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La marcia della pace ha attraversato l'ltalia 
LA CONFERENZA STAMPA DEL GENERALE DE GAULLE 

Duro attacco all'America 

Chiaro no all'lnghilterra 
A pagina 12 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Un'intervista all'«Unita» sul congresso 

Amendola: la DC paga 

per il f allimento 

del centrosinistra 
I motivi di fondo delle critiche e delle autocritiche al Congresso di Milano 
La svalutazione dell'appoggio del PSU — I! problema del comunismo e 
gli «ammiccamenti» al PCI — Occorre I'unita delle sinistre, laiche e 
cattoliche, per costringere la Democrazia Cristana a mutare politica 

71 compagno Giorgio A-
mendola. che con i com-
pagni Tortorella e Ser-
ri ha seguito come osser-
vatore i lavori del Con
gresso della DC, ha rila-
sciato airUnita la se-
guente intervista. 

Che giudizio dai deli'in-
aieme del dibattito sulla 
relazione Rumor? 

Era facile prevedere che la 
relazione presentata da Rumor 

sarcbbe stata superata dagli 
sviluppi del dibattito congres-
suale. Nell a sua faticosa co-
struzione la relazione di Ru
mor, risultato evidente di di-
versi apporto redazionali. co-
stituiva un mediocre tentativo 
di componimento delle diverse 
e contrastanti posizioni che 
coesistono nell'ambito di quella 
maggioranza ufflciale. rivela-
tasi. al momento della prova, 
un cartello di gruppi di pote-
re, che, nei ton) ambigu! ed 

Nessuna comprensione 
per gli aggressor! 

K . OMA E IL POPOLO romano accoglieranno domani, 
com'd nelle loro tradizioni, la Marcia per la pace nel 
Vietnam che raggiunge la capitale dal Nord e dal Sud 
d'Italia, guidata da Dolci, Treccani e uomini di ogni 
parte politica. - „ 

Questa importante iniziativa unitaria, animata da 
un afflato umanitario ricchissimo, ha avuto il merito 
— oltre tutto — di porre in nuova e piu chiara luce 
due punti chiave: la necessita che l'ltalia esprima 
tutta la sua solidarieta alia lotta eroica ed alle soffe-
renze atroci del popolo vietnamita che vuole solo la 
propria indipendenza: la richiesta della fine incondi-
zionata dei bombardamenti americani sul Vietnam del 
Nord, per avviare trattative fra tutte le parti in 
conflitto. 

Ora, nessuno osera mettcre in dubbio che questi 
due punti sono condivisi dalla larghissima maggio
ranza dei lavoratori e dell'opinione pubblica. La 
stampa benpensante, anzi, ha avuto recentemente 
parole di accorato sconforto per l'isolamento di John
son. nel mondo ed in Italia. E persino al congresso 
democristiano conclusosi domenica quasi nessuno ha 
osato difendere la linea americana per il Vietnam. 

O l COMPRENDERA* quindi agevolmente in che 
cosa consista il problema di un effettivo apporto 
dell'Italia alia lotta per la pace e la liberta del popolo 
vietnamita: l'essenziale oggi sta nella lotta delle forze 
democratiche per far coincidere con queH'orienta-
mento, cosi largamente maggioritario nel paese. una 
nuova posizione di governo. Un governo che non sia 
solidale con la lotta del popolo vietnamita e che non 
chieda la fine incondizionata dei bombardamenti sul 
Vietnam del Nord non e degno di govemare l'ltalia 
per mille ed una ragione: prima fra tutte quella. sem-
plicissima. che esso si trova in contrasto con i senti-
menti della grande maggioranza dei cittadini. Dob-
biamo raggiungere questo obbiettivo con la lotta e la 
mobilitazione unitaria: dobbiamo imporre una linea 
governativa di politica estera sul Vietnam, che liquid! 
la posizione vergognosa della « comprensione * e sia 
ancorata a quanto chiedono oggi le masse popolari 
italiane. uomini di ogni parte politica: e. sul piano 
internazionale, a quanto rivendica una parte dell'opi
nione pubblica americana, il Congresso laburista. 
1'internazionale socialista, il mondo cattolico. la Fran-
cia. 1 paesi scandinavi. tutto il campo socialista. 
innumerevoli stati del terzo mondo: la fine incondizio
nata dei bombardamenti americani. 

O l RIFLETTA bene sul valore effettivo che una tale 
posizione ufflciale dell'Italia avrebbe nello schiera-
mento internazionale delle forze. Questo atto sarebbe 
di tale portata da costituire un fatto dawero rilevante 
ai fini del raggiungimento di quell'obbiettivo. Certo. 
sappiamo bene che il gruppo moderato che dirige la 
DC, in bella comunanza di idee con le forze della 
destra, e arroccato attorno alia linea della c compren
sione »; ma questa ancora pud essere un ben fragile 
appiglio ove le grandi ondate di un movimento popo-
lare, unitario. articolato e molteplice imponga un mu-
tamento di rotta. E' questo il piu alto contributo che 
il nostro popolo pud dare — oggi — alia lotta contro 
Timperialismo americano. poiche tende ad indebolirlo 
effettivamente, mirando a togliergli la solidarieta, sia 
pure ufficiale, di un grande paese come l'ltalia. 

E* possibile raggiungere questo obbiettivo. Lo ab-
biamo sentito anche nella estrema simpatia e lar-
ghezza che ha accolto — pur fra le irragionevoli 
limitazioni governative — la delegazione dei sindacati 
nord-vietnamita che la CGIL ha avuto 1'alto merito 
di far venire per la prima volta in Italia. Ecco perche 
sentiamo di poter accogliere a Roma la Marcia della 
pace con il fermo impegno di continuare ancora, con 
piu ampiezza e coraggio, questa sacrosanta battaglia. 

Renzo Trivelli 

allusivi propri del costume dp-
mocristiano. hanno voluto ma-
nifestare i loro tentativi di 
diiTerenziazione. e di dissocia-
zione dalle comuni responsa-
bilita. Rotti gli argini della 
relazione Rumor, la plena del
le preoccupazioni e delle in-
quietudini che travaglia la DC 
ha avuto libera corso, a stento 
ostacolata da maldestri e im-
pacciati tentativi di presenta-
re una qualche giustiflcazione 
dell'opera svolta. Si e espresso 
in questo sforzo autocritico, 
che ha assunto a volte toni 
angosciosi, la coscienza del fal-
limento politico del centro-sini 
stra. della mancata attuazione 
degli impegni assunti a Napo-
H, della gravita dei problemi 
non risolti. e sempre piu resi 
difficili daU'accavallarsi di 
nuove urgenze. 

E qui si e manifestato un 
primo contrasto tra gli uomini 
di governo. si potrebbe dire 
gli uomini del regime, da lustri 
abbarbicati ai posti di governo. 
che tentavano di avanzare i 
motivi che dovrebbero giustifi-
care la mancata reaiizzazione 
del prbgramraa iniziale del 
centro-sinistra, (anche se pron-
ti a criticare l'opera svolta 
in settori dei quali erano re-
sponsabili altri « carissimi ami-
ci >) e gli uomini piu diretta-
mente collegati alia vita del 
partito. e aperti. quindi, ad 
esprimere la crisi di valori 
ideali che colpisce la DC. di 
fronte alle esigenze non piu 
procrastinabili di un profondo 
rinnovamento della societa ita-
liana. 

Che influenza hanno a-
vuto sulle molte c autocri
tiche* ascoltate al Con
gresso di Milano, le po
sizioni di lotta e le criti
che del nostro partito alia 
DC e al ccatrosinistra? 

II carattere spesso strumen-
tale ed allusivo di queste cri
tiche, diretto a colpire que
sto o quell'esponente, questo o 
quel gruppo. non pud attenua-
re il significato del bilancio 
critico tracciato al Congres
so della DC. E si e qui sentita 
1'efficacia deU'opera svolta dal 
PCI di serrata e puntuale cri-
tica deU'azione svolta dalla 
DC e dai governi di centro-si
nistra. La presenza comunista 
nel Congresso di Milano era, 
prima di tutto. presenza della 
nostra politica. validita dei no-
stri argomenti. efficacia di cri
tiche che noi abbiamo avan-
zato e che. evidentemente. 
hanno fatto la loro strada, 
fina a giungere nel cuore del 
partito che noi combattiamo 
Non posso nascondere il senti 
mento di legittiroo. credo, or-
goglio di partito che ho prova-
to nel ritrovare in questo o 
quelToratore. a volte letteral-
mente riprese. le posizioni so-
stenute da noi comunisti. sui 
problemi della pace (Vietnam) 
o dello svilupno economico. o 
del rafforzamento della dentin 
cia. Tutti i temi della critica 
da noi avanzati al tipo di e-
spansione economica. il peso 
pagato dalla classe operaia 
per permettere fl superamen-
to della crisi e la ripresa del-
l'espansione. le conseguenze 
gravi della concentrazione ter-
ritoriale degli investimenti e 
della congestione urbanistica. 
l'aumento della disoccupazione. 
I'arretramento del Mezzogior-
no e la crisi dell'agricoltura 
sono stati ripresi e svfluppati. 
a volte con appassionata effica 
cia. Si e avuto la prova che 
malgrado le preclusioni ufficia 
li. c*e una circolazione di idee, 
che presuppone I'esistenza di 
incontri e di scontri e di co
muni battaglie unitarie. 

Ma sarebbe sterile attardar-
si su questa constatazkme. 
Piuttosto sara utile riprendere 
II disoorso dal punto cui e ar-
rivato fl congresso della DC: 
se vi sono tanti problemi da 
risolvere. raali da guarire. vizi 
da estirpare (fermo restando 
le responsabflita di chi ba te-
nuto nelle sue mani per venti 
anni tutto fl potere) che cosa 
si deve fare. oggi. per dare 
(Segiie in ultima pagina) 

Drammatica denuncia del principe Sihanuk 

Gli americani vogliono 
aggredire la Cambogia 

SI SCAVA TRA IL FANGO 
NELLE STRADE DI LISBONA 

(r*»v*'*9*T»* *&***% 

LISBONA — Trecento e forte piu i morti per una notte di ptoggia in Portogallo. SI scava nella 
coltre di fango per recuperare le saline. Fogne e argtnl non hanno tenuto • un mare di fango 
ha spazzato via intere clttadine. Nella telefoto: un'immaglne del dlsastre (II servizio a pag. 5) 

Terza settimana di lotta compatta 

I finanziari: non cederemo 

finche il governo non tratta 
Assemblea a Roma: i minisfri accusati di manovrare 
per metfere gli sfafali e i pensionafi contro la cate-
goria — Oggi nuovo inconfro per i pubblici dipendenti 

La lotta del «40 milan ha 
raggiunto un momento deli-
cato: sono in corso tra 1 rap^ 
presentanti del governo e dei 
sindacati colloqui ufficiosi e 
preliminari sulla vertenza, con 
la certezza che diverranno 
trattativa se i finanziari ter-
ranno duro nella lotta. 

Ieri, col tredicesimo gior-
no di sciopero ha coinciso 
quello del referendum. Dalle 
province italiane univoca la 
risposta: non si toma indie-
tro, bisogna resistere. I fi
nanziari romani rispondendo 
a loro volta al referendum 
con « andare avanti! ». hanno 
lanciato le parole d'ordine: 
• resistere un'ora in piu del 
governo». «ogni finanziario 
un attivista sindacale*. 

Conquistare per i dipendenti 
dei minister!, delle Finanze 
e del Tesoro la perequazione 
dei 26 trattamenti accessor!, 
che ingenerano confusiooe e 
disordine costituisce la pre-
messa alia riforma organica 
della pubblica amministrazio-
he (che nel complesso anv 
mette ben 220 diverse inden-
nita speciali: un caos!). 

Guardando un po' piu ad-
dentro nelle cose, si scopre 
che 1 « 26 livelli» nascono dal
la struttura a • compartimento 
stagno* dei minister! delle 
Finanze e Tesoro, per ogni set-
tore cioe, un'indennita acces-
soria. La Federstatali-CGIL 
manifestando il suo appoggio 
alle rivendicazionl e alia lota 
dei finanziari, ha rivendicato 
al governo c concrete trattative 
con i sindacati dei lavoratori 
dipendenti delle Finanze e Te
soro. che richiedono nell'am
bito degli attuali stanzlamen-
ti di bilancio e senza aggravio 
sulla spesa prevista per il 
riassetto, una moralizzacione 
interna delle particolari in-
dennita accessorie attnverso 
una perequazione, giusta ed 
equa, che consenta la plena 
runzionalita e lo svfluppo ar-
monloso ed organico della 
complessa attlvita del predet-
ti minister!». 

n governo e cosdente dl 
questo stato di cose, soltanto 

che da tre anni a questa parte 
mena il can per l'aia dichia-
rando ma senza alcun concre-
to impegno di volere arriva-
re prima alia riforma e al 
riassetto della pubblica am-
ministrazione, e in questo 
contesto — fra quatro anni, 
nel 1971! — prendere in con-
siderazione le richieste dei 
finanziari e AeVe altre catego-
rie aventi particolari rivendi-
cazioni. 

Lo scontro e sorto appunto 
dalla mancanza di volonta po
litica del governo di affron-
tare concretamente i problemi 
sul tappeto da anni. La lotta 
dei finanziari non e pertanto 
settoriale ma costituisce in 
questo momento il cardine 
deU'agitazione di tutti gli sta-
tali per il cui riassetto questo 
pomeriggio e'e un nuovo in-
contro col governo. 

- L'assemblea dei finanziari 
romani — svolta nel cinema 
(Segue in ultima pagina) 

Precipifa 

la cabina 

di una 

teleferica 

in Svizzera: 

morti 

3 emigrati 

italiani 
(II servizio a pag. 11) 

Se gli Stati Uniti attaccheranno il popolo 
rispondera con la guerriglia generate — La 
Cina e il F.N.L. sudvietnamita si schierano 
accanto al paese minacciato daH'aggressione 

SAIGON. 27. 
Lo Stato cambogiano. indipen-

dente e neutrale, potrebbe veni-
re attaccato da un momento al-
l'altro dalle truppe americane 
operanti nel Vietnam, e la sua 
popolazione potrebbe vedersi co-
stretta a una c guerriglia gene 
rale »: lo ha dichiarato stamat 
Una nel corso di una conferenza 
stampa a Phnom Pehn il princi
pe Norodom Sihanuk. 

II capo dello Stato cambogiano 
ha detto che !a stampa ameri
cana ha scatenato una « belluina 
campagna» tendente a dimo 
strare che la Cambogia da rifu 
gio ai partigiani sudvietnamiti 
e che quindi le truppe americane 
sono in pieno diritto di inseguire 
le forze del FNL in territorio 
cambogiano. A seguito di queste 
pressioni della stampa e del 
Pentagono. jndispettiti dal fatto 
che la Cambogia, a differenza 
della Tailandia o di altri paesi 
asiatici, non e passata dalla par
te degli americani, i < falchi » 
avrebbero decjso cdi assassina-
re la Cambogia >. 
-La CamhpgU. la culfcKupen-
detuae neutralitl sono gafantite 
dalla conferenza di Ginevra. ha 
aempre respinto le ingerenze 
americane e ha riconfermato la 
sua volonta di restare estranea 
al conflitto americano nel sud-
est asiatico. anche durante la 
recente visita dj Jacqueline Ken
nedy. 

Per questo. ma affermato No
rodom Sihanuk. c noi dobbiamo 
orroai prevedere bombardamenti 
su vasta scala e l'eventuale oc-
cupaza'one di una parte della 
Cambogia da parte delle forze 
americane. Dobbiamo tenerci 
pronti >. n capo dello Stato cam
bogiano ha aggiunto di avere 
chiesto al comando delle forze 
annate misure di difesa passiva. 
rallestimento di rifugi mdivi-
duali per la popolazione. ma ha 
avvertito gli aggressori che una 
invasione completa o parziale 
del paese «provocherebbe una 
guerriglia generate che si esten-
derebbe cosi a tutta l'lndocina. 
Ora gli Stati Uhiti debbono sce-
gliere: o affrontare questo ri-
schk) o lasciare in pace la 
Cambogia >. 

Accanto a queste dichiarazjom 
Sihanuk non ha mancato perd di 
tendere una mano a Johnson, di-
cendosi pronto ad accettare mag-
giori controlli internazionati alia 
frontiera cambogiano-vietnamita. 

Norodom Sihanuk. in sostanza. 
ha dimostrato dj credere — non 
si sa bene se per ingemnta o 
per calcolata ambiguita — che 
Johnson non sia al corrente dei 
piarti militari americani di in-
vasione della Cambogia. Wa
shington. egli ha detto. potrebbe 
finanzjare la costnizione di po
sti fissi di controllo nei punti di 
frontiera dove esisterebbero i 
campi de! FNL. e cid servireb-
be a mettere in chiaro una volta 
per tutte che tra Cambogia e 
FXL non esistono rapporti di 
collaborazione militare. 

Pur con tutte le sue ambigui 
ta. il disoorso di Sihanuk ha cen-
trato quello che e fl pericoJo 
attuale de'la situazione nel sud 
est asiatico. 

Della gravita del pencoJo si e 
subito fatto eco il ministero de 
dezli Esteri dnese il quale, at-
traverso Radk) Pechino ha fat
to sapere che la Cina PopoUre 
c appoegera la Cambogia » se 
gli americani e<enderanno a 
queuo Stato fl conflitto vietnami
ta. e La Cina — ha aggiunto Ra 
dk> Pechino — appoggia la fer-

ma presa di posizione della Cam
bogia contro lc provocazioni di 
guerra del presidente sudvietna
mita Van Thieu » (ricordiamo 
che giorni fa Van Thieu aveva 
dichiarato che le truppe colla-
borazioniste di Saigon avrebbero 
inseguito le forae del FNL in 
territorio cambogiano). 

Una dichiarazione del Fronte 
N'azionale di Liberazione del sud 
Vietnam, afferma solonnemente 
che. se gh impenalisti ameri
cani e i loro fantocci si awen-
turassero ad attaccare la Cam
bogia. le forze annate e la po
polazione del sud Vietnam, stret-
tameeite solidali con il popolo 
Khmer fratello. c H purriranno 
come si mentano. anche nelle 
loro basi di partenza >. 

Domani nelle 
vie di Roma 

il grande 
corteo 

Roma e pronfa ad accogUer* 
le colonne della pace che, par
tite da Mtlario e da Napoli, oiun-
aeranno nella capitale mercoledi 
maltina. Una grande manifesto-
zwne popolare unitaria salutera 
nel pomeriggio di mercoledi I 
c rnarciafori > i quali si uniran-
no a un corteo che attraversera 
le vie principal! di lloma. Ieri 
sera la colonna partita da Mi
lano ha raggiunto Morlupo dove 
e stata accolta con una calorosa 
manifestazione; la colonna pro-
veniente da Napoli ha fatto so-
sta a Velletri; anche nell'tmpor-
tante centro dei Castelli romani 
i « marciatori > sono stati fatti 
segno a forti mamfestazioni dl 
simpatia. 

II programma delle manije 
stazioni die si svolgeranno a 
Roma per tutta la giornata di 
mercoledi. c diviso in due parti: 
nella mattina j c rnarciafori > $i 
troveranno alle Fosse Ardeatine 
per rendere omaggio ai martiri 
del nazi-fascismo e successwa-
mente si recheranno a Monteci-
torio c a Palazzo Madama per 
conscgnare alle presidenze della 
Camera e del Senato una pett-
zone dove si chiede la cessazto 
ne dei bombardamenti amenca 
ni sul Vietnam del Nord e si 
sollecila il governo itahano a 
prendere miziative autonome te 
se a ristabilire la pace nel sud 
est asiatico. Nella seconda parte 
del programma. quella die »i 
svolgcrd nel pomeriggio i par 
tecipantl alia colonna della pace 
si uniranno alia popolazione ro 
mana. 11 concentramento e pre 
visto per le ore 17.30 in piazza 
SS. Apostolt da dove si muovera 
un corteo che. attraverso le prin 
cipali vie del centro, raggiunge 
rd piazza della Repubblica; men 
tre il corteo sfilerd per le strode 
una delegazione si rechera alia 
ambasciata americana di via Ve 
neto per conscgnare una petizio 
ne per la fine della guerra nel 
Vietnam. 

Al comizio prenderanno la pa 
rola Danilo Dolci, Beniam'tno Se 
gre. Carlo Levi, Paolo Splos La 
bini. Corrado Corghi. Ernesto 
Treccani. Marco De Poli e An 
drea Gaggero. 

(Altre notizie in cronaca) 

Impegno della CGIL 
per il Vietnam 
Conclusa 1'entusiasmante visita in Ita
lia dei rappresentanti dell'eroico popolo 

Salutata da una folia di romani, e ripartita quest* mattina da 
Fiumicino per Hanoi la delegazione dei sindacalisti nord-vietna-
miti che da alcuni giorni si trovava in Italia, ospite della Cgil 
(a pag. 2 diamo II teste del comunicato cenghmto •mesa* delta 
segreteria della Cgil e dalla delegazione del Vietnam del nerd 
al termine del lero inconfro di lavoro) 

Inammissibile esaltazione della repressione antipopolare davanti a Tremelloni 

Dichiarazioni «greche» di un generale italiano 
Delle gravissime. mammissib> 

h dichiarazioni sono state fatte 
dal generale Oreste Viligiardi. 
comandante della Scuola di guer
ra di Civitavecchia, nel corso 
della prolusione da lui affltial-
mente tenuta per rinizio del 
nuovo anno accadennco. Vili
giardi, parlando sul tema ell 
pensiero militare neirepoca at
tuale > 6 partito dal presuppo-
sto. quanto mai falso e ipocrito. 
che I'attuale status di coesisten-
za paciflca e interpretato dal-
rUnione Sovietica alia maniera 
stnimentale di una c pace guer-
reggUta». In pratica i sovie-
tici. aggiunge U Viligiardi, ri-
corrono a una *strategi£ indi-
retta >. che evita si lo scontro 
nucleare ma che <si manifesto 

in vere e proprie operazioni mi
litari eonvenziortaU. come in Co-
rea e nel Vietnam, neU'incorag-
giamento a nazionalismi tmrbo-
lenti come Qvello arabo. in scio-
peri poiittct. movrmenti per la 
pace e simili*. Owiamente. 
questo passaggio delTflJuminato 
pensiero vihfiardiano siamo sta 
tt costretti a riprenderlo da 
un altro quotidiano. visto che 
c I'Unita >. al contrario di tutti 
gH altri giomali non viene mai 
invitata a queste manifestazionj 
(pura discriminazione o sempli-
ce cattiva coscienza? Porse. le 
due cose insJeme). 

Insomma, vi e un generale 
dell'Esercito italiano il quale. 
in una Scuola di guerra. pre-
senti il ministro della Difesa 

Tremeuoni e le piu alte auto-
r:ta rralitan, fa sue nella ma
niera piu pedissequa le tesi ti-
piche della stampa fasosta, |e 
conceziuni piu brutalmente rea-
zionarie e anUdemocratkhe che 
attuabnente si trovino sul mer 
cato deQa € destra > naziooale. 
Gli operai che sooperano. in
somma, o t democratici che in 
questo momento ttanno compien-
do la loro < marcia di solida-
neti > per ta pace nel Vietnam 
si moovono agH erdini deOo 
stato maggiore sovietico. Sareb
be tutto da ridere. se non espn 
messe ndeologia che amma al
cuni tra I maggiori responsabfli 
del nostro Esercito. E i cooti 
tornano. purtroppo. Perche e 
proprio quest* ndeologia del 

colpo di stato; non possono che 
pensarla cosi i generali che han
no preparato le famose «liste 
nere > nel luglio del '64. E cosi 
la pensano I colormeUi neri di 
Grecia. i sangmnari affossatori 
della bberta eUenica. cbe pro-
pno in questi giorni stanno ero-
gando secoli di galera ai demo
cratici (non solo ai comunisti, 
si badi) che osano opporsi ai 
loro crinmni. 

E i conti seguitano a tornare. 
dando per risultato finale la 
NATO. «Bisogna esser pronti 
a xtToncare la guerra rtvolu-
ztimaria — ba concluso il Vi-
liigardi — dobbiamo sviluppare 
lo studio della guerriglia e del
la contrOQuerholia. tutto que
sto nel auadro della NATO... >. 

D.chiaraziom gravissime, abbia
mo detto. Inammissibili per un 
ufflciale superiore dell Esercito 
itahano. F Esercito della Repub
blica democratica, riscattato e 
risorto grazie alia grande guer
riglia di popolo contro I'inva-
sore tedesco e i suoi servi fa 
scisti. E* necessario cbe il ge
nerale Viligiardi sia chiamato 
a rispondere di queste sue idee 
che non possono che esser per-
sonali. A meno che il social-
democratico onorevole Tremello
ni, ministro della Difesa, don 
condivida e faccia quindi sua la 
fUosofia. si fa per dire, vUigiar-
diana. FUosofia la quale, tor-
niamo a ripeterlo con estrema 
chiarezza, e fascisrno alio state 
puro. 
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Cenlri sociali 
vendonsi 
IL CONSIGLIO di AmminJ. 

strazione della GESCAL sta 
mettendo in pratica decision! e 
orientamenti di cstrema gravita 
in una materia che tocca intc-
rcssi immediati c di prospettiva 
degli inquilini c asscgnatari del-
la edilizia pubblica. 

Proseguendo infatti nella sua 
opera di liquidazione del patri
monio cdilizio della ex INA-
CASE, e facendosl forte delle 
equivoche formulazioni dell*ar-
ticolo 35 della legge 60, la Gc-
stionc sta procedendo alia alic-
nazione di un primo gruppo di 
centri sociali (122) dislocati 
nelle piu diverse localita del 
Paese. Si tratta, complessiva-
mente, dt un patrimonio di at-
trczzature e di edifici il cui co-
sto veniva valutato dalla stessa 
Gestione a 4 miliardi e 940 
milioni, e che sarebbero ceduti 
a condizioni di assoluto favore 
a «Hnti e Istituzioni aventi 
propria personality giuridica »; 
la destinazione d'uso sarebbe 
vincolata per un periodo bre-
vissimo, da un minimo di 3 
anni a un massimo di 5 anni; 
1'ISSCAL c stata incaricata di 
cercare 1 possihili acquirenti 

Non c ammissibile che una 
parte del patrimonio INA-
CASE, rcalizzato an/.itutto con 
i soldi dei lavoratori, per desti-
nazioni precise e per interessi 
di caratterc collettivo, sia cedu-
to ad Enti e Istituzioni che 
non siano di carattere pubbli-
co e non rappresentino la in
tern collettivita; e sia distolto 
a fini diversi da quelli di at
tivita sociali, ricrcative, cultu-
rali, che siano il nccessario svi-
Inppo di un servizio sociale per 
troppo tempo rimasto ancoraio 
a linee di paternalistic.! nssi-
stenza. Inoltre questa corsa alia 
privatizzazione contrasta pro-
fondamente con le esigenze 
avanzate dal movimento degli 
asscgnatari, sempre pid largo, 
unitario, capace di darsi propri 
stnimenti di direzione, e che 
sono esigenze di auto-gestione 
sia degli alloggi che delle atti. 
vita sociali: cos! forti e diffuse 
da essere capaci come e avve-
nuto di recente, di imporre la 
riapcrtura della discussione par-
lamentare 

Occorre dunque anzitutto 
bloccare qucsta corsa alia liqui
dazione del patrimonio pubbli-
co al mighore offerente: e ria-
prire il dibattito su tali que
stion! in tutti gli organismi 
intercssati, non csclusa la sede 
parlamentare. In questo quadro 
ci sembra debba essere conside-
rata la idea di una cessione 
della proprieta di attrezzature 
ed edifici ai Comuni, con vin-
coli precis! di destinazione; e 
1'affidamento delle gestioni a 
organi democraticamente forma-
ti dagli asscgnatari. 

E' un tale carattere democra-
tico che occorre infatti affer-
mare sc si vuol favorire lo svi
luppo di quelle larghe attivita 
sociali, riconosciute come ncces-
sarie dalla stessa legge 60, non 
solo nei quartieri dell'cjc INA-
CASE, ma anche in quelli piu 
reccnti della GESCAL; e sc st 
vuolc assicurarc al servizio so
ciale uno sviluppo ricco e m o 
derno. 

Adriana Seroni 

Trust degli 
inveslimenli 
PER LA PRIMA volta in 

Italia si e costituito un 
« investiment trust », ossia un 
trust degli investimenti. Si trat
ta di un organismo finanziario 
a base intemazionale che si pre-
figge di investire capitali per il 
40% in societa per azioni it*-
Iiane e per il restante 60% al-
1'estero. In pratica Pinvestiment 
trust funziona cosl: esso emet-
te azioni sul mercato — in que
sto caso in Italia e in altri 
paesi — e chi vuole puo acqui-
starle. II capitate che viene co
il rastrellato viene investito nel-
1'acquisto di alt re azioni di so
cieta italiane e straniere. Le 
combinazioni possibili — in 
queste formule finanziarie — 
sono molte: per esempio vi 
sono « investiment trust » che 
non comprano azioni di societa 
ma acquistano parte del capi-
tale di altri trust di investi
menti. 

In Italia gia operavano or
ganism! simili ma con capitale 
interamente straniero. Ora e il 
Banco di Napoli ad aver preso 
una tale tntziativa, assieme alia 
Peabody Inc. di New York, 
alia «Invemo» (italiina), alia 
Banque generale du Lussem-
burg, e ad altre banche della 
Germania oocidentale, Inghil-
terra, Francia e Svczia. E' pre-
visto un primo lancio di un 
milionc di azioni e pot di altri 
quattro milioni. Ai clienti sa-
ranno sottoposti vari « piani di 
acquisti», con vcrsamenti da 
1000 dollari (seicentomila lire) 
in su. Si promettono forti pro-
fitti. 

Si aprono cosl nuove strade 
per la fuga di capitali iraliani 
verso l'esiero. Perchi, in realta, 
queste operazioni si risolvono 
in un rastrellamento di mezzi fi-
nanziari sul mercato italiano 
per investire tali mezzi ove il 
trust riterra piu opportuno ma 
comunque — in base alio sta-
tuto d d trust stesso — solo 
per il 40% in Italia. Alia «ger-
la» del contrabbandiere che 
trafugava per conto dei pos-
sessori di capitale pacchi di bi-
glietti da diecimila che finiva-
no nelle banche svizzerc, si so-
stituiscono strumenri piu mo-
derni e piu raffinati. Ma il ri-
sultato e pressapoco lo stesso 
II tutto awiene con la benedi-
zione di Carli e di Colombo i 
quali sono poi in prima fiia a 
dire che delle risorse italiane 

. occorre fare uso « oculato ». 

Diamante Limiti 

Esaltante successo della visita in Italia della delegazione dell'eroico popolo vietnamita 

L'impegno della CGIL per il Vietnam 
La maggioranza ha perduto il 16% dei voti 

L'on. Rumor ridimensionato 

dal congresso di Milano 
Sinistra e gruppo Taviani dispongono del 36% • 9 seggi perduti dai moro-
dorotei, 5 dagli scelbiani, 4 dai fanfaniani • Tra i non rieletti figurant) 
Ton. Delle Fave, I'ex-sindaco di Roma Petrucci, Lucifredi e Vedovato • La 
distribuzione dei posti nel nuovo Consiglio nazionale democristiano 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

Per Rumor, e andatn peg-
gio del previsto. I confedera-
ti del suo «cartcllo» (Mora 
dorotei. fanfnniani e scelbiani) 
hanno avuto appena il 64 per 
cento dei voti congressuali. 

Perdendo 11 16 per cento, su-
biscono una sconfitta clamo-
rosa. Avevano 96 posti nel 
vecchio Consiglio nazionale, 
ne hanno ora appena 78. E' 
soprattutto Taviani a useire 
dal congresso con un succes
so che 6 di molto superiore 
alle sue pid rosee speranze. 

i 

Sui problemi dell'urbanistica 

Singolare sortita 

di Mancini 
per Napoli 

II ministro socialista annuncia dalle colonne 
del giornale di Lauro di aver gia costituito una 
commissione per verificare le «misure cau-

telari» decise daH'amministrazione 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 27. 

Nella crisi dell'amministra-
zione di centra sinistra a Na
poli si e venuto ad inserire 
ieri quello che si puft defi-
nire il < caso Mancini >, con 
la conseguenzn che le diver-
genze — esplose tra gli e-
sponenti della maggioranza 
nell'ultima seduta del consi
glio sulle delibere in materia 
urbanistica — si approfondi-
ranno ulteriormenle. D mini
stro Mancini, infatti, ha ri-
tenuto di dover utilizzare le 
colonne del giornale laurino 
— il Roma — per dare la no-
tizia di avere gia costituito 
una commissione (presiedu-
ta dal presidente del consi
glio dei LL. PP.) , la quale 
si rechera nei prossimi gior-
ni a Napoli per rendersi con
to dei provvedimenti da a-
dottare e verificare se « sono 
sufficient] le " misure caute-
lari" > (cosl si esprime Man
cini) decise dalla amministra-
zione di fronte al quadro al-
larmante della statica cit-
tadina fatto dalla commissio
ne di studio sul sottosuolo e 
composta da noti tecnici, tra 
cui alcuni di colcro che ven-
nero incaricati dell'indagine 
su Agrigento. 

Tale decisione non e stata 
concordata con 1'amministra-
zione comunale di Napoli. al
ia quale risultava del tutto 
sconosciuta. ed era ignorata 
anche dai compagni di par-
tito di Mancini, tra cui il 
capo gruppo del PSU. 

II fatto, come si vede, e 
senza precedenti per la pro-
cedura seguita da Mancini 
e per la singolare scelta po-
litica da lui compiuta (utiliz-
zando 1'occasione di rispon-
dere a una lettera aperta del 
direttore del Roma). 

Per questo e destinato ad 
avere ripercussioni rimarche-
voli sull'andamento della cri
si comunale. alia quale 1'av-
vio era stato dato quindici 
giorrri fa da una richiesta di 
" w r i f i c a " del PHI: poi se
guita da un dibattito sulle de
libere urbanistiche una set-
timana fa nel corso del quale 
ciascuno dei quattro espr> 
nenti socialisti aveva espres
so una posizione contrastante 
e tutti e quattro differenzian-
dosi poi nettamente dal capo-
gruppo della DC. Dopo di 
cid. l'assessore ai LL. PP. 
aveva rilasciato una dichia-
razione alia stampa in cui si 
poneva 1'urgenza della aper-
tura uffidale della crisi e 
della rottura dell'aUuale rap-
porto di collaborazione con 
la DC. Stasera l'ufficio stam
pa del PSU tenta di giustifi-
care la sortita di Mancini so-
stenendo che essa ha solo 
3 carattere di una cortesia 
epistolare e nulla piu... 

I democristiani napoletani 
tornano domani da Milano e 
si troveranno di fronte alia 
inattesa decisione del mini
stro socialista. che (mentre 
mostra di addivenire alia ri
chiesta di intervento gia for-
mulata da sei mesi dal nostra 
partito) rimette in discussio-
ne nei fatti — pur tentando 
di nasconderlo a parole — la 
politica finora adottata dal 
centro sinistra napoletano 

Ennio Simeone 

PRI e PSU 

d'accordo per 

una giunfa di 

sinistra a Massa 
CARRARA, 27 

lerl, a Massa, la Consocla-
zione del PRI e il Comltato 
dl coordtnamenlo del PSU, si 
sono detli d'accordo per la 
costituzlone di una Giunta 
dl sinistra al Comune di 
Massa. 

I due organismi dovevano 
infatti pronunciarsi sulla ra-
tiflca delle decision! cui sono 
pervenute nei glorni scorsi le 
delegazloni del PCI, del PSU, 
del PSIUP e del PRI — la 
formazione, appunto, di una 
amministrazione laica t di 
sinistra nel comune capoluo-
go — e che hanno riscosso 
amp! consensl nella popola-
zione. 

Oopo la dellberazione del 
Comitato di coordinamento, lo 
Esecutivo provinciale del PSU 
ha aggiornato la gia annun-
clala riunione. Altre riunionl 
hanno in programma nei pros
simi giorni I quattro partili, 
che, fra I'allro, debbono de-
flnire II documenio program-
matico. 

Giunfa a Praga 

una missione 

economica italiana 
PRAGA. 27 

ET giunta oggi a Praga una 
delegaziORe economica italiana 
che restituisce la visita fatta ad 
un gruppo di dirigenti della Ca
mera di commercio cecoslovac-
ca. il mese scorso in Italia. La 
numerosa deJegazkme — compo
sta da 15 persone e guidata dal 
scnatore Luciano Fabio Stirati — 
e stata accolta airaeroporto 
daU'ambasciatore italiano e dai-
i'ingegner Jaromil Balcar. vice 
presidente della Camera di com-
mercio cecoslovacca. e da nu-
merosi rappresentanti del moo-
do economico cecoslovaoca 
Compongono la deJegazione di

rigenti commerciali ed espertl 
tra cui un rappresentante del 
ministero del commercio eSero. 
due delTIce. U vice presidente 
della Camera di commercio dl 
Torino, esperti della Seifa di 
Milano. deU'OM di Brescia. 
della Bertoja di Pordenone e di 
altri settori ed aziende. 

In una dichiarazione a Radio 
Praga. U senatore Stirati ha af-
fermato cne la sua e una mis
sione specializzata la quale ha 
il compito di approfondire le 
possibilita di una intensifica-
zione della collaborazione com
mercial ed anche nei differenti 
settori produttivL La delega
zione italiana lascera la Ceco-
slovaochia il 6 dicembre. 

Aereo NATO 
cade in Sardegna 

CAGUARI — Un aereo a rea-
zjone F. 104 della base militare 
Nato di Dedrnomannu e pre-
cipitato nei press! di Monastir, 
mentre volava to formazione 
con aKri due v*uvoU. n pilota 
ai e aalvato oatapukandoai. 

* Siamo partiti nel settembre 
scorso con CO mila voti: sia
mo cntrati al congresso con 
13:* mila voti; ne usciamo con 
182 mila ». Questo 6 stato il 
suo cummento seguito da una 
soddisfatta dichiarazione di 
Galloni leader della « Hase ». 

II crollo della maggioranza 
rumoriana ha favorito in mo-
do netto la lista di Taviani 
che veniva accreditato del 
7 8 per cento dei voti e che ha 
in realta superato il 12. I suoi 
amici. alle quattro del matti-
no. si aggiravano esultanti 
per i corridoi del congresso. 
Dopo poche ore. Rumor pren-
deva il treno per Vicenza, 
flnve 6 andato a rimetlersi in 
salute per suporare la crisi 
dj fatica che lo ha colto in 
pieno congresso, riducendolo 
al limite delle forze fisiche. 
Anche In sinistra — come ha 
detto Galloni — e andata oltre 
le felici prevision! dei suoi di
rigenti. Ha preso il 24 per cen
to dei voti e avra 28 seggi. 
con un incremento di 4 posti. 
I suoi 3fi0 mila voti abbon-
danti. insieme a quelli raccol 
ti dalla lista di Taviani (182 
mila) Fanno una percentuale 
complessiva del 36 per cento. 
E' molto per due minoranze. 

I dati confermano. in misu-
ra piu rilevante del previsto, 
lo spostamento a sinistra della 
base democristiana. Taviani 
non si e certo presentato co
me uomo di sinistra, ma piut-
tosto come un raccoglitore di 
umori eterogenei. facendo le
va anche sul malcontento che 
suscitavano talune esclusio-
ni dalla Lista di maggioranza. 
Tuttavia e da rilevare il ca
rattere di protesta che In 
gran parte hanno i suoi voti 
nei riguardi del vecchio grup
po doroteo. Ma anche a voler 
limitare. come e giusto che 
sia. il significato di quest! 
consensl. rimane U dato cer
to dei voti di sinistra dichia-
rati. per i quali va sottolinea-
to 1'incremento del 5 per cen
to circa rispetto al precedente 
congresso. 

n progresso della sinistra e 
il successo di Taviani hanno 
provocato un vera e proprio 
terremoto nella maggioranza. 
Lo scotto maggiore e stato pa-
gato dai dorotei e dagli scel
biani. I vecchi moro-dorotei di 
« Impegno Democratico » han
no perduto 9 seggi, (da 56 
scendono a 47), gli scelbiani 
passano da 14 a 9 seggi: i 
fanfaniani pagano un po* me-
no, ma subiscono anche essi 
un cedimento (da 26 scendono 
a 22). 

Chi piu chi meno pagano 
tutti alia sinistra e a Taviani. 
La topografia del nuovo Con
siglio risulta cosi profonda-
mente mutata rispetto a quel-
la passata. Dei 120 posti com 
plessivi. che costituiscono la 
ossatura del Consiglio, ai 78 
seggi di una maggioranza ete-
rogenea fanno riscontro ben 
42 posti di due diverse mino
ranze. Naturalmente. questa 
e una contrapposizione pura-
mente meccanica e numerica. 
Per esempio, nel nucleo moro-
doroteo della maggioranza, \ i 
sono tredici uomini che si ri-
chiamano alle tesi del presi
dente del Consiglio. senza con-
siderare le sfumature degli al
tri gruppi. Poi vi sono scel
biani e fanfaniani insieme. 
Idem per la minoranza. che 

,e sufficientemente omogenea 
nei due tronconi della sini
stra. ma che ncn lo e affatto 
nel gruppo Taviani. dove, alia 
confusions e alia approssima-
zione politica di base, si ac-
compagna 1'esistenza di perso-
nalita contrastanti. alcune del
le quali sconosciute ai piu. 

I caduti della sfortunata bat-
taglia rumoriana sono parec-
chi. sia perche non hanno 
trovato posto nella lista. sia 
perche non sono stati eletti. 
Moro pud ancora contare su 
quasi tutti i suoi uomini piu 
fedeli (Gui compreso). ma 
deve lasciare per ora sul cam-
po di battaglia Ton. Delle Fa
ve. I dorotei subiscono il sa-
crificio di Antoniozzi (fido di 
Colombo), di Magrl. di Caron. 
di Da] Falco. di Speranza e 
dell'ex sindaco di Roma. Pe
trucci. che non pud sperare 
di rientrare nemmeno tra co-
loro che dovranno rappresen-
tare nel consiglio i gruppi par-
lamentari. perche k per ora 
solo un deputato aspirante. Per 
gli scelbiani. un'ecatombe di 
bei nomi. tra i quali Lucifre
di. Romanato e Vedovato. E' 
un colpo dura per una corren-
te. che aveva digerito assai 
male 1'alleanza con i fanfa
niani. 

Renato Venditti 

La Conferenza agraria del PCI, un grande successo politico 

Da Firenze precise indkazioni 
per risolvere la crisi agraria 

Le stanche critiche delP« Avanti! » e I'accoglienza eccezionale dei fio-
rentini — La prospettiva elettorale nell'intervento del compagno Sereni 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 27 

Quattro sedute di dibattito, 
trentasctte interventi sulla re 
lazione di Gerardo Chiaromon-
te. la presenza attenta di due-
mila delegati, quella entusia-
stica di oltre cinquemila ad 
ascoltare le conclusioni del 
segretario del partito Luigi 
Longo, sono dati piu che suf
ficient! per dare una idea del 
successo ottenuto dalla Con
ferenza nazionale agraria del 
PCI conclusasi ieri. 

E se alle cifre, pur imponen-
ti e significative, si aggiun-
gono i contenuti politici della 
relazione. del dibattito ampio 
e qualificato e dell'importante 
discorso di I^ongo si puo ben 
dire — fuori di ogni retorica 
— che questa conferenza agra
ria 6 stata un fatto politico di 
notevole rilievo per i comuni-
sti italiani e non solo per lo-
ro. Innanzitutto e stata 1'oc
casione per tracciare un qua
dro pressoch6 completo della 
situazione delle nostre cam-
pagne e di chi su di esse lavo-
rano. 

E" in questo contesto pre-
ciso. autentico. che si sono in-

nestati importanti interventi 
politici quali quelli del compa
gno Sereni. presidente dell'AI-
leanza nazionale dei contadi-
ni. di Doro Francisconi. vice 
segretario della CGIL. di Ca-
leffi c Ognibene scgretari ri-

Smentita CGIL 
alle illazioni di 

organi di stampa 
L'ufflcio stampa della CGIL 

comtmica: « IA: notizie concer 
ncnti i presunti cambiamenti 
alia direzione della CGIL tra 
smesse da un'attenz a di stamp i 
e riprese da alcuni tfiornah sono 
del tutto infondate. L'on. No 
vella, segretario generale delJa 
CGIL. sta facendo attualmonte 
un periodo di cure e di riposo 
di qualche settimana. La sua 
completa ripresa della attivita 
confederate e prevista per il 
principio di gennaio. Nel corso 
dello stesso mese, come il Di-
rettivo della CGIL ha gia de-
ciso, si terrft il Consiglio gene
rale e in ta!e circo^tanza la 
relazione sara appunto tenuta 
dal compagno Afiostino Novella* 

spetlivamcnte della Feder-
braccianti e della Fedcrmez-
zadri. dei scgretari regionali 
del PCI Reichlin per la Pu 
glia. Alinovi per la Calabria. 
Marangoni per il Veneto e di 
Galletti. segretario della fe-
derazione del PCI di Bologna. 

Da Firenze 6 partito un im-
portante nppello unitario a 
tutte quelle forze laiche e cat-
toliche che realmente voglio-
no dare a braccianti, mezza-
dri. contadini e donne di cam-
pagna un maggiore potere con-
trattuale. la possibilitft di con-
tare di piu. 

Ma nel contempo a Firenze. 
attorno ai temi contadini e 
dello sviluppo agricolo, il 
Partito comunista ha fornito 
con i duemila delegati che 
hanno seguito passo passo la 
conferenza e con i cinque
mila present! al discorso di 
Longo, con tutto il clima di 
entusiasmo che ha circondato 
in ogni momento questa im-
portante inizlativa. una pro-
va di grande forza. 

Lo stesso modo con il quale 
i compagni florentini hanno 
accolto i delegati 6 di grande 
significato A Sesto Fiorenti 

Si vuole fissare la discussione solo a gennaio 

Manovra ritardatrice dc 
per le Regioni al Senate 

I comunisti hanno proposto un intenso programma di lavori 
per dicembre - 1 preannunci dell'ostruzionismo delle destre 
« Franchi tiratori» democristiani sulla legge ospedaliera ? 

Dagli studenti 

Occupata 
I'Universita 
di Torino 

TORINO. 27. 
Gli studenti dell'llniversita di 

Torino, riuniti in assemblea ge
nerale. hanno deciso nelle pri
me ore del pomeriggio di « oc-
cuparc» Palazzo Campana. se
de delle facolta umanistiche 
dell'Ateneo. La decisione £ sta
ta presa a grande maggioran
za. al termine di una seduta 
durata oltre due ore. II porto-
nc centrale di Palazzo Campa
na e stato chiuso con catene e 
lucchetti ed alle porte delle 
aule sono stati apposti sigilli 
di ceralacca. In un documento 
stilato dagli studenti si dice 
che lo stato di agitazione pro-
scguird ad oltranza contro c lo 
autoritarismo dei docenti e del
le strutture aecademiehe > e 
contro «il contenuto dell'inse-
gnamento >. 

Senaffo 

Bonacina: litalia 
fa le spese della 
crisi del dollaro 
D Senato ha continuato ieri 

il dibattito sul blancio dello 
Stato per il 1968 D senatore 
BONACINA (PSU). prendendo 
lo spunto dalla svalutazione del
la sterlina. ha criticato fra l'al-
tro il fatto che l'ltalia sia obbii-
gata a finanziare indirettamente 
la guerra americana nel Viet
nam. Egli ha ri!eva:o che la po-
sizone privilegiata degli USA 
e deiringhilterra, nell'attuale si-
stema monetario intemazionale. 
espooe a preoccupanti rischi la 
nostra economia. Inglesi e ame-
ricani, mantenendo de'iataria la 
bUancia dei pagamenti. hanno 
scaricato sugh altri paesi le pro-
prie difBcolUk ecorjomicbe. ET 
una situazione di privilegio che 
k> stesso governatore della Ban-
ca d'ltaba Carb' ha criticato 
come «non accettabile >. 

Gia subiamo le ripercussiont 
della svalutazone della sterlina. 
— ha osservato Bonacina — ma 
« potremmo pagare caro Q costo 
delta politica militare america
na. die e forse la causa piu 
rilevante degli squilibri della 
bilancia dei pagamenti USA». 
Anche sotto queUo prorUo percio 
gli americani devono cricono-
scere il nostro drritto a discu-
tere la loro politica militare >. 
Ne! pomeriggio di oggi dovreb-
bero replicare i ministri Co
lombo, Pieraccini, Preti e Bo. 

Giunta al termine la pa rentes i 
dovuta al Congresso nazionale 
dc, dinanzi al Senato si 6 ripro-
posta ieri. con la ripresa dei la
vori. la questione politica del ca-
kndario per i prossimi giorni 
e le prossime settimane. La po-
sta in gioco e molto chiara: si 
tratta di prendere una decisione 
sul dibattito per la legge elet
torale regionale. I liberali ed i 
fascisti — e non da oggi — pro-
spettano una riedizione a Pa
lazzo Madama del chiassoso tor-
neo ostruzionistico della Came
ra: i dc, dal canto k>ro. appaio-
no tutt'altro che animati da vo-
lonta di rispettare gli impegni 
che si sono assunti col voto sul
la procedura d'urgenza per la 
legge e manovrano. anzi. per 
rinviare il dibattito sulle Regio
ni addirittura a gennaio. 

Cio e apparso chiaro ieri sera 
da quel die si 6 saputo in mar-
gine alia riunione dei capignn> 
po s\-oltasi presso il presidente 
Zelioli Lanzini. L'incontro si d 
concluso senza una decisione: 
il presidente del gruppo dc. Ga-
va. appena giunto da .Milano. ha 
fatto chiaramente intendere. pe-
ro. che il suo partHo non dosi-
dera comiiciare la discuwione 
della legge elettorale regionale 
nel corso del mese di dicembre. 

Attualmente. il Senato e rnipe-
gnato nella discussione del bi-
lancio dello Stato. il termine del
ta quale e previsto per il 7 di
cembre (i liberali. pert, si sono 
gia iscritti a parlare in massa. 
taoto che sono preannunciati &l 
Joro interventi sui bilanci dei 
singo!i mJnisteri). L'll dicem
bre dovrebbe avere inizio la di
scussione della legge ospedalie
ra. mentre il 13 dicembre scado-
no i termini per la presentazio-
ne in aula della legge elettorale 
regionale. il cui iter e stato ri-
dotto della meCa in consegumza 
del voto che le ha concesso la 
procedura d'urgenza. Immediata-
mente dopo. quindi. potrebbe a-
vere jnizio il dibattito sulle Re
gioni. E" quello che, anche ieri 
sera, e stato fatto osservare dal 
capogruppo del PCI. compagno 
Terracini. il quale ha proposto la 
intensificazione del programma 
dei la\x>ri parlameritari. in mo
do che sia la legge elettorale 
regionale. sia la legge ospeda
liera — sulla quale i comunisti 
mantengono tuttavia le loro cri
tiche — possano essere discusse 
nelk> stesso arco di tempo, alter-
nando opportuna mente le sedute 
dedicate e all'una e ail'akra leg
ge. A quanto ci risulta. anche 
il rappresentante del gruppo mi-
sto avrebbe giudicato con favore 
questa sohizione. che sveltireb-
be notevo'jnente i lavori, garan-
tendo neDo stesso tempo la pos
sibilita di una risposta netta e 
inequivocabue alia campagna o-
atruzionistica delle destre. 

La DC nan ha aceoMo la pro-
posta. In tal modo. verrebbe va-
nirkato. come abbiamo detto. 
l'impegno politico assunto con fl 
voto sulla procedura d'urgenza. 
Di piu: attraverso questa pra
tica. i cedimenti suocessivi del
la maggioranza alle richieste li
berali (anche ieri il capogrup

po del PLI ha chie.sto tempo. 
senza prendere nessun impegno 
preciso m merito all'online dei 
lavori). danno spazio fino all'as-
surdo al ricatto di stampo ma-
lagodiano. I socialisti. finora, 
hanno sublto il metodo dei rin-
vii, senza neppure abbozzare 
quella risoluta risposta che sa
rebbe necessaria. E i liberali ed 
i fascisti, intanto. annunciano 
dal canto loro centinaia di emen-
damenti alia legge elettorale re
gionale. 

II gioco. comunque. ha anche 
un'altra componente. In realta. 
a Gava non displace affatto che 
la discussione sulla legge ospe
daliera si trascini a lungo; le 
hmgaggini procedurali. infatti. 
permetteranno maggiore libertA 
di manovra ai senatori dc che 
vogliono ukeriormente peggiora-
re il prov\-edimento. Sappiamo 
che ess: non sono pochi. Nel ca-
lendario dei lavori si vuo!e. 
dunque. lasciare un varco per-
sino ai « franchi tiratori » della 
destra dc? 

Delegazione del PCI 
in Cecoslovacchia 
E* partita oggi da Fiurmcno 

per Praga una delegazione del 
PCI formata dai compagni Fran
co Calamandrei, responsabile 
della Sezione Iavoro ideok>gico 
del C.C.. Giuseppe Dama. diret
tore dell'Istituto di studi comu
nisti delle Frattocchie. e Cesare 
Remond!. responsabile per la 
propaganda e il Iavoro ideolo-
gico della Federazione di Mo-
•lena. 

La delegazione si reca a Pra
ga su invito del P.C. cecoslo-
vacoo. per tenere conferenze 
presso la Scuo'a superiore del 
C.C. di quel partito. e per uno 
scambio di esperienze sul Iavoro 
educativo nei due partiti. 

Congo 

Inaugurate 
una raffineria 

con partecipazione 
delllNI 

KINSHAS.\, 27. 
fl sottosegretario degli esten 

italiano Lupis, che si trova nel 
Congo per rinaugurazione della 
raffineria della societa ita!o-con-
golese Socir. e stato ricenito ieri 

dal presidente Congolese generale 
Mobutu. In mattinata U sottoae-
greiano Lupis si era recaio a 
Moanda. sul litorale atlantico del 
Congo, dove ha avuto luogo la 
inaugurazione della raffineria. 
Delia societa italo-congolese So-
c\r e compartecipe l'ENL 

no, comune di forti tradizio-
ni democratiche e operaie, 
sono state fatte cose eccezio-
nali. Sono stati risolti pro
blemi logistici di notevole 
complessita. si 6 organizzata 
la sera di sabato una grande 
manifestazione nel salone «Ri-
nascita». nel corso della qua
le 6 stato messo in piedi uno 
spettacolo con la partecipa
zione diretta delle delegazioni 
present! E altri incontri si 
sono svolti presso numerose 
case del popolo: quelle di 
Grassina. Antella. Galluzzo, 
Calen7ano. Campi. la «25 
Aprile > c In « F. Ferrucci » 
e il circolo « Vie Nuove >. 

Ne sono rimasti sorpresi 
anche coloro che non si aspet-
tnvano corto di assistere ad 
una manifestazione di tanta 
forza e non polcndo confessa-
re il loro stupore e meraviglia. 
hanno preferito rifugiarsi — 
cosl hanno fatto i compagni 
deH'/liwnfi.' — nell'accusa di 
propaganda elettorale. 

c Poche idee, molta propa
ganda » £ un titoln. che poi 
contrasta con quanto viene 
piu sotto affermnto a propo 
sito di un' analisi che per 
molti aspetti si dice di con 
dividere. Mancano le propo 
ste. ci riproverano questi 
critic! e se la prendono per 
gli attacchi mossi al centro-
sinistra. Le proposte ci sono. 
Ci sono quelle di carattere 
contingent^ per problemi im
mediati (trattamenti assisten-
ziali. mezzadria e contratti 
agrari. legge di tutela della 
maternita, fondo di solidarie-
td. revisione di nlmeno una 
parte degli accordi comunita-
ri. istituzione dell'ente regio-
ne) e tutte — si badi bene — 
riprendono impegni assunti a 
suo tempo dal governo di cen
tra sinistra e mai mantenuti. 
Ci sono poi altre proposte di 
scadenza piu lunga come quel
la che la prnssima legisla-
tura segni la fine dei contratti 
di mezzadria. di colonia. di 
compartecipazione. di affitto 
realizzando la parola d'ordi-
ne di dare la terra, tutta la 
terra a chi la lavora, cosi 
come peraltro si chiede nello 
stesso documento program-
matico del CRPE lombardo. 

Sono proposte concrete so
prattutto alia vigilia di una 
consultazione elettorale, altro 
che propaganda. D'altra par
te il tema della scadenza elet
torale e stato affrontato sen
za reticenze dal compagno 
Sereni che ha fatto un'analisi 
dei rapporti tra la DC e il 
mondo contadino. concluden-
do che e proprio nelle campa-
gne che bisognera fare arre-
trare il partito maggiormente 
responsabile delle condizioni 
in cui oggi e precipitata la 
nostra agricoltura. II nemico 
da battere d la DC: questo 
devono comprenderlo tutti co
loro che sinceramente voglio
no cambiare le cose nelle 
campagne. difendere il reddi-
to contadino dall'azione di ra-
pina dei monopoli e della pro
prieta terriera. remunerare 
il Iavoro. creare quelle con
dizioni di civilta indispensa-
bili perche ci si fermi sulla 
terra. 

In questa direzione 0 di
battito e stato ricco di con-
tributi ma ancora piu ricca 
sara I'iniziativa che attorno 
ai risultatJ di questa confe
renza le sezioni comuniste 
della Calabria, cosi come 
quelle della Valle Padana. 
del Veneto o ddla Toscana. 
assumeranno con la convin-
zione che la battaglia per il 
socialismo ha un importante 
momento proprio nelle nostre 
campagne. dove le masse con-
tadine possono diventare sem
pre piu e sempre meglio un 
valido ed importante alkato 
della classe operaia. 

La validita delle iniziative 
comuniste e stata tra 1'altro 
sottolineata d a I mezzadro 
Lott. di Treviso. bonomiano. 
invitato alia conferenza e che 
nel corso dei lavori ha voluto 
prendere la parola. « Non so
no comunista — egli ha det
to — ma quando e'e stata 
ralluvione ho potuto apprez-
zare la grande prova di Ita
lia niti data dal PCI. E sono 
anche d'accordo con la vo-
stra proposta di dare la terra 
in proprieta a coloro che han
no il coraggio e 1'amore di 
lavorarla. Di fronte alia crisi 
in atto determinata dal crollo 
dei prezzi dei nostri princi-
pali prodotti (latte. vino e 
carne) e necessario secondo 
me unire gli sforzi per dare 
maggiore capacita contrattua-
le a noi contadini >. 

Romano Bonifacci 

Un comunicato congiun-
to delle organizzazionl 
sindacali dei due paesi 

La delegazione della Confede-
razione Sindacale della Hepubbli-
ca Democratica del Vietnam, ar 
rivata il 15 novembre in Italia 
su invito della CGIL. lascia oggi 
il nostro paese. 

La visita della delegazione e 
un avvenimento importante, de
stinato a lasciare tracce dure-
voli tra i lavoratori italiani, t 
quail hanno potuto per la prima 
volta dimostrare in modo diret-
to all'eroico popolo vietnamita. 
in lotto per l'indipendenza e la 
liberta. la propria solidarinta 
fraterna. 

Profondamente onorata dalla 
visita della delegazione. In CGIL 
e orgogliosa del successo con-
seguito. pcrch6 questo esprime 
la misura dell'impegno crescen-
te dei lavoratori italiani a flanco 
di quelli vietnamiti. nella lotta 
comune contro I'imperinlismo. 
Ne sono stati testimonianza l'af-
fetto caloroso e la commoziona 
profoncla con i quali sono stati 
circondati i delegati vietnamiti 
ovun(|iie si sono recati: a Roma 
come a Itologna. a Ban come a 
Imola. n Milano e Reggio Kmi-
lia come a Genova e Firen/e. 

Insieme alia classe oporai* 
italiana. si sono stretti attorno 
agli ospiti numerosi rappresen
tanti della culturn e delle assem-
blee locali elettive, di ogni 
parte politica. 

Nel corso della loro visita a 
negli incontri con i dirigenti 
della CGIL. i delegati sindacali 
vietnamiti si sono voluti infor-
mare delle condizioni economl-
che e sociali nelle quali agisco-
no i lavoratori e i sindacati ita
liani. Essi hanno avuto calda 
parole di apprezzamento per la 
combattivita e lo spirito di clas
se con cui si conducono nel no
stro paese le lotto per il pro
gresso economico. sociale e da-
mocratico e per il profondo spi
rito internazionalista da cui sono 
animati i lavoratori italiani. spe-
cialmente verso i popoli oppres-
si dal fasci.smo o aggrediti da
gli imperialist!. 

I delegati vietnamiti hanno » 
spresso ai lavoratori e al popolo 
italiano la propria profonda ri-
eonosrenza per il cniore dei 'o-
ro sentimenti e per il loro pre-
zio*o so=;tegno ai lavoratori e al 
popolo victnani'ta in lotta Essi 
hanno anche voluto. in partico-
lare. esprimere alia CGIL un 
grazle sincero per l'invito fra-
terno. 

I lavoratori e i democratici Ita
liani. che avevano gia salutalo 
con entusiasmo il colpo decisivo 
inflitto dal popolo del Vietnam 
alia dominazione colonialista. so
no oggi profondamente convinti 
che il successo della sua lotta 
eroica dimostrera alTimperiall-
smo che non e piu possibile rl-
correre aH'arma della guerra. 
E' in questa certezza che i rap
presentanti della CGIL hanno e-
spresso alia delegazione della 
Confederazione Sindacale della 
Repubblica Democratica del 
Vietnam la propria incrollabile 
volonta di continuare e di e-
stendere, e non solamente In Ita
lia. l'azione di solidarieta mora
le e materiale verso i lavora
tori, i sindacati ed il popolo 
del Vietnam. La CGIL denunce-
ra sempre piu largamente gli 
orrendi crimini degli aggresso-
ri americani nel Vietnam e agi-
rh per isolare gli aggressori e 
unire contro di essi tutti i la
voratori e le forze sindacali e 
democratiche. 

Nello spirito degli accordi di 
Ginevra, la CGIL sostiene la 
posizione del popolo e dei lavo-
vatori vietnamiti. e della Con
federazione Sindacale della Re
pubblica Democratica del Viet
nam. concernente la cessazione 
da parte degli Stati Uniti del-
I'aggressione al Vietnam del 
Sud. la cessazione dei bombar-
damenti e di tutti gli atti di 
guerra contro il Vietnam del 
Nord. 11 ritiro delle truppe a n * 
ricane da) Vietnam del Sud. la-
sciando al popolo vietnamita la 
liberta di regolare da se stesso 
i propri affari. II recente pro
gramma politico del Fronte dt 
Liberazione Nazionale fadlita 
la soluzione di questi problemi. 

La CGIL sostiene in parti-
colare la cessazione Immediata. 
incondizionata e definitiva del 
bombardamenti americani con
tro il Vietnam del Nord. la 
quale costituirebbe un primo pas
so verso conversazioni fra I* 
parti interessate. La CGIL e fa-
vorevole ad una soluzione ch« 
comporti la fine della guerra 
d'aggressione degli americani 
al Vietnam e che permetta al 
popolo vietnamita di vivere in 
piena indipendenza. nella liber
ta e nella pace. 

Ora che la visita della dele
gazione vietnamita si e conclu-
sa neU'entusiasmo e neiremo-
zione general). la CGn* desl-
dera ringraziare tutti coloro che 
vi hanno contribuito in una 
qualsiasi misura e in modo dl-
retto o indiretto. 

II successo esaltante della vi
sita ha grandemente rinforzato 
i legami di amicizia fraterna 
che uniscono da lungo tempo la 
Confederazione Sindacale della 
Repubblica Democratica del 
Vietnam e la CGIL. Esso di-
mostra la volonta di pace di 
tutti i lavoratori italiani. i qua
li richiedono che tutti i sin
dacati — in Italia, in Europe 
e in ogni paese — intensiflchino 
e coordinino l'azione per la fine 
incondizionata del bombarda
menti sul Vietnam, per bloccare 
la scalata americana. per far 
tornare la pace in que! tormen* 
tato paese. per salvare la pace 
mondiale. 

Mentre la delegazione della 
Confederazione Sindacale della 
Repubblica Democratica del 
Vietnam lascia il nostro paese. 
la CGIL rinnova ad essa e al 
popolo vietnamita. con i sen
timenti piu fratemi. il saluto 
dei lavoratori e dei democratici 
italiani. il loro solenne impegno 
di solidarieta e il loro unanime 
voto di successo nella lotta 
contro la guerra. contro rimpe-
rialismo e per la pace. 
Roma, 27 novembre 1967 

p. La Delegazione della 
Confederazione Sindacale 
della Repubblica Democratica 
del Vietnam 
••le N9vyen Cene, Hee 

p. La Segreteria della COB. 
f.te Luciane 
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II senso del la « riforma » 

all'esame della Camera 

IL POTERE DELLA 
CASSAZIONE 

Perch6 la DC fe andata contro gli impegni di 
governo e ha rovesciato I'alleanza con PSU e 
PRI - Sistemi di elezioni che ricordano quelli 
bonomiani • Non bastano le proteste ma oc-

corre una volonta politica 

Proseguc alia Camera la 
discussionc sul disegno di 
leKge Healc, relativo alia 
riforma del Consiglio Su
periore dolla Magistratura. 
Una riforma ristretta in 
quanto tocca prevalentemen-
to la qucstione dol sistcma 
elcttorale, e modcrata in 
(liianto non ricava tnttc 1P 
nocessarie consejjuenze: cs-
sa ha tuttavia provoeato in 
Commissione l'ostilita dcllo 
intcro grnppo dc, e in aula 
gli attacchi furiosi di pi 11 di 
un deputato demoeristiano. 

Che cosa e qucsta rifor
ma e che valore ha perche 
i comunisti si siano hattuti 
per essa prima, durante e 
dopo la Costituonte; c si 
hattano aneora ojjtfi. con tut-
ta la sinistra, in coinciden-
7a con le posizioni piii avan-
7ate della mainstratu'ra? Di 
ennverso, perche la DC e 
uscita alio scoperto rove-
ficiando, in Commissione, con 
l'cmendnmcnto Ilreuan/o. la 
allenn7a con il PSU e con 
11 PIU e comportandosi in 
aula, sino ad ojjgi. in modo 
non dissimile al punto che 
II ministro Reale stesso ha 
dovuto ammettere di non 
poter prevedere quale sara 
la sortc del suo disei»no di 
le*'ce9 

II Consiglio Superiore e 
organo di autogoverno della 
Mafjistratura: ad esso spot-
tano, oltrechc le assunzioni 
e le nssegnazioni, anche la 
faeolta di promtiovcre e pu-
nire i magistrate Nasre dun-
que dal seno stesso di que-
sto istituto. e dalla sua rap-
presentan7a, la possibility di 
tin tipo di selezione dei ma
gistrate piuttosto che un 
altro. A questo punto si 
comprende che la composi-
zione del Consiglio Superio
re non c una faccenda pri-
vata dei mas;i>;trati. bensi 
investe I'interesse generate 
<lel cittadini. phe, pnssono 
essere giudicati da magl-
strati non conformisti e li-
beri da preoccupazioni di 
prc<-'iudi7i e di carriera. ma. 
al di 15 di questo. hanno :1 
diritto di ossoro giudicati da 
magistrnti che ricerchino 
nella propria coscienza, nel
la Costitii7ione e nelle aspi-
razioni della socicta in cui 
vivnno. le direttive delle 
proprie sentenze. 

Questi giudici dei giudiei. 
che enmpongonn il Cnnsielio 
Superiore. come sono elet-
t i 7 Con una legge. quella 
del 1958 — alia quale si rifa 
1'emendamento del dc Rre-
ganze — che ricorda i siste
mi elettorali btinomiani. Per 
pleggpre un rapprpsentante 
della Cassa7inne bastano. al 
massimo. cento voti. per un 
ranprpsentanfe di ciudici di 
tribunale ne occorrono oltre 
i"il|p il voto del maai":tnto 
di Cassa?ione vale. cine. di" 
ci volte qucMo di un ma? ; 

strato di trihtimlp One.Mi 
l e sce serve a saran'iro il 
prepotere di un gruppo ri 
stretto della Cassnzione che 
utili77a la sfnittura eerar-
chica della Masistratura pe-
far prevalore i suoi indirizzi 
consorvatnri 

Ad ese""nin di questi in 
diri77i della Cassazione si 
possono ricordare la difesa 
strenua de"n parte peg?io-
re della lP2ge di Puhhlica 
Sicurezza (potere dei pre-
fetti. censura sulla stampaV 
l\ rifiuto di riconoscere i di-
ritti della difesa deU'impu 
tato. i metodi — che ricor
dano quelli sovrani del letto 
di giustizi.i — con i nuil i *i 
distribuisce aneora o™! Ven-
comio al magistrato che con-
danno in prima istanza gli 
edili romani o con i qua'i si 
punirono i magistrate che 
protestarono contro ]'ofTen-
siva sottnzione al giudice 
naturale dol rifimc del 
processo della Zanzara, e in-
flne — il piu clamoroso — 
Vomaggio reso dal primo 
presidente Tavolaro al legi-
slatore dei codici fascisti. 

H senso della lotta in cor-
so neiramhiente della Masi-
stratura e dato dalla vini-
lenta rcazione di quel enip-
po di maeistrati. la parte piu 
retriva della Cassazione. con
tro i deliberati dei Congres-
5i di Gardone e di Catania. 
i ouali hanno affermato l'esi-
genza di applicare la Costi-
turione. Si comprende come 
Umitare lo strapotere di quel 
gruppo sisnifichi allareare la 
strada alia applirazinne del
la Costitu7ione in ogni istan
za della giustizia. • 

Per questo t comunisti. 
che hanno presentato da tem
po una proposta oreanica di 
riforma del Consiglio Supe
riore e che si sono battuti 
tenacemente per creare le 
condizioni per una revisione 
di quella legge, reallstica-
mente, in vista delle prossi-
me elezioni di gennalo del 
Consiglio Superior*, appog. 

giano la proposta Reale, con-
siderandola un anticipo sul
la riforma generale per la 
quale si impegnano a conti-
nuare la lotta. 

II disegno di legge in di-
scussione alia Camera sot-
trae al gruppo della Cassa
zione la disponibilita dl due 
rappresentanti in seno al 
Consiglio Superiore e attri-
buisce a tutti i magistrati il 
potere di scelta degli stessi. 
Questi i termini e il signifi-
cato della contesa. 

II gruppo demoeristiano, 
con l'appoggio missino, tcnta 
ora anche in aula di tirare 
alle lunahe, furbescamente. 
confidando nella brevita del 
tempo per arrivare alle ele 
zioni con la vecchia legge. A 
tanto b eiunto l'impegno ri-
formatore della DC e del 
centro-sinistra come obietti-
vo prioritario (riforma del-
rordinamento "iudi/iario c 
dei quattro codici)! 

Biso^na ora sventare que
sto disegno della DC. Non 
bastano le proteste. Compete 
anche ai socialisti e ai repub-
blicani chiedcre conto degli 
impegni di Moro. assunti al-
l'indomani del voto in Com
missione. e far conoscere che 
lmportan7a essi annettnno ai 
torn! della giustizia, di cui 
hanno riaffermato anche re-
centemente la preminenza 
neH'ambitn della riforma dcl
lo Stato Risoffna reclamare 
la rapida conclusione e Tap 
prova7ione del disegno di 
legge affinche. con l'ini?anno. 
non si reali77i il proposito di 
tenere in pied! una legge 
fraudolenta 

Alberto Guidi 

RAPPORTO DI UN GRUPPO DI OPERAI ITALIANI SULLA SITUAZIONE NEUE FABBRICHE SOVIETICHE 

II «contodi casa» 
di una famiglia sovietica 
Minuzioso confrollo a Miass e Celiabinsk sui salari diretti e indiretti - Un reddifo medio di duecentomila lire al mese - Soltanto 

seimila lire per pagare la pigione, il riscaldamento, Tacqua calda, il gas, la luce (e la televisione non paga canone) 

ADEN: FESTEGGIANO L'INDIPENDENZA 

ADEN — L'lndipendenza * 
stata proclamata dal popolo 
dl Aden con quattro glorni di 
anticipo sulla data fissata 
ufflcialmente con la Gran 
Brelagna. II territorio flno a 
leri colonlate ha assunto II 
noma di c Repubbllca popo-
lare dello Yemen merldio-
nale » ed e retto dal Fronte 
Nazionale di Llberazione, 
I ' organizzazione patrlottica 
che ripete II nome dal FNL 
algerino. 
NELLA TELEFOTO: soldall 
e giovanl arabl In festa per 
l'lndipendenza percorrono su 
automezzi i l quartiere di 
Crater. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. lunembre 

Al terzo (jiomo della low 
permaiifiua nvfili Vruli men 
dumali, ah operai italuun lie 
munm, Sunluni e Tosetto si 
sono partuu nella ciltadina m-
dustnule di Miuss. a cento-
cmquanla clnlumelri da Ce-
liubmsk. f," un vecchio m.sf 
dtumento «i murymi delle 
inontafjne. cut I'arrii o, duran 
te In i/uerra, di una bezione 
della fabbrua uulomobiluslica 
di Mosva ha aradatamente 
tinpostu il volto di una citta 
moderna (ct sono ancora mol-
te caselte di legno, ma or max 
m mmoranza) II centro e m 
questo momenta m ncostru 
zione. mentre a qualche chilo 
metro e yia *>orta una ctttu-
dma satellite che appartiene 
alia fabbnea <t Uralas >. Que
st u Jabbnca e essa stessa m 
ncostruzione e turn si puo dire 
die atlualmenle abbui un'ele 
lata produllwitu. Tuttavia il 
tipo di autocarro che ne esce 
e Jra i piu moderm dell'UUSS 
(tre asst motore ed arpano in 
coda) Ad essere precisi, M 
Jrufla di quel camion che un 
paio di i-olte all'anno sfila per 
la 1'iazza Rossa con soldati a 
bordo e un missile aaqanciuto. 

Mentre ci troviamo nel re-
purto produzione ricambi, ac 
compaf/iiati da un piccolo 
stuoto di tecnici e di smdaculi 
sti, liemorim « butta la » la 
solita domanda sul salario 
medio Allora il capo reparto 
prende per un braccio I'ope-
raio che larorara alia mac-
china piii victim e lo pone al 
centro del nostro gruppo. Eali 
da una risposta tnatiesu: 
«Que.st'<inno \a assai meglio». 
I'enhe quest'anno? I'erche, 
si'ieqa il direttore. abbiamo 
applicato la riforma (che in 
russo si chiama con un neolo-
gismo sintetico: Kosrasciot. 
ourerosta Pieno calcolo econo-
mico). Con essa, si ha un bi-
lancio autonomo d'azienda e 
la formazione di un fondo pro 
fitti proporzionale all'incre-
mento della produzione Que 
sto fondo e stato quest'anno di 
oltre quattro tniliont e mezzo 
di Tublx che vengono divi<ii in 
parti pressoche equali fra gli 
incentivi manetari diretti. le 
spese sociali e gli investimen-
ti. Nel complesso il fondo sa 
lari ne e risultato aumentaln 
del 10% e (dato che gli incen
tivi vengono liquidati annual-
mente) 6 come se Voperaio 
ricevesse la tredicesima men-
silita. 

CALCUTTA: Primo bilancio della rivolta popolare in 
un momento di calma piena di tensione 

CENTO GRAMMI Dl RISO A TESTA 
PER COMPENSARE LA REPRESSIONS 

Dopo il colpo di stato Nuova Delhi ha ripreso il rifornimento di viveri - II feroce comportamento della polizia: vuotati sulla 
folia 87 caricatori - E' sempre incerto il numero delle vittime - Tremila persone arrestate - Violato per la prima volta il re-

cinto unrversitario - Uccisr anche due bambini di dodici anni - II nuovo governatore si fa leggere la mano 

Dal nostro inviato 
CALCUTTA. 27. 

Una calma piena di tensio
ne e subentrata ai sanguino-
si incident! dei giomi scorsi 
II bilancio delle vittime e sem
pre incerto, perche" le Infor-
mazioni giomalistiche contra 
stano con quelle ulficiali. Tre
mila persone sono state arre
state in tutto il Bengala oc-
cidentale (duemila delle qua
il nella sola Calcutta e net 
sobborghi industriali). Per 
cmquantadue volte la polizia 
ha caricato a bastonate i ma-
nifestanti, per ventisei volte 
ha sparato. vuotando 87 cari
catori. La popolazione ha eret-
to circa 40 barricate. 

La pausa, per quanto incer-
ta, ci permette di descrivere 
in modo piii dettagliato cexti 
aspetti della repressione. Gil 
incroci stradali, nei giomi 
scorsi .erano bloccati da for-
ti contingentl di polmotti ax 
mati di bastoni di bambii e 
protetU da scudi di rete me-
tallica. Dagli incroci, gli agen 
U avanzavano lungo le vie 
principal] resplngendo la fol
ia che, mantenendosi a tren-
ta o quaranta metri dl dlstan-
za, tndietreggiava lentamente. 
Urando pietre. Dal tetti delle 
case piovevano mattonl sulla 
polizia. 

Per gli agentl era qulncu 
difficile raggiungere 1 dimo-
stranu e colpirli. Piii taole 
scagUarsl addosso al passantl, 
che credevano dl mettersi al 
sicuro alzando le mani. Ho 
visto personalmente, in un ca-
so, una ventina di poliziotu 
precipitarsi urlando addosso 
a una persona ferma suU*uscio 
di casa • ba*tonarla dura-
meate. 

Una nostra rapida lnchlesta 
ci ha permesso dl accertare 
che la stessa fredda determi-
nazione e stata usata contro 
gli studenti riuniti entro 11 
recinto dell*universita di Ja-
davpur. La polizia, per la pri
ma volta nella storia della 
universita. ha inraso il recm 
to ed ha ferito circa ^uaran 
ta studenti. Piii tardi ha spa 
rato attraverso 1 cancelli (eo 
e cosl che e stato ferito un 
professore). Un altro studen-
te e stato gravemente 'erico 
in circostanze misteriose e 
lo si e saputo solo quando 
rospedale ha annunciato che 
1 medici lo stavano per ope-
rare. Due ragazzi di dodici an
ni sono stati uccisi in altri 
luoghi. I prigionieri politic! 
vengono trattati brutalmente, 
come delinquent! comuni, co
sa contro cui il Fronte unito 
ha protestato energicamente. 

Gli student! universitari 
hanno dichiarato al nostro 
giomale che essi giudlcano la 
azione della polizia come la 
espressione « della politica fa-
scista di un governo incoro-
nato in modo antidemo-
cratico ». 

Appare chiaro tutto 11 con-
trasto che esiste fra l'opinlo-
ne pubblica indiana e quanto 
ha dichiarato 11 primo mini 
stro dellUnione, Indira Gan 
dhl, che ha approvato la de 
stituzione del governo locale 
di sinistra da parte del go
vernatore, affermando che e» 
sa era •lnteramente giustifi 
cataa 

Per dare al leuore un'idea 
dello spirito con cui 11 gover
natore Dharma Vira si e ac-
cinto all'opera, narrero que
sto aneddoto. Mi trovavo, la 
Mttlmana acoraa, auilo 

so aereo con cui l'alto funzio-
nario e arrivato a Calcutta 
da Nuova Delhi. A un certo 
punto. durante il volo, il g> 
vernatore si e fatto leggere 11 
palnio della mano da un di-
stinto signore, che gli indtca 
va. elogiandole, le linee piii 
significative (evidentemente 
deiln fortuna. della fama, de
gli onon e della ncchezza). 
Alia fine del volo, il govema 
tore si e subito allontanato, 
ed 10 ho cniesto al distinto si
gnore se sul palmo della ma
no di Dharma Vira avesse 
letto la soluzione della crisi 
politica del Bengala Guardan-
dorm fisso e serio, mi ha 
detto: a Siamo stati finora 
troppo deboli». 

Cosl il governatore na deci 
so la prova di forza, destl 
tuendo un governo che, secon 
do lui, non aveva piu la mag 
gioranza a causa della dele 
zione di quattordici parlamen 
tan del Fronte unito. 

Numerosi cosUtuzionalistl e 
commentaton politia hanno 
condannato l'azione del gover 
natore. II Fronte unito era 
uscito da un'elezione che ave
va visto il Paruto del Con-
gresso perdere la maggioran-
za assoluta a vantaggio di 
quattordici partiti accordati 
si su un programma comu 
ne che si proponeva dl soddi-
stare i bisogru fondamentau 
del popolo (alimenti, vestiu 
case, scuole, assistenza sani 
tarla, lavoro) e di combatie 
re senza sosta la comizione, 
il nepotismo, le speculazioru 
raccaparramento e imbosca 
mento del grano; dl appog 
glare adeguatamente la causa 
dei contadini e degli opera!; 
di orientare in modo nuovo 
l'eaecutlvo • la poUiia In 

so conforme alle aspiraziom 
popolari; di chiamare 11 po
polo a cooperare e a parteci-
pare alia soluzione di ogni 
problema ad ogni livello. 

Questo programma aveva ot 

tenuto un larghissimo consen-
so popolare. Gli studenti che 
ho intervistato oggi, mi han
no detto di aver sostenuto e 
di sostenere il Fronte, nono 
stante certe sue manchevolez 
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Quest* era la situazione politica nei vari stati Indian! dopo i m m 
tati delle elezioni general!. In bianco sono indicati gli stati dove 
II Partito del Congresso ha perse la maggioranza assoluta; in 
nero I duo stati dove hanno conquistato la maggioranza I comu
nist i ; In grigio gli stati dove il Partito del Congresso conserve 
la maggioranza, spesso di stretta misura. Precedtntcmente il Con
gress* aveva le meggioranza asaoluta In tutti gli stati. 

ze, soprattutto perch6 poteva 
essere uno st rumen to per eli-
minare gli sfruttatori. e per
che- non ha mai effettuato 
una repressione, ed ha adotta-
to una saggia politica di re-
qulsizioni e di acquisto dei 
vi ven. 

Queste opinion! concordano 
con altre voci: gente con gli 
occhi ancora lagnmanti per 
il gas lanciato dalla polizia, 
mi ha detto che da otto m e 
si (ciog da quando le sini
stra erano andate al potere) 
non accadeva piii una cosa 
simile e che ora si poteva ve-
dere chiaramente la differen-
za fra un governo popolare 
e un governo antipopolare. 

II governo centrale di Nuo
va Delhi ha sistematicamente 
manovrato in modo tale da 
mettere in difficolta con ogni 
mezzo ti governo di sinistra 
di Calcutta Gli ha — per 
esempio — tagliato t nfomi 
menu di viven. che sono sta 
ti subito npresl dopo la no-
mina del nuovo primo mini
stro Ghosh il quale ha infat-
U gia annunciato un aumen-
to della razione di riso da 
400 a 500 gramml settimanali. 

La manovra, troppo traspa-
rente, non sembra aver tm-
pressionato gli abitanti di Cal
cutta, che hanno gia espresso 
con eloquenza la loro opinio-
ne. La protesta si estendera 
a tutta l lndia il glomo 29. 
quando a Calcutta si riuni-
ra 1'assemblea del Bengala 
I sindacati hanno dichiarato 
il 29 c giomo dl protesta ». n 
Kerala si propone dl ospita-
re una conferenza panindia-
na per discutere la situazione, 

Emilio Sani Amadi 

/ tre italiani si consultano. 
t Poniaino (|Ui la qucstione 

del inec'Ciiiusmo salanali'? >. 
« Ma forso si trattd rii tin 

caiupionc poco intorcssantc: 
hi fabbnen c in \i.i di norga 
ni7/u/ione v. 

< Pei 6 hanno attuato In r i 
forma », 

Uecidono di limitarsi a chic 
dere come &t forma il salario 
diretto (per quanto riguarda 
tl salario indiretto preferisco-
no rinviare ad una fabbnea 
piu grande ed omogenea). 

So'ita nell'ufficio del segre 
tano del comitato di partito. 
Qualcttna ha abbandonalo il 
reparto e ci ha seguito: il di-
.scorsi deve «i erlo interessa 
to. liisoana fare un ragiona-
mento prelimmare perche 
Santoni vuol slabilire se e'e 
equnalcnza fra il lermine ita-
liano « tanffa » e quello sovte-
tico « norma ». .S'j tratta put o 
meno della stessa cosa: per 
tanto lavoro. tanto danaro. E 
allora cccoci alia struttura 
del salario. 

Sei livelli 
// contralto di categona /is-

sa set livellt a seconda della 
qualtftia. Metttamo die un 
operaio sta della terza: cglt 
aira un salario contrattuale 
del 2'r'o superiore a quello 
della prima e mfenore dt ul-
trvtlanto a quello dell'ulttmu. 
Mednimente it salario contrat
tuale costituisce tl 70'I dell'tn 
tera remunerazione II resto 
proviene dat prenu rii produl 
ttvitd (secondo tabelle pro
gressive) e dat coefficient! dt 
zona coi quali si mtende com 
pensare le maggiort estgenze 
dertvantt dat disagt della zona 
in cut e collocala la fabbnea: 
sttgli Vrali questa quota .si 
aggira sul J5c,o del sflJorio n 
spetto a Mosca. 

Un'altra prectsazione. su 
richiesta di Tosetto: i premi 
non si riferiscono solo alia 
maggior quanlita di prodotto. 
ma anche alia sua qualtta. 
alia riduzione degli scarti. ai 
risparmi di materiale e di 
energta, e cost via. In tal 
modo si evila dt indurre 
I'operaio ad ottenere una 
maggior produzione « a qual-
sia.si costo ». 

Siccome durante la conver
sazione e piii volte ricorsa la 
definizione di * salario lordo *, 
gli italiani chtedono quali sono 
le detrazioni per portarlo al 
netto Esse sono due: Vtmpo 
sta sul reddito e quella a ca-
r'tco di chi non ha figli In 
quanto alia prima, e'e da ag-
giungere che e progressiva ed 
anche che e in via di esltnzio 
ne: nel settembre scorso essa 
e stata infatti abolila per I 
salari fino a 80 rubli e se ne 
prevede la riduzione anche 
per i redditi superiori. Al ter-
mine dell'attuale piano quin-
quennale. dovrebbero pagarla 
solo coloro che guadagnano 
piii di 200 rubli mensili. 

Finita la conversazione ce 
ne torniamo a Celiabinsk per 
la visita al grande tubificio. 
Strada facendo i noilri tre 
operai commenlano le infor
mation! sul salario A loro 
giudizio. un paragone coi sa
lari italiani (a prescindere 
dalla disoccupazione, dalla 
sottoccupazione, dal grado di 
logoramento fisico dell'ope-
raio. ecc.) pud essere fatto 
tenendo conto non solo del 
salario nominate ma anche 
dei benefici non monetari che 
sono compresi nel contralto. 
Occorrono dunque i dati ri-
guardanti questo secondo a-
spetto. Per poter compiere un 
raffronto oggettivo. Inlanlo. 
Remorini fa un'annotazione 
molto importante riauardante 
il carattere della piena occu-
pazione in t/RSS A Miass. su 
una popolazione di 150 000 abi
tanti ci sono oltre 70 000 occu 
patt. di cui GO 000 operai Cib 
significa che tutta la massa 
impiegabile £ occupata. com-
prese le donne. E siccome vi 
sono meno di 40 000 nuclei fa 
miliari. vuol dire che in ocni 
famiglia enlrano in media 
quasi due salari, senza con-
tare le horse di studio e le 
pensioni. vale a dire una cifra 
non mferiore ai 250 rubli (170 
mila lire al cambio). 

Giungiamo al tubificio di Ce 
liabintk con la determtnazione 
di chiari'e (* in soldoni ». co
me dwe Santoni) la consislen 
za del salario indiretto Le 
Prime due ore della visila sono 
tuttavia dedicate a tutt'altro 
oggetto JI tubificio £ un mo-
demo colosso. in gran parte 
rinnovato e c'e" anche vn re
parto in via di Irtallazirms in 
cui sta per essere collocata 
una macchina di laminazione 
capace di ifornare lamieroni 
per €00 metri qvadrati al mi 
nuto A quanta sembra Vital 
side? ha preferito a questa 
macchina. un'altra di fahbri 
cazione americana molto me 
no efficace (250 metri al mi-
nuto) 

U dlicorso sul salario indi
retto riprende nel modo piu 
fruttuoso « concreto dUorchi 

un operaio (se ho annotalo 
bene, si chiama Svsoltatm) 
cansogna a Itemorint tl modulo 
del suo t ('onto di rasa ». ricm-
pito per i/ mese di settembre. 
Esso si rtfertsce ad un appur-
tamento dt .1 IYHII put cucina, 
baqno, carridoia, npostiglio. 
per una famiglia di due adultl 
e due Odmoi/n Trascrtio il 
* ('onto » irifc'ttralHii'iiff. pen hi 
(".so c alia oust' della com 
preiisioiie del hilamio faimlia 
re e quindi del tenure di vita 
dell'operato sovictuo 

Pitfione. rubli /..'.'. nscild.i 
mento (10 per cento della pi 
gwne). rubli l/i'J. ,it qua (24 
copeche a persona), rubli O.'.lli; 
netto//!! CM) copeche a perso 
na) rubli 1.20; tfas (lr, cope
che a persona) rubli Ofit; 
onorgia clettrica (4 copeche a 
k\\'h) rtiblt 0.IH. Totale. rubli 
9.19. cine lire 6 12J. Sel riscal
damento () compresa 1'at qua 
corrente calda per tutln Van 
no Radio e TV mm pagana 
canone 

Eccnct dunque diuanzi alia 
prima e put tonststcntc toce 
del salario indiretto. che i 
data dalla differenza fra r/nci 
9.19 rubli e il costo reale dei 
servizi a cm essa si rilensce. 
1 nnstn tre operai si metto-
no a calcolare e qiunqono al
ia conclusione die. tutto som-
mato. quella cifra coprr I" 
spese dei servizi. meno la pi
gione La pigione e prntica 
mente gratuita Ai 2.>0 ruhli di 
salario familiare diretto hiso 
gncru dunque aqgmngerne al-
meno un'altra trenlma come 
mancata spe^a d'affttto L'n 
perain Sesoliatm iiiststc per 
the Remorini si tenga il suo 
« Conto di casa » e lo mostri 
ai lavoraton italiani 

Appena giantt nell'ujficm del 
direttore, i nostri chiedono m 
quali altre tori si componqa 
il salario indiretto Rispnudr 
il segretnr'io del Comitato sin-
dacale Una eonitslente at)-
giunta al salario e enstitmta 
dai « buoni > per la permanen-
za nei centri di riposo Un 
mese a Snci sul Mar Ncrn ca 
sta 129 rubli. ma il lavoratnre 
ne paga solo 34 (naturalmen 
te non tutti possonn andarci 
ogni anno, per na della ca-
pienza. ma i'i .sono altre at-
trezzaturc di riposo presso i 
laghi dei monti Uralt dove si 
pud passare il fine settimana 
o una quindtcina di qmmi in 
tempo di fene) Poi ci sono i 
centri estivi per i bambini: 
per un mese o due essi non 
gravano sul bilancio della fa 
miglia e in piu lascinno liberi 
i genitori di recarsi anch'essi 
a riposare E si deve anche 
considerare die I'operaio paga 
in media solo un terzo della 
retta nei qiardini dinfanzia. 
nelle scunle materne, negh in-
ternati settimanali ove e pos
sible inriarp i bambini da *> 
mesi a 7 anni 

«Soldoni» 
Santoni msiste perche tutto 

questo si esprtma in t soldo 
ni ». altrimenti come fare un 
raffronto? Abbozza alcune ope 
razioni aritmetiche sul laaui-
no e giunto al risultato chie 
de se esso sia reale. Git ospitt 
sovietici si consultano e arri-
rivano alia conclusione che i 
henefici di cui sopra ralgonn 
piii di 20 rubli al mese per 
addetto. piii o meno 35 ru 
bh a famiglia- altra aqgiunta 
all'ipotesi iniziale dei 2J0 rubli. 

II raffronto enn Vltalia e ora 
possibile Tenendo conto che 
alcuni qeneri di conmmo (co
me i reitian) e alcuni bent 
durerolt (come i mobili) co-
stano in URSS piu che in Ita-

t Via, si pud concludere che nel
la famiglia media operaia de
gli Urali del sud entrano ogni 
mese IV) 200 mila lire. Ogni 
mese per tutti gli anni e sen
za lener conto di pensioni e 
borse di studio. Inrnrindo cin
que giorni alia settimana. sen 
za straordinari. E sapendo di 
lavorare per s£ stessi, solo per 
s£ stessi. 

In serata, tutti al paUizzo dl 
cultura dei ferrorieri: si pre-
miano i lacoratori che si sono 
meglio dislinti nell'emulazio-
ne in onore del 50. della Ri-
voluzione: chi ricere cento ru
bli e chi perfino 300 Remo
rini porta il saluto degli ope
rai italiani c Come sapete — 
dice — da noi la situazione e 
profoTidamente diversa. Visi 
tando le vostre fabbriche ci 
e stato chiesto spesso come 
vivono t lavoraton italiani. Ec-
co. compaeni. prima di tutto 
da noi ci sono i padroni...». 

Enxo Roggi 

IL PROSSIMO ARTICOLO 

da Magnitogorsk 

Progresso lecnico 
e carriera operaia 
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Nuovi sviluppi della crisi monetaria 

TRASFUSIONE Dl 0R0 
E Dl VALUTE PREGIATE 

D ALL'EURO PA AGU USA 
I governatori delle banche nazionali del Belgio, Gran Bretagna, Ger-
mania occidentale, Italia, Olanda, Svizzera e Stati Unit! hanno deciso 
misure per il salvataggio del dollaro — La «corsa all'oro» sembra 

esaurita: prosegue soltanto a Parigi 

DE GAULLE: Ecco, che ti dicevo io? 

FUANCOFORTE. 27 
A poco piu di una settima-

nn dalla svalutazione della 
sterlinn le pill importanti rea-
zioni e decision! degli ambien 
ti linanziari dcll'Europa occi
dentale sono le segueiiti: 1) 
La « febbre dell'oro > sembra 
essere passata e fenomeni di 
massicci acquisti del metallo 
pregiato vengono segnalati 
ortnai soltanto da Parigi. 2) I 
governatori delle banche cen-
trali di sette paesi riuniti 
oggi a porte chiuse a Fran-
coforte si sono accordati per 
mettere in atto una specie di 
« trasfusinne» di oro e di 
mezzi flnanziari dall'Europa 
occidentale verso gli USA. 

II comunicnto emesso al 
termine della riunione dei go
vernatori delle banche centrali 
afTerma che essi hanno de
ciso < specifiche misure per 
assieurare con azinni coordi
nate condizioni ordinate sul 
mercato dei cambi. in appog-
gio al rapporto fisso di essi. 
II volume di oro e di valuta 
estera a disposizione di que 
ste banche — dice ancora il 
comunicato — garantisce il 
surcesso di queste misure >. 
Alia riunione erano presenti 
i massimi dirigenti delle ban 
che centrali del Belgio. Gran 
Bretagna, Germania occiden
tale. Italia. Olanda. Svizzera 
e Stati Unit! 

In sostanz-a i governatori di 
queste banche si sono accor
dati per eseguire quanto ha 
afTermato il presidente degli 
USA. Johnson, la settimana 
scorsa: < RiafTermo in ma-
nicra inoquivocabile Tim-
pegno degli Stati Uniti di 
acquistare e vendere oro al 
prezzo attuale di 35 dollari 
I'oncia». E' appunto questo 
rapporto che permette agli 
USA di scaricare sulle spalle 
degli altri paesi c alleati > la 
loro inflazione. Questa poll-
tica era messa in forse dalla 
svalutazione della sterlina e 
dalla corsa all'oro. Le deci-
sioni prese a Francoforte so 
no un appoggio agli USA. Ma 
quanto durera il loro efTetto? 
L'incertezza domina ancora 
gli ambienti flnanziari. Ma 
una cosa e certa: per soste-
nere fl dollaro paesi che 
avrebbero bisogno di impe-
gnare tutte le loro risorse per 
sviluppare la propria eco
nomia — Iltalia prima di tutti 
gli altri — dovranno diven 
tare una specie di «donatori 
di sangue > a vantaggio degli 
USA e delle spese militari 
americane. Non e stato detto 
quanto costera questa opera-
zione ma e oerto che il conto 
sara salato. 

La doraanda di oro sui vari 
mercati sembra intanto se-
gnare una inversione di ten-
denza rispetto alia scorsa set
timana. In Italia non si sono 
praticamente veriflcati feno
meni di « corsa all'oro » e le 
quotazioni sono aumentate — 
in una settimana — soltanto 
deU"1.8 per cento A Londra 
la domanda di oro pur es 
sendo sempre sostenuta e ora 
molto rallentata A Parigi. in-
vece. le compravendite hanno 
toccato il iivello di 64.271 000 
franchi. contro il « record » 
di 62.8 milioni del venerdl 
scorso. Da Zurigo si segnala 
che il mercato deH'oro sta 
rientrando rapidamente nella 
normalita. Anche a Johanne 
sburg la domanda di auriferi 
si e esaurita e i prezzi sono 
calati Questa sitnazione di 
relativo ritnrno alia calma. 
peraltro. non veniva giudi-
cata stabile in quanto si at 
tendevano gli sviluppi della 
situazione politica in partico-
lare la conferenza stampa del 
generale De Gaulle. 

Per il contratto 

Giovedi di nuovo 
sciopero nelle 

confezioni in serie 
Giovedi. 30 novembre, nuo

vo sciopero nazionale di 24 
ore dei lavoratori delle confe
zioni in serie per il contratto. 
Lo sciopero e stato proclamato 

Oggi a Mesfre 
e a Marghera 

j sciopero generale 
• dell ' industria 

Oggi, martedi, dalle 14,30 
alle 18, *ara effetluato lo 
sciopero generale del lavo
ratori dell'industria di Porto 
Marghera e Mestre, procla
mato unitarlamente dalle se-
greterle provlnclall delta Ca
mera del Lavoro, della CISL 
e della U I L , in difesa del 
potto dl lavoro, del salario 
e delle liberla sindacali, non-
che per II rilancto di un'ailo-
ne rivendlcativa arllcolata, 
fondata sulla contrattazione 
di tuttl gli aspetti del rap
porto di lavoro. 

Alia grande manlfestazlo-
ne odierna sono interessaii 
oltre 3S.0OO lavoratori, ma in 
special modo I • glornalierl > 
e gli operai del primo tur-
no. La prolesta ha al suo 
centro, com'* nolo. I 60 II-
centlamenti alluatl dal pa
droni delle leghe leggere, 
cioe i monopoli Montedison 
e Sava. 

ieri dalla FILTEA-CGIL. FIL-
TACISL e UILAUIL - riu-
nite a Milano — dopo aver 
constatato che gli industriali 
mancano della volonta di arri-
vare alle trattative. Quella di 
giovedi e la seconda astensio-
ne della categoria in otto gior-
ni. II rifiuto della parte pa-
dronale non trova giustifica-
zione alcuna nella realta in 
quanto il settore delle confe
zioni e uno di quelli che negli 
ultimi anni sono stati carat-
terizzati da un incessante svi-
luppo- Ecco alcuni dati sugli 
investimrnti. che dagli 8 mi-
liardi del 1%5 sono passati ai 
15 del 1906. ai 17 dell'anno in 
corso. Per il prossimo anno 
essi saliranno sui 18 milinrdi. 
e 21 nel 1(109. La produzione 
ha supernto l'incremento degli 
investimenti: 10 per cento nel 
19G6. 1!) per cento nel 1967. 
e secondo le previsioni eonfin-
dustriali dovrebbe arrivare 
al 29 per cento npl '68 e al 43 
per cento nel 1969. 

Soltanto I'occupazione ha 
aviito un aumento al rallenta-
tore: 3 per cento nel 1966. 5 
per cento quest'anno. 

TRATTATIVE - Per quat-
tro cateeorie di lavoratori pre-
visti inmntri per le trattative 
contrattuali: oggi per i dipen-
denti delle Industrie del legno: 
domani ?9 per i cantieri a par-
tecipazinne statale: giovedi 
per il settore delle calze e 
madia: il 2 dicembre per i 
calzaturieri. 

Per la fornitura di 

tubi di acciaio 

Grosso 
accordo 

fra 
Italsider 
e ditte 

algerine 
Dal nostro corrispondente 

ALGER I. 27 
L'ltalia fornira 35.000 ton 

nellate di tubi di acciaio al 
l'Algeria e s'impegna ad 
acquistare in tre anni tre mi
lioni di tonnellate di mine-
rale di ferro. I giornali pub-
blicano la notizia della flrma 
del contratto, che risale in 
realta all'8 novembre. tra 
l'ltalsider e la Siderexport da 
parte italinna. e la Sonarem 
e la Sonatrach da parte alge 
rina. I tubi di acciaio di qua-
ranta pollici (1020 millimetri) 
di dianietro. sono destinati al 
nuovo metanodotto che con-
giungera Hassi It Mel, il luo 
go il cui nome berbero signi-
(Icante « pozzo nella sabbia > 
non ha impedito di diventare 
il centro della produzione del 
gas naturale algerino: con un 
gettito che pone l'Algeria tra 
i massimi produttnri mondiali. 
Per 1'intero gasdotto lungo 
circa seicento chilometri. oc-
correranno 190.000 tonnellate 
di tubi di acciaio speriale. 
Solo 35.000 sarannn fornite 
dallltalia. Altre 42 000 dal 
Giappone. e il resto in pro-
porzioni ancora imprecisate. 
dalla Francia e dalla Ger
mania occidentale. 

Questo contratto segue di 
poco la conclusione di due al
tri importanti accordi italo 
algerini. II primo e quello 
concluso dalla Innocenti per 
la costruzione del laminatoio 
a caldo (di un valore di venti 
milioni di dollari) per il gran 
de enmplesso siderurgico che 
dovra sorgere a Annaba con 
prevalente partecipazione so-
vfetica. II secondo e quello 
concluso dalla filiale deU'ENI. 
la SNAM progetti. per lo 
studio del tracciato del fu
ture quarto oleodotto statale 
algerino. Mesdar-Skikda. con 
buone probability di vedersi 
poi assegnata la congiunzione 
dell'oleodotto stesso. Quest'ul-
timo accordo e particolar-
mente importante anche per-
che segna una ripresa dei 
rapporti con 1'ENI. sia pure 
attraverso una filiale. offrendo 
possibility di nuove trattative 
per il problema che piu sta 
a cuore ai dirigenti dell'eco-
nomia algerina: quello della 
vendita del loro gas naturale 
all'Italia. Restano tuttavia da 
discutere il prezzo e i mezzi 
di trasporto. 

Loris Gallico 

La conferenza operaia del PCI a Rosignano 

Rief i : da otto 
giorni in sciopero 

i seicento 
del la Bosi 

RIETI. 27 
Prosegue compatto !o sciopero 

unitario — domani e lotta vo 
giorno — dei ~>eicento lavoratori 
del iegno degli stabilimenti Bosi 
di Rieti. Cittadncale e di Leo 
nessa. L'agitanone ^ende a por-
re termine al regime di sotto-
salario con una contrattazione 
azjendale che elevi i livelli re-
tributivi e salvaguardi il tratta-
mento normativo. 

I sindacatj hanno avanzato ri-
chieste di un minimo di aumen
to dell'8%: del riconoscimento 
delle qualifiche; della trasfor-
mazione del premio di assiduita 
in quattordicesima mensilita: 
delta indennita conrorso per spe-
se di trasporto: della salvaguar-
dia dei diritti sindacali. 

Contro la «monarchia» Solvay 
battaglia in fabbrica e fuori 

Sollecitati nuovi provvedimenti alia Camera 

La DC non ha voluto ricevere 
la delegazione dei mezzadri 
Gli impegni dei parlamentari del PCI, PSIUP e PSU 

Sabato scorso diverse cen-
tinaia di riK'zzadri cletti dal
le assembleo tenutesi nolle 
scor=H.' <MMtimane in tutte le 
zone nK'zẑ .drili si sono re-
cati alia Camera dei depu 
tat; \)er sollecitare l'emana 
zione di provveditnent' legi-
slativi in sjrailo di assieurare 
nuovi diritti e poteri alia ea-
tccoria nel quadra di una 
politica di rifornia agraria. 

Î e deleyazoni sono state 
ricevute dagli on. Miceli del 
gruppo del PCI. dal'j'on. Fer-
ri del gruppo del PSI-PSDI 
unificati. dall'on. Cacciatore 
del gruppo del PSIUP. Ai 
tre incontri hanno parteci-

pato anche diversi altri par
lamentari dei rispettivi grup
po rm'ntre il gruppo parla-
mentare della DC non ha 
ricevuto la rappre^ntan/.a 
dei nK'zzadri. 

N'egli incontri i dirigenti 
dei gruppi parlamentari han
no ribadito l'impegno di por 
tare avanti in riiesto scorcio 
d legislatura '/iniziativa per 
una nuova legge sulla me/.-
zadria. 

I-e delegazioni dei nx?zza-
dri. dopo aver protestato JXT 
i continui ritivii deH'impegno 
preso dal ministro dell'Agri-
coltura di riferire al Parla-
mento sulla situazione deter-

m'natasi nelle zone mezza-
drili successivamente alia 
enunciazione del'e leggi agra-
rie. hanno ribadito. sulla 
base anche della ricca docu-
tiK'titazione raccolta nelle in 
dagini e nei « memoriali » 
redatti dalle Federmezzadri 
loc-ali. rindilaz;onah;ie tie^e.s-
sita che i!i Parlainento inter-
venga immediatamente con 
ulteriori adeguati provvedi
menti al One di garantire 
assieme ad una nuova condi-
zione n>ezzadrile anche la 
positiva soluzione dei proble 
mi economici nelle regioni 
dove e presente il contratto 
di mezzadria. 

II convegno FIOM a Castellammare di Stabia 

Proposte alternative del 
sindacato per lo sviluppo 
delle aziende pubbliche 

Trentin: dalla fase offenslva si deve passare a quella in cui portiamo 
la controparte sul nostro terreno, a livedo delle proposte e dei pro-

grammi - Gli interventi di Galbo, Boni e Giovannini- II dibattito 

Dal nostro inviato 
CASTELLAMMARE. 27 

Di fTonte alia politica oggi in 
atto nelle aziende a partecipa
zione statale, caratteriz2ata, sul 
piano economico. da carenza di 
scelte programmatiche. da ca-
sualitd e dispersione degli in
vestimenti. dalla ristrutturazione 
di interi settori produltivi (con 
il conseguente attacco ai livelli 
di occupazione) e, sul terreno 
sindacale. da un rinnovato at
tacco alia condizione operaia in 
fabbrica e da una spinta sem-
pre maggiore alia centralizzazio-
ne ed alia burocratizzazione del
la trattativa e dei rapporti con 
le organizzazioni sindacali, qua 
le deve essere la risposta del 
sindacato? 

Questo in smtest il lema al 
centro del convegno che la 
FIOM ha organizzato sulle 
aziende pubbliche e intorno al 
quale, nel salone delle Nuove 
Terme di Castellammare di Sta
bia, si d sviluppato. durante 
tre giorni, un mtenso e com-
plesso dibattito. 

Oggi il sindacato non pud piu 
hmitarsi a < denunciare » i gua-
sti ed il falhmento della poli
tico delle aziende pubbliche. la 
loro inejficienza, non pud pit! 
opporre a tutto cid solo la pro-
testa e le lotte generiche: non 
pud ancora rifugiarsi nel loca-
lismo, nel municipalismo e nel-
Vaziendalismo. Deve essere. al 
contrarto. in grado dt affron-
tare globalmente il problema del 
ruolo della politica delle azien 
de pubbliche: di elaborare una 
sua strategia alternativa di svi
luppo industriale delle aziende 
pubbliche. 

La FIOM — aveva detto Gal
bo nella relazione introduttiva 
— contro la prolilerazione in-

controllata delle iniziative ri-
vendica una coerente strategia 
di politica industriale articolata 
per settori produttivi e per re
gioni, con interventi massicci e 
selezionati nei settori chiave 
dello sviluppo (macckine uten-
sili operatrici. elettronica slru-
mentale. telecomunicazioni ecc.) 

Non siamo — ha detto Bonx 
nelle sue conclusioni — per una 
crescita indiflerenziata ed a 
macchia d'olio della industria 
pubblica; si tratta, al contra-
rio, di riorganizzare e dare nuo
vi programmi alle aziende gid 
esistenti. di creare nuove unita 
produttive concentrando gli sfor-
zi e non disperdendo gli inter
venti, convinto com'6 il sinda 
cato che le aziende pubbliche 

Domani la 

Carnia in 

sciopero 

generale 
LDLNE. 27. 

La Carnia si sta mobilitando. 
fin nelle p;u sperdute borgate. 
per la manifestazione di merco-
Iedi 29. contro la soppressio-
ne della ferrovia Carnia - Villa 
Santina. per il risarcimento p 
la riparazione dei danni pro-
vocati daD'alluvionc del "66 e 
la realizzazione di un grande 
complesso industriale ad opera 
dello Stato. che freni il preoc-
cupante esodo dei lavoratori. 

INTERVISTA DEL C0MPAGN0 GUSSEIN0V 

«POSSIBILI MIGLIORIRELAZIONI 
TRA NOIE I SINDACATI ITALIANI» 

Ripartita da Roma la delegazione dei sindacalisti sovietici 
L'agenzu della CGIL. ADIS. 

npona una :n:em$ta cozi ii ca 
po deiia de.e^az.one dei sxhU-
cAiisti sovnetjci che na c^.ta:o 
in quesli <omi l'La^j e che 
e npjrt ta oer S'L'RSS -vitxito 

Ai compjgno Kamran Gus-
se;nor. sesretario de. con$i/»:o 
ccnlrale dei smdacat; dell'URSS 
e stato tra laltro chesto: Quail 
ofoirtlin n vreUgaeva la rostra 
delegaztone, ospite della CGIL 
e deWISCA. e qvalt sono le 
sue principalt impressioni dopo 
U viaggio di studio compivto in 
Italia? 

• A difjerenzo delle delegazio-
m sindacali sn problemi di ca-
rattere oeneraie — ha risposto 
ti compaanc Gussexnnv — are-
vamo scelto un tema speafico 
e chtesto agli amtc% ital>ani dt 
proporcj un programma che com-
prenfosse anche uno studio piu 
o meno ctrcostanzvito delTatti-
md degh Istitutt che si occu-
pano dello sicurezza sociale, 
delle pensioni, deUa protezione 
dei lavoro e deU'assistenza me
dico dei lavoratori. NeUa no

stra socxetd socialista. che ha 
celebraio quest'anno ti 50.mo 
anwversarxo della R'voiuzione 
dt Ottobre, alio sviluppo delle 
torze produttive comsponde un 
contemporaneo elevamento delle 
prestazwm e dell'assistenza at 
lavor/iton nel campo della sicu-
rezza sociale. 

£" perlanto naturale che Jos-
simo molto interessati a studia-
re ed a comprendere come cen-
gono risolti qvestt problemi in 
Italia, dove le condizioni sono 
molto diverse ed esistono nume-
rosi enti che gestiscono questa 
o quella forma di prexndenza o 
assistenza. Ct sxamo res\ conto 
che. grazie alia lolla dei sinda 
catt e dei lavoratori, sono statt 
conseauiti determinati nsultaU 
nel campo della sxcurezza socio 
le e dell'assistenza medico. 

A parer nostro, U sistema es% 
stente e molto complesso e from-
mentano Abbiamo appreso dai 
nostn incontri « eoHoqui che si 
sta appunto lavorando per at-
tuare una nforma del sistema 
di sicurezza sociale, che eievi 

e m\gl\ori le prestazioni ai lavo
ratori, semplificando Vmtero 
meccanismo. Augurxamo ali'aho 
ne xntrapresa dai sindacatt in 
questo campo buoni e rapidi 
successi >. 

— Quali impression: avete n-
portato — e stato quindi chie 
sto — dalia visi:a ai Centro spe-
nmentale di Monte Porzio al-
lest.to daU'Erite Naz.«naie Pre-
venzione Infortum (ENP1)? 

c Abbiamo notalo con molto 
piacere che nel vostro Paese i 
stata portata a termine la co
struzione di questo grande ed 
importante Centro. ben attrez-
zato tecmcamente. per la ncer 
ca nel campo della sxcurezza 
ml lavoro e della prevenzxone 
degli infortum. Certo e ancora 
presto per poter esprimere un 
giudxzxo jiiUailtcitd svolla dal 
Centro. ma un tale Istxtuto dx 
ricerca non pud che contnbui-
re ad impostare un'efficace at-
timtA profxlattica e di preven-
zione degli infortum sul lavoro 
e delle malattie professionoU*. 

— La vostra aeleganone — 

ha anche domandato l'ADIS — 
Jiv-caua m Iu..a dai^i CGIL e 
dall'LVCA. ha avuto incon'j-i con 
segretan della UIL e con rap-
?res«itanti di altn s.*idacati. 
Quale s:gmf;cato e valore at-
tnbuire a quesu nuov; sv luppi 
dei rapporti tra 1 saidacati ?o 
v:etici ed ita:iam? 

c .Vot tntrattentamo da tempo 
con la CGIL relazxonx fralerne 
che si sviluppano di anno in 
anno. Ma ftno a poco tempo fa 
non avevamo relazioni s con
tain con le altre centrali sin
dacali italiane. Rappresentano 
un fattore positivo le relazioni 
stabilitest tdtrmamente tra la 
UIL ed i sindacati sov.etici. Sap 
oxamo che ia delegazione della 
iegreterxa della UIL ed altre 
delegaziom unxtarxe (tra cui 
quella degli edxlx) che si sono 
recate nell'URSS negli ultmx 
tempt, hanno espresso la loro 
soddtsfazione e la loro rxcono 
scenza ai sindacati sovietici per 
averle axutate a prendere cono-
scenza della vita e delle rea-
lizzazioni dei lavoratori sovie

tici nonche dell'attivitd svolla 
dai sindacati nel nostro Paese. 

Da parte nostra, siamo sod 
disfatti dell'incontro e deUe 
conversazioni molto cordialx che 
abbiamo avuto con la Segrete-
rxa deil'UlL durante la nostra 
permanenza a Roma- Pensiamo 
che qveslo mcoilro segnerd un 
nuovo passo verso I'ultenore 
miglioramento delle relazioni e 
dello scambio di espenenze tra 
i sindacati ed i lavoratori dei 
nostri due Paesi. Per quanto 
riguarda le relazioni dei sin
dacati sovietici con la CISL esse 
si trovano ancora in una fase 
che si pud defmire xnxzxale. A 
parer nostro non vi e nulla 
che possa ostacolare VaUacaa 
mento. lo sviluppo di contattx 
ed il reciproco scambio dx espe 
nenze anche con questa Con-
federazione xtalxana tanto ptu 
che i ftndacati sorietict hanno 
relazioni con numerose centrali 
sindacali nazionali in Europa 
e nd resto del mondo. indipen-
dentemente dalla loro ajf'xliazxo-
r.e internazionale >. 

cosfitimcono un irrtnunciabile 
strumento dx sviluppo equilxbra-
to del Paese. 

Dobbiamo in sostanza — ha 
detto Trentin nel suo xnterven-
to — passare dalla fase difen-
siva. dalla contrattazione della 
indennita di licenzxamento, alia 
fase offensiva. di contrattacco. 
per portare la nostra contro
parte, i nostri tnlerlocufon, le 
aziende di Stato. i pubblici po 
ten. I'lntersind. sul nostro ter
reno. sul terreno, cioi. dei no
stri programmi e delle nostre 
proposte. 

Alia capacitd pen) di indiri-
duare obiettivi globali di poli
tica economica. di aprire su di 
essi il dialogo con la contro
parte. si deve accompapnare la 
capacitd di sostenerli e di im-
porne la realizzazione con la 
lotto: di individuare, in par 
ticolare in riferimento ai pro 
blemi aperti dai processi di ri-
conversione e di ristrutturazione 
dei settorx produttivi. slrumenlx 
specificamente sindacali dx con
trattazione per ottenere concrete 
naranzie e conqmste sindacali 
per quanto rtquarda. ad esem 
pio. i lireJIi locali di occupa
zione, il reimpiego e la mobilita 
della manodopera. la qualifica-
zione professional ed il cnllo-
camento. 

Anzi — ha detto a tat propo 
sito Sclavi della FIOM di Mx 
lano — propno le espenenze 
fatte in occastnne dei processi 
di riconversione in atto mostra-
no la necessitd di affrontare 
con forza questo nuovo terreno 
di iniziatira sindacale facendo-
ne un campo di estensione del 
potcre contratluale del sinda
cato. 

Dal convegno e~ anche emersa 
fortissimo la denuncia sull'ag 
gravamento dei rapporti simia-
calx e della condizione di la
voro in fabbrica: le testxmontan-
ze sono state numerose. dal 
l'ltalsider di Bapnolx e di To
ronto. all'Alfa Romeo di Milano 
e di Pomialiano d'Arco. alia 
SOFER. alia SEBN alia Ital 
cantxeri. alia Brera. alia Filo-
tecnica. ecc. 

A questo proposito il conve
gno it stato molto chiaro: nella 
relazione. neoli interventi del 
zearelan Trentxn. Bom. Giovan 
mm, alia denuncia della cen 
tralizzazione sindacale. perse 
auita dalla Inlersind si e ac-
compagnato il netto nfmto dx 
queste pralxche padronalx dxret-
te a separare la trattatxra dalla 
loUa e dax lavoratori: il netto 
rifiuto della politico dello sruo-
tamento delle prime istanze sin
dacali. del rinrio. per ogni pxc-
cola questxone. all'xncontro tra 
le centrali smaacali nazxonclx. 

E* al sindacato a Iivello dx 
fabbrica. e all'istanza andacale 
in fabbrica. al conlrario. e sta 
to hhad-to con frtrza. che spel 
ta la contrattazione di tutti oh 
aspetti del rapporto di lavoro 
Gid nella relazione. Galbo ave
va affermato che la FIOM 
* e d:spo;ta ad aopoggiare un 
nuovo corso dellindusina pub
blica su programmi precisi di 
rinnovamento. ma di cid parte 
integrante e insostituibile e una 
pol.tica attiva di occupazione e 
di pieno riconoscimento de) sin
dacato e dei suoi poten di rap-
presen!anza. a tutti i livelli. 
degli interesst dei lavoratori. E* 
su questo terreno che aspettia 
mo de!!e prove concrete da par 
te della industria di Stato >. 

Nel dibattito erano inlercenu-
tx. per la CGIL. i campagnx 
Spesso e Levrero sottolxneando. 
tra Yaltro. la necessitd dx una 
dimensione internazionale degli 
obtettrci dt politica economica 
che il sindacato va ad elabo
rare. 

Lina Tamburrino 

II nuovo Iivello tecnologico mette all'ordine del 
giorno le 40 ore e salari minimi di 100 mila lire 
mensili - Arbitrio assoluto nell'attribuzione del 
posto e quindi della qualifica - L'iniziativa politica 
per mutare la condizione operaia elemento cen
t r a l per affermare un nuovo indirizzo del Paese 

Sabato e domenlca scorsa si 
sono tenute numerosisslme 
conferenze operale in prepa-
razlone dell'assise nazionale. 
L'Unita pubbllchera nei pros-
simi giorni ampl resoconti. 

Dal nostro inviato 
ROSIGNANO. 27 

Qiiaranln ore settirnanati e 
aalan minimi a 100 mila lire 
mensili: sono due delle ricliie 
ste principal! fatte alia con
ferenza di fabbrica del I'Cl 
per la Solvay. II potentc flnip 
po chim'xco ha trasformato la 
fabbrica, unificandola con la 
Aniene. aprendo nuovi reparti 
e cicli di produzione titilizznn 
do lo stesso ornanico di 3S00 
operai. Funzionano i primi ci
cli (airoratit'i aiitomatizzati. 
camandati a distanza 11 risul-
tato di questo progresso tecni-
co d andato al capitale, quasi 
niente al salario e quindi alia 
vita sociale: mai come in 
questo caso si verifica la vec-
chia verita secondo cui rima-
nere fermi siqnifica tornare 
indietro. 

C'6 inoltre pericolo di an-
dare indietro. oltre che col sa
lario, col potere sindacale. 
« Perch? un operaio specializ-
zato della chxmica — e stato 
detto — deve guadaqnare meno 
di ttri impiegato comunale, di 
un vigile urbano? * La Solraiy 
ha inoltre inlensificato le cure 
minuziose con cui alimenla le 
differenze fra operai. da una 
parte, e impiegati e teenxci dal 
I'altra (oltre un terzo della 
maestranza). La base di que
ste differenze e. ovviamentc. 
nei salari di 65-80 mila lire al 
mese vigenti per gli operai: 
per questo solo fatto — d sta
to detto — il 65 per cento degli 
operai della Solvay non vive 
piu col solo salario ma deve 
fare un secondo lavoro. Fanno 
i tubisti. ali elettricisti. gli af-
fittacamere (durante la stagio-
ne balneare) e coltivano Vorto 
che la Solvay impone di colti-
vare. L'operaio prolunga fuori 
della fabbrica Vorario di lavo
ro, degradandosi fisicamente c 
socialmente. e questo processo 
ha inizio proprio dentro la fab
brica. in forme parossistiche. 

Dice un operaio: se hai un 
atteggiamento remissivo. ti 
ddnno un posto dove puoi gua-
dagnare 40 lire in piu all'ora. 
Davvero. lo Solvay non bada 
a spese! II commercio dei pic-
coli benefici. dentro e fuori la 
fabbrica, e all'ordine del gior
no ed esplo<Ie nell'attribuzio 
ne delle qualifiche e di un po' 
di straordinario; i capi leggo-
no Veleneo delle promozioni in 
mezzo al reparto. come editti 
del re. Durante una di queste 
letture. un operaio ha offer-
rato tin martello. voleva spac-
care la testa al capnreparto. 
che ai suoi occhi impersonava 
in quel momento t'arbitrio to-
lale dell'Anonima Solvay. 

Nonostante cid. un compa-
gno ci dice che In Solvay e* 
* una monarchia costituziona-
le >. per la sua presenza bona-
ria e attivissima nella vita so
ciale locale. Tralasciamo f 
rapporti con il Comune. doxe 
alia Solvay non conviene trop-
po attaccare suscitando la rea-
zione della forte coscienza de 
mocratica della popolazione. 
ma nella fabbrica dove sono 
nil organi c cost'xtuzionalx »? 
L'arbitrio assoluto con cui si 
evidenzia un grande ruoto di 
potere sindacale. II recente ri 
fiuto di contrattare un ade-
gualo premio di produzione. 
dopo un contratto nazionale 
che conteneva aumenti insuffi-
cienti. i un'altra dimostrazione 
della prepotenza padronale. 
Questo « ruoto » di potere sin
dacale. a sua rolta. condizio 
na i rapporti fra tecnici ed 
operai. poiche non e vera che 
i fecnici stano cof padrone fin 
dall'assunzione. Molti di essi 
sono entrati in fabbrica tcon 
delle idee ». vorrebbero parte 
cipare e non subire il processo 
produttivo e Voraanizzazione 
del laroro; hanno problemi di 
sviluppo e difesa della loro 
qualifica e se potessero risol 
rerli con l'iniziativa sindacale, 
se si aruferanno a farlo, pos-
*ono divenire una forza posi-
tira 

II dx~battito della conferenza 
operaia piu che questi pro 
blemi. forse dati per conosciu 
ti. ha messo al centro i pro 
blemi pohtici. Si £ assistito a 
una sorta di * riscoperta » 'el 
la funzione centrale che hanno 
i problemi della classe ope 
rata — e quindi Vinizurliva del
la classe operaia — nella de-
terminazione degli mdirizzi qe 
nerali defla politica di un pae 
se; quindi I'impossibilila di is& 
lore i problem] della classe 
operaia. di tentare di risolver 
li come problemi di una parti 
colore categoria. con misure 
perequative e assistemiali sen 
za rmeltere in discussione la 
direzione politica; quindi la 
necessitd. che la sezione comu 
nista sia U * centro di elabo-
razione politica della classe 

operaia >, come ha detto il 
campagno Fernando Di Gitdio 
nelle conclusioni. 

t Dentro la fabbrica » e 
« fuori della fabbrica >. si e 
detto. sono due aspetti di un 
unwo problema. Non si pud 
immeschinire la questione del 
salario. riducendola al periodi
ca rinnovo del contratto nazio
nale — poichd non solo i pre-
mi. ma qualifiche. carrlere e 
altri aspetti decisivi del sa 
lario si risolvonn in sede t-
ziendale — e nemmeno isnlan-
do il salario da altre compo
nent I. come quella previdenziu 
le. Tanto pin che si e di fronte 
u una f crescita » ogqettiva del 
valore della forza lavoro e 
delle esigenze della classe ope
raia: « lio due figli e voglio 
mandarli a scuola anche dop>» 
gli anni dell'abbligo » 'in detto 
un operaio «ci vunle qu'miii 
altro salario *. In questo caso. 
* altro salario » pud significare 
anche una grande battaglia po
litico per Vaumento degli as-
seqni familiari e la gestione 
della previdenza da parte dei 
lavoratori. 

La consupevolezza dei lavo
ratori. su questo punlo. e acu
ta e se qualcosa hanno da dire 
villo sciopero generale unita
rio del 15 e che desiderano 
vedervi Vinizio di una svolta 
qnalitativa Anche la legge sul-
Vorarin proposta dal Consiglio 
dell'economia e del larorn, 
benche se ne rilevi I'insuffi-
cienza. vicne apprezzata per 11 
suo valore politico, per I'op-
portunita e necessitd che si 
giunga al piu presto a un di 
battito generale sull'orario di 
lavoro i cui risultati non si 
misurano solo con i risultati 
della legge ma anche con la 
mobilitaziane che potra seguir-
ne per andare oltre la legge. 
verso le 10 ore. Una delega
zione della Solvay sard giove
di a Roma per portare in Par-
lamento questa volonta. 

Dalla costruzione del pote
re contrattuale in ' fabbrica, 
quindi, alia emanazione di una 
forte iniziativa politica della 
classe operaia. Per questo oc-
corre che il partito comunista 
viva dentro le fabbriche. vi 
sviluppi la sua iniziativa di 
lotta e di propaganda. La stcs-
sa unita sindacale crescera a 
misura che la classe overaia 
si unird nella elaboraziane e 
realizzazione dei suoi obbietti-
vi. su una base di indipenden-
za dai padroni che. purtroppo. 
alia Solvay e ancora un ban
co di prova a cui ta CISL e. 
VU1L non hanno dato positiva 
risposta. 

Renzo Stefanelli 

Intervento 
antisciopero 
della polizia 

all'Olivetti 
TORINO. 27. 

Ln lotta dei tremila attraz-
zisti dellOlivetti. che dura or-
mai da d;eci settimane per otte
nere il riconoscimento di quali
fiche adeguate alle mansioni t 
concrete po-sibilita economiche 
e normative di camera, ha 
aruto oggi una ripresa mas$:c-
cia. dopo qualche lieve flessio-
ne registrata la scorsa setti
mana In molti stabilimenti le 
percentuali di scioperanti han
no sunerato il 90 95 per cento. 

Proprio oggi e stata attuata 
una grave intimidaziorie anti 
sciopero contro gli operai. Cen-
tinaia di celerini e di carab:-
nieri. raccolti con autocarri a 
Torino e in altre localita. sono 
confluiti ad Irrea. davanti alio 
stabilimento « ICO » dove ertx * 
programma una fsrmata degli 
attrezzisti dalle 14 alle 15.30. Le 
forze di polizia hanno impedito 
aJ picchetto di sostare davanti 
alia fabbr.ca, spostando i lavo
ratori con spinte. bloccato tutta 
Ia strada e provocando diversi 
taffenigli. sedati per il senso di 
r^ponsabdita dei sindacalisti. 
CiA malgrado proprio alia 
« ICO > gli scioperanti sono au-
mentati consTderevoImente. E" 
questa la prima volta che la 
polizia interviene in forze da
vanti all'Olivetti. 
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UN ALLARME TEMPESTIVO AVREBBE POTUTO EVITARE LA STRAGE 

II fango ha trascinato via 
interi villaggi portoghesi 

Lui con i giornalisH 

Lei al Palazzaccio 

I Allagamenti 

| e mareggiale 

| in Liguria 

I e in Sardegna I 
GENOVA, 27. | 

II mallempo tnfurla sul -
I mar Llgure sulle coste della I I 
* Sardegna e In quasi tulle le ' I 

allre reglonl Itallane. Raff)- I 
che di vento e mareggiale si I 
segnalano In numerose lo
cality. 

Allagamenll a Genova, In f 

plena cltta; cento le chi?- I ^ ^ y -
mate, per I vlgili del fuoco, * < r * a i * r 

dalle zone dl borgo Rati) e | ** ,J|^f 
corso Europa. L'aeroporto • */~ . w 
Cristoforo Colombo e rlma- • * 
sto chiuso tutta la nolle. 

Tra mezzanotte e le nove 
dl stamane si sono avuti 110 I 
mllllmetrl dl ploggla. Crollo ' 
di un muro In localita Stur- I k 
la: una strada ostrulta, nes- I * * 
sun ferlto. Una frana ha 
bloccato I'c autostrada azzur-
ra > nella gallerla Ometti. 

In Sardegna mare forza I 
sette e furiosi colpl di vento | 
hanno costretto la flotta pe- . 
schereccla a non muoversl I 
dal port! e, anzi, a raffor
za re gli ormeggi. Numerosl I 
incident! stradali si sono ve- I 
rlflcati un po' ovunque a . 
causa della pioggia e delle I 
strade divenute visclde. I ' 
morti, nel giro dl 24 ore so- I 
no stall tre e I ferltl alcune | 
decine. 

I LISBONA — Un gruppo di persone cerca di recuperare alcuni oggelti trascinati dalla furia delle acque in una strada comple-
tamente allagata dall'alluviont (Telefoto ANSA* l 'Un i ta» ) 

Primi interrogator! delle mezze f igure dinanzi alia Corte d i Assise 

Con questi soli imputati I'assassinio 
di Tandoy pare un fattacdo qualsiasi 

38 alia sbarra 

Rende i conti 
di died anni 

la vecchia 
mafia 

di Trapani 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 27. 
Questa mattina. in Corte d*As

sise. a Trapani e cominciato U 
processo contro la banda Lica-
ri. che per venti anni semind il 
terrore nel Trapanese. 

II processo contro il mafioso 
don Mariano Licari e i suoi 
37 terribili «picciottt > assume-
ra toni drammatici, perche sot-
to accusa saranno anche il si-
sterna feudale. il latifondismo e 
tutte le forme parassitarie che 
hanno impo^to per anni la loro 
legge di umiliazione ai contadi-
ni. legge fatta di angherie. so-
prusi e lupara. 

La banda Licari. collegata 
con i grossi latifondisti, conti-
nud la vera azione mafiosa la-
sciatale in eredita dal fetido. 
imponendo le leggi ai contadini 
poveri. 

Questa che sta per essere giu-
dicata e una mafia di vecchio 
stile, e una mafia sottile e pe-
sante alio stesso tempo, che 
per dccenni ha condizionato. 
con una infinita serie di omi-
cidi e violenze. Io sviluppo del-
ragricoltuTa nella provincia di 
Trapani. 

Questi di Trapani non sono I 
gangsters degli appalti. della 
droga. del mercati: sono com-
pletamente dirersi dagli impu
tati di Catanzaro e di Lecee. 
La banda Licari e ancor piu po-
tente. poiche la sua forza de-
riva dairarrctratez2a. dalla mi-
seria; non e collegata alio svi
luppo economico uidustriale. ma 
ha fatto perno fondamentale 
sulla miseria. 

Se qualche volta la banda Li
cari e uscita dalle campagne. 
l'ha fatto perche Io sfruttamen-
mento basato sulla poverta co-
minciava a rendere poco. L'azio-
ne mafiosa a poco a poco si 
e concentrata anche nei gros<d 
centri agricoli della provincia. 
E* proprio nel paesl che gh' m-
teressi si sono ingigantiti e la 
paura della lupara. le mmacce. 
I'omerta non sono state piu in 
grado di assicurare e mantene-
re il potere di don Mariano Li
cari; allora. dalle minacce si e 
passati ai fatti. sono stati oc-
cisi tutti coloro che pensavano 
di portarsi a capo delta banda. 
soppressi senza pieta quei «pic-
ciotti > che per un solo momento 
avevano dimenticato che U capo 
•ra solo don Mariana 

g. i. 

Antonino Bartolomeo e la ferita a| braccio — La 
sostituzione del capocosca e la lotta per il potere 
a Raffadali — La trappola del due fint i emi
grant — «Parola d'onore, non so niente» 

Dal noitro inviato 
LECCE. 27 

No, proprio non ci siamo. Dun-
que. davvero il commissario 
Tandoy sarebbe stato ammazzato 
dalla mafia solo perche sapeva 
tutto sulla lotta per il potere 
scatenatasi fra le cosche di Raf
fadali? Davvero. cioe, per tan-
to tempo — e sino appunto a 
diventare troppo pericoloso — 
Tandoy avrebbe taciuto sulla ag-
ghiacciante atmosfera agrigen-
tina impastata di tanti tremen-
di crimini anticontadini e di tan-
te furibonde lotte all'ultimo san-
gue fra le fazioni dc della pro
vincia (tutta roba rimasta im-
punita) solo per coprire gli ese-
cutori di alcuni delittacci quasi 
senza senso? Insomma, davve
ro Tandoy — il capo della Mo
bile. mica il primo venuto! — 
sarebbe stato irretito da mezze 
figure, si sarebbe asservito. ani-
ma e corpo. ad un pugno di ma-
fiosetti di basso rango. e que-
sto solo per proteggere il mez-
zadro del suocero o per potersi 
continuare a servire di un con
fident e? 

Via! Se questa storia gia si 
rivela molto debole. non perche 
falsa in tutti i suoi termini, ma 
certo perche manca delle sue 
componenti di maggior peso, ora 
che gli imputati cominciano a 
parlare davanti alia corte d'As-
si«se di Lecce. comincia a non 
reggersi davvero piu in piedi. 

Tra gli altri. a soggiogare ma 
non ad uccidere Tandoy sareb
be stato. per esempio. un certo 
Antonino Bartolomeo. con una 
sfilza di precedenti lunga una 
spanna (c'e pure una condanna 
per « atti impuri ». proprio cosi. 
come dice il catechismo) 

A Bartolomeo. cui e toccato 
stamane fl compito di aprire 
la serie degli interrogatori de
gli imputati. fl presidente Motta 
contesta. per commciare. I*accu-
sa di aver partecipato alia ucci-
sione di Gerlando Milia. n delit-
to risale ai 1951 E* fl primo 
anello della catena: Milia inst-
diava all'aw. Cuffaro — 1'uni-
co tra i protagonist di questo 
afTare che sia morto di morte 
naturale — fl posto di capoma-
fia: e per questo venne ucciso 
in piaz7a. «otto gli occhi di tutto 
fl paese. durante una festa re-
ligiosa. 

Se non che. nella confusione 
una delle pallottole dirette a 
Milia fini addosso a Bartolomeo 
che rimase ferito ad un brac
cio « Ma che sono tutti questi 
dettagli! Ferito? Io sentii solo 
un no' di bruciore: fu mia mo-
glie. piu tardi ad accorgersi che 
sanguinavo > 

A questo luminoso esempio di 
stoicismo. Bartolomeo aggiun-
gera scontate giaculatorie e vieti 
espedienti. finn a tracciare. del 
tutto involontariamente. il piu 
attendibile ritratto di se stesso: 
quello di un mafioso mediocre, 
protervo, violento. ma anche 
abbastanza stupido. SenOte: fl 
presidente gli chiede se qual-
cuno pud testimoniare che lui, 

al momento deH'assalto a Milia, 
bench6 in piazza, non fosse tra 
gli sparatori. c Si, Antonino Gal-
vano (capomafia ucciso nel '59 -
n.d.r.); ero a passeggio con lui ». 

E poi, a provare la sua estra-
neita al delitto. sarebbe U fatto 
che lui. al momento dejla morte 
di Galvano (che si era sostituito 
a Cuffaro nella carica di capo
mafia senza tener cooto della 
candidatura di Santo Libridi, 
considerate uno degli assassini 
di Tandoy) era espatriato. In 
effetti. era proprio sull'espatrio 
di Bartolomeo che, secondo I'ac-
cusa. si fondava un'abilissima 
macch nazione: Galvano sapeva 
che Bartolomeo e Libriid vole-
vano farlo fuori. e quando seppe 
che i due erano stati arrestati 
mentre tentavano di attraver-
sare U confine clandestinamente, 
abbandono la vo'jontaria clausu-
ra e ricomincid a circolare in 
paese: era la trappola prepa-
rata dai due finti emigranti; 
passarono 'nfatti poche ore, ed 
il fratello di Santo Libridi. Luigi. 
uccise Galvano con 1'aiuto di 
due « killer >. 

«Parola d'onore, io non ne 
so niente > e Bartolomeo se ne 
torna in gabbia quasi preten-
dendo !e scuse per il d;5turb.r 

Piu remissvo. ma non meno 
deciso ad anparire come una 
v:ttima. e 1'altro imputato che 
Io segue sul pretorio. Salvatore 
Lattuca. E" accusato di avere 
cooperato a mandare a buon 
fine un a3tro omicidio. quello 
di P:etro Bonsignore. t o acca^a 
un altro imputato. Giovanni Ja-
cono. con cui Lattuca si sarebbe 
confidato. Ma tra Jacono e Lat
tuca che t:po di rapporti c'era-
no. di odio forse? No. I'imputato 
e costretto ad ammettere che 
suo figlio e stato tenuto a bat-
fesimo da Jacono e che lui. a 
sua volta. ha fatto da padrino 
al figlio di Jacono. 

Ecco. secondo I'accusa sareb-
bero questi mafiosi, pavidi e fur-
bastri. monocordi e owii sino 
alio sbadiglio. ad avere irretito. 
soggioeato. ridotto in loro po
tere. non per un giorno ma per 
d-eci anni. Cataldo Tandoy. il 
commissario capo di PS. il re-
sponsabile de!la squadra mob:!e 
di Agrigento. I'uomo che quando 
e stato ucciso stava per div«n-
tare d rigente del gabinetto di 
polizia scientifica di Roma. 

No. proprio non ci siamo. I 
giudici (che domani sembra in-
terrogheranno I'esecutore mate-
riale del delitto Tandoy. Boen) 
dovrebbero farlo capire aH'unico 
fiSkgli imputati che pud scio-
gliere il nodo delTattuale spro-
porzkme tra cause ed efTetti, 
che balza evidente da questa 
vjcenda. Parliamo del • profe^-
sore » Vwjoenzo Di Carlo, fl se-
gretano delta DC e ultimo capo
mafia di Raffadali. Lui si che 
ha mosso le sue pedme, che ha 
irretito i suoi uomini, magari 
anche contro Tandoy. Ma per 
conto di chi? 

Giorgio Frasca Polara 

Inchiesta tra i giovani inglesi 

«Meglio I'autobus 
che Elisabetta II » 

LONDRA, 27. 
< Elisabetta II rappresenta la Gran Bretagna quanto un 

autobus rosso a due piani. Vogliamo emigrare in America o 
in Australia; rispediamo a casa gli immigrati negri >. Questo 
strano miscuglio di anticonformismo, di sfiducia e di razzi-
smo (sentito quest'ultimo quasi come una rivalsa. indice di 
frustrazione) 6 caratteristico dei giovani inglesi. secondo una 
ampia inchiesta pubblicata dal c Daily Mirror >. che ha in
terrogate oltre mille giovani». 

<Svaniti i grandj ideali imperiaiisti — commenta il setti-
manale — questi giovani non sentono alcun orgoglio per le 
passate glorie ne dovere di lealta al Paese >-

Gli altri Stati in cut il 48% degli intervistati vorrebbero 
emigrare sono Canada. Germania federale e Nuova Zelanda. 
I razzisti circa 300. su un totale di mille: una media da 
profondo sud americano. 

Comunque, una cosa e cert a: che il 70% dei giovani. tutti 
tra i 15 e i 21 anni. guardano con astio e risentimento al 
sistema di vita e all'organtzzazione politica inglese, senza 
concedere nessuna attenuante. 

Arrestato sotto la pioggia 

Rapina una banca 
poi scappa a piedi 

LECCO, 27. 
• Mario Cozzi. di 25 anni. 6 rorse I'ultimo romantico della 
- rapina. Non ha complici, non ha automobili. non si traveste. 
Z La vicenda che oggi l'ha avuto per protagonista e indubbia-
- mente grave, ma Io mostra come un bandito arretrato. fuori 
Z del tempo. 
- E* tntrato in una banca, a Nerriano. con una pistola in 
Z pugno e ha costretto i cinque impiegati e due clienti ad 
Z atzare le manL Poi si e awicinato alia cassa e si e riempito 
• le tascbe con biglietti da diecimUa: un milione e mezzo in tutta 
Z Ha tentato la fuga a piedi senza correre. E quasi gli e 
- andata bene, perche nessuno ha pensato che potesse essere 
Z lui fl rapinatore. Ha imboccato la strada provinciale. sotto 
Z una pioggia battente e ha continuato a camminare. 
Z Tre ore dopo la rapina, Mario Cozzi. bagnato fino ai ca-
Z pelli. e stato fermato sulla strada che porta da Introibo a 
* Primaluna. Non ha opnosto resistenza. ha consegnato la pi-
™ stola e ha seguito volentieri i carabinieri. 

p-in poche righe 
80 uccisi dal pane 
BOGOTA' (Colombia), 27. 

Con !a morte di altri quat-
tro bambini, sono salite oggl a 
80 le vitUme del Parathion 
mesoolato alia farina per II 
pane. Negli ospedali dl Bogo
ta'. 27 persone, in maggioran-
za bambini, versano in condi-
zioni disperate. Degli 80 mor
ti, settanta sono bambini. 

Ondata di crimmaina 
NEW YORK - U atta e 

sotto I'iocubo di una terribfle 
ondata di criminalita. In ana 
sola gkwnata sono state ucci
se quattro persone. Si e avuta, 
inoltre, on'aggresakne con vio-
knza carnale e ferimeoto. 

Sesso no droga si 
NEWARK (New Jersey) - Gli 

studenti americani — secondo 
una reoente inchiesta — fan-
no largo IUO di stupefacentL 
Molti preferiscono la droga ai 
rapporti sessuah. «E* moMo 
piu eccitante». hanno affer-
mato alcuni. 

Higliora I'ostefrica 
BERGAMO - \Ji condizioni 

della ostetrioa Eg> Bendotti. 
da 43 atnL contagiata per aver 
pratfcato la respirazkne boc-
oa a boooa ad un bimbo am-
malato di meningite cerebro-
spinate, sono lievemente mi-
fljorate. 

Durissimo intervenfo censorio contro chi de-
nuncia le responsabilila - Fogne e argini non 
hanno retto, le misere baracche sono crollate 
al primo urlo - Totalmente rasa al suolo Quin-
tas - L'esplosione della polveriera di Car-
rascal - Allucinanle racconto di un superstife 

CE'ANCHE 
T/TTf-ARENA 
A «45 GIRI 

Nostro servizio 
LISBONA. 27 

/ municipi delle piccole cit-
ta intorno alia capitate porto-
ghese stanno preparando i 
junerali alle vittime dell'allu-
vione: 235 i cor pi recuperati; 
ma il numero dei dispersi. as-
sai elevato, fa pensare che il 
bilancio delle vittime sia mol
to piu alto. Almeno 250, offer-
mano le fonti ufficiali; almeno 
300. scrivevano alcuni gioma-
li. leri sera, il bilancio ufficiale 
era di 316 inorti. Poi la censu-
ra e intervenuta duramente. II 
regime fascista ha paura della 
alluvione: ogni scena di dean-
lazione e un atto di accusa 
perche le case sono di fango, 
perche le fogne non hanno ret-
to, vercfw gli argini non erano 
protetti. E. soprattutto. Vallar-
me poteva essere dato e non 
e stato dato. 

Voci di protesta e di denitn-
cia si sono levate da ogni am-
biente e in ogni parte del ter-
ritorh alluvionato; si cerca 
di annullarle impedendone la 
diffusione. Ma il disastro non 
si pud cancellare: i morti pos-
sono essere sepolti, restano I 
vivi e gridano la loro condan
na. Salazar ha dovuto sospen-
dere un festino che aveva fat
to organizzare dai suoi fun-
zionari per ricevere I'omaggio 
di una delegazione di collabo-
razionisti monzabicani e si £ 
fatto vedere e fotografare 
« all'opera contro le acque im-
pazzite *. 

Demagogia e fatalismo sono 
gli slrumenti impiegati que-
st'oggi. In fondo. il Tago non 
£ slraripato. sono usciti dal-
Valveo solo torrenti secondari 
e i guasti maggiori sono stati 
fatti dalla pioggia. Una piog
gia intensa e insistente, e veto, 
piu copiosa di quanto mai fos
se accaduto negli ultimi anni; 
ma non eccezionalissima: 92 
millimetri in 6 ore; 113, com-
plessivamente, durante la gior-
nata- Cifre che non giustifica-
no il massacro. 

Anche la solidarieta inter-
nazionale con le popolazioni 
colpite viene usata per ac
creditors la visione di una a-
pocalittica catastrofe causata 
esclusivamente dall'inclemen-
za della natura. Titoloni (piu 
o meno uguali sui vari gior-
nali, quindi ispirati tutti dal 
ministero delle Informazioni) 
annunciano non solo il cordo-
glio e la benedizione papale, 
ma soprattutto I'interessamen-
to e Vaiuto del governo italia-
no, che qui e" spacciato per fi-
locomunista. Se invia soccorsi. 
e evidente che si tratta di un 
caso davvero eccezionale... 

L'alluvione ha colpito una 
zona pressoche rettangolare 
largo quindici chilometri e lun
ga sessanta. La parte selten-
trionale del rettangolo, intor
no alia cittd di Alanquer, i la 
piu devastata. 1 danni sono 
minori a EstorU-Cascais per
che" le case di queste zone re-
sidenziali sono ben piit solide 
di quelle dei villaggi poveri 
della casta o dell'immediato 
entroterra. e hanno resistito 
all'imixto delle acque. 

Vediamo incece Quintas, a 
30 chilometri dalla capitate. 
11 vUlaggio non esiste piu, i 
stato spazzato via. Novanta i 
cadaveri fin qui recuperati. 
Si contano t vivi. per scoprire 
quanli sono i morti. 1 vivi sono 
meno. si fa prima, cost. 

Tra i svperstitit, Jose" Agu-
sto Da Silva Luis: « Un im-
prowiso boato — ha detto — 
ci ha sveoliati alle 2 di notte. 
Poi i stato come se fossrmo 
affondati neU'oceano, in piena 
bufera. durante la pesca. Si 
sono messi tutti a gridare. e 
era buio fitto. Attaccato a un 
legno. sono stato sbaUottato da 
ogni parte. Non so perchi sono 
salvo. Non dovrei esserlo >. 

Sessanta le salme recupera
te a Olvidas, un sobborgo del
la capitate. Molti sono stati 
uccisi dai fUi elettrici abbat-
tutisi, come sferze mortali. sui 
tetti di paglia o cartone delle 
case, dove la pioggia aveva 
gia aperto larghi squarci. Al
tri sono probabilmente sotto 
fl mare di fango che ha in-
ghiottito suppeUettUi, mobUi. 
cose e persone. Ogni tanto le 
squadre di soccorso recupera-
no un bimbo. 

Un uomo che ha perduto mo-
glie e figli i stato intervistato 
dalla televisione. Ha detto. 
€ La radio, e anche roi, avre-
ste potuto metterci in guardia 
ieri sera. Dirci che la pioggia 
metteva tutto in pericolo. Per
chi non i stato fatto? >. La 

jdomanda angosciosa non i an
data in onda e non ci andra 
nemmeno nei prossimi gtomU 

Via via che alcune linee te-
lejoniche vengono Tiattivate, 

che gli elicotteri tornano dalle 
ricognizioni. si vengono a sa-
pere nuovi particolari del di
sastro. Particolarmente colpi
te sarebbero le zone di Villa-
franca de Xira e di Luores; 
non possiamo arrivarci, per
che ogni collegamento a inter-
rotto. Anche i treni sulle linee 
principali non funzioneranno 
almeno fino a domattina. 

II Diario de noticias t1 uscito 
anch'esso censurato. Una del
le frasi presenti nella prima 
edizione e non nelle successi
ve d questa: c le inondazioni 
sono sempre provocate da de-
ficienze nelle fognature e nei 
collettori idraulici». Sembra 
altresi che, all'ultimo momen
to, siano saltati i servizi sulla 
distruzione del sobborgo indu
strial di Alexandra e sulla 
esplosione della polveriera di 
Carrascal, che ha provocato 
una storica evacuazione, nel 
fango e nel freddo della notte. 
di tremila persone dai villaggi 
vicini e dalle campagne. 

Joao Santander 

Un gruppo di amrci i tredicisti di Torino 

Ancora misterioso 
il romano vincitore 

dei 192 milioni 
Vana la caccia dei cronisti 

La g r o s s a v inc i ta a l T o t o c a l c i o de l la s c h e d i n a 
« 51 T S 09396 » ( U n « 1 3 » e s e t t e « 1 2 » per Tiperbo-
l i ca c i f ra di 192 mi l ion i ) ha portato a l ia r iba l ta de l l a 
cronaca anche tre torinesi, i probabili strafortunati del 
Piemonte: il ragionier Angelo Gagnor, 60 anni, pensionato, 
I'orologiaio Natale Serra, di 61 anni, il saldatore trentu-
nenne Orlando Venturino 
hanno debolmente tentato 
di negare, in pubblico, di 
essere i vincitori, contrad-
dicendosi, per6, in pratica: 
persone misurate quali era-
no fino a ieri sera, improv-
visamente si sono prodotti, 
con gli amici, in ripetuti 
brindisi con spumante di 
marca. Per di piu, Natale 
Serra, in un impeto di eufo-
rica sincerita, ha esclamato: 
« La miseria, per noi, e fini-
ta per sempre, stavolta ce 
l'abbiamo fatta». Resta da 
vedere se esiste un quarto 
socio, un camionista sui qua-
rant'anni, che quasi ogni set-
timana partecipava alle loro 
giocate. Dividendo il totale 
per quattro, spettano ad 
ognuno quarantotto milioni; 
se i vincitori sono tre, di-
sporranno a testa di sessan-
taquattro milioni: in ogni ca
so e una bella cifra. 

La schedina fortunata — un 
sistema di novantasei colon-
ne — come si sa venne gioca-
ta nel bar « Carducci >, di via 
Nizza 155 a Torino. Erano le 
24,30 di ieri 1'altro. il tito-
lare Giulio Franci stava per 
chiudere; attendeva soltanto 
che il ragionier Gagnor, chi-
no su un tavolo, finisse di co-
piare le file di • 1 », a x » e 
«2»; al banco si attardava-
no gli ultimissimi clienti. 

II ragionier Gagnor, ieri po-
meriggio, ha controllato i ri-
sultati ascoltandoli dalla ra
dio (inizialmente mancavano 
i due della serie « C »; comun
que, grazie al sistema, almeno 
qualche c 12 » era assicurato), 
e alle 21.30 e ricomparso nel 

Asfissiano 
tre persone 
per rubare 

poche monete 

COPENAGHEN. 27. 
Due ragazzi. uno di 14 e uno 

di 17 anni. hanno causato la mor
te di 3 persone. per rubare al
cune monete in un contatore del 
gas a gettone. Altre otto per
sone. colpite dalle venefiche e-
salazionu sono ncoverate in ospe-
dale. 

L'episodio e accaduto a Ban
ders. in un caseggiato fornito 
di contatore del gas a gettone 
(per ottenere I'erogazione dei 
carburante. e necessario intro 
durre una moneta). I due ra
gazzi. dei quali la polizia non 
ha fornito le generalita. hanno 
rotto il contatore. per impadro 
nirsi delle monete. 

D gas si e sparso nella pa-
lazzina. penetrando in vari ap-
partamenti durante la notte. 
Nessuno si e accorto di nulla. 
AlTalba. quando e stato dato 
I'allarme. tre persone erano gia 
morte, II ragazzo di 14 anni e 
stato chiuso in un riformatorio, 
quello di 17 e stato arrestato. 

Beatrice fotografata ieri mentre lascia il « Palazzaccio» 

F i u m i di p iombo, tonne l la te di fumett i e fotografie, 
e a d e s s o a n c h e il « d i s c o - c o n f e s s i o n e ». L' intermina-
bile, sonnolcnta , v i c e n d a sent imcntal -g iudi ' / iar ia di 
Maurizio Arena e Titti Savoia. si 6 arricchita ieri dello show. 
atteso con comprensibile ansia da decine e decine di giorna-
listi «specializ/ati » e dai dingenti della casa discografica. 

1/anmincio e stato dato dalio 
s'.e&so Maurizio Arena, che si e 
|K)i sottoposto di buon grado a 
una sfil/a di domande. tutt'al-
tro che avvincenti. nejlli stessi 
locali di viale Pol.i. dove ave
va registrato il nastro magneti-
co. « E" perche io ti a mo» e 
il titolo della canzone incisn sul
la prima facciata del disco. 
mentre la seconcia si --hidma 
«Chi vive vicino alle stelle »: 
autore dei te->ti e lo ste^^o 
« princi|K'-fiisto J mentre la -liu-
sica e del maestio T.issone. 
Inutile dire che i duiKenti del
la casa discogratica hanno fat
to un ottinio affare: e facile 
prevedere che ;1 disco a\ ra un 
successone. (jra/ie anche a un 
motivo discretamente orecchia-
bi!e. II contenuto del disco e. 
nianco a dirlo, del tutto duto-
biografico: con una certa mo
notonia Maurizio Arena « reci-
ta > il suo ainore |KT Titti. 
ribadisce the nessuno notrii to-
gliergliela e non manca nean-
che la « frecciata i contro i ge-
nitori ixirtoghesi. 

Tutto sominato lo sliow c stato 
veramente patetico. ben degno 
di tutta la storia. Alle 18 in 
punto, una cinquantina di gior-
nalisti. si sono trovati nella .Vi
la di registrazione per avere il 
privilegio di ascoltare in ante-
prima le due cauzoni e tartas-
sare quindi Maurizio Arena, ca-
vargli fuori qualche piccante 
particolare. qualche ammissio-
ne, qualche mezza frase 

Assente. per «motivi di giu-
stizia 1'eroina del fumcttone. 
(Beatrice era infattj al Palaz
zaccio. dove il Procuratore del
la Repubb'ica lha interrogata 
per 2 ore. per avere «alcuni 
chiarimenti J.) il malcapitato A-
rena e sceso da so!o nella gab
bia dei leoni. Si, perche tutto 
intorno aveva un vago sajiore 
di circo: Maurizio Arena palli-
do, chiaramente bisognoso di 
qualche ora di sonno. con lo 
sguardo vacuo e 'assegnato. 
seduto su uno sgabello. i gomi-
ti appoggiati al tavolino. Di
nanzi a lui la folia dei giorna-
listi, e tutt'intorno, instancabi-
ii. i fotografi. La sarabanda si 
e scatenata, appena dai pannel-
li amplificatori della sala. e 
cominciata la cascata delle Jan-
guide note: un assa!to a colpi 
di flashes, con gli c A Man. 
girate... > urlati dagli irrmpet-
tosi fotografi. mentre tutti gli 
altri erano li. con p!i occhi pun-
tati sul povero attore. cercan 
do di carpire una espres^ione 
sofferta. un ^ospiro. Terminata 
la dup'.ice c=ecuzione. e ="afo 
dato il via al nuovo a^^alto. 
stavolta a co'pi di biro c di 
block notes. 

Arena ha nrecisato innanzi 
tutto che il 50 per cento dei 
suoi incassi col disco, li de-
\o',vera a un istituto di bene-
ficenza: che ha voluto incidere 
il disco perche. non avendo un 
giornale a sua disnosizione, \"0-
leva far sapere a tutti quello 
che pensava. e che. fosse sta
to per lui il disco lo avrebbe 
regalato a chiunque Io voleva. 
Premesso tutto ci6 1'attore ha 
poi specificato che I'ispirazio-
ne gli era venuta la sera in 
cui gli avevano ritirato il pav 
saporto: evidentemente la vi-
sita dei poliziotti de\e avergll 
solleticato i piii nobili senti-
menti. dacche. suhito dopo si • 
precipitato. almeno a sentir lui. 
a buttar giu i versi. c Ci ho 
messo quarantacinque min'jti 
per tutte e due le canzoni... » 

Purtroppo la conferenza-stam-
pa non e finita qui. Da piu par
ti sono p:ovute domande da far 
accapponare la pelle: < Lei e 
romantico? »; < S.A.R. (vulgo 
Titti n.d.r.) e contenta delle 
canzoni? »; c 71 xcestern che ai-
rera e crudele o sentimentale?*. 

E il buon Maurizio, sguardo 
assente. a subire con paziente 
rassegnazione. forse conscio di 
essere I'ultima pedina nell'affa-
re di centinaia di milioni mes
so su e orchestrato da un grup
po di commerdanti. pronti a 
sfruttare come una miniera 
d'oro. sentimenti o capricci di 
una ex testa coronata e di un 
ex attore famoso. Ad esempio 
inondando di dischi i negozi. per 
far sentire dalla viva voce dH 
partner di «lei > la storia, ri-
veduta e corretta. del loro stuc-
chevole a more. 

bar Carducci. L'aveva prece-
duto il Serra, che gestisce 
un'orologeria in via Po 48. La 
notizia della grossa vincita 
del bar Carducci era gia no-
ta. II ragionier Gagnor ed il 
Serra si sono stretti caloro-
samente la mano (e probabile 
che si fossero gia parlati per 
telefono), e per un po' han
no tentato di negare di es
sere i vincitori. Ma anziche 
here il solito caffe, hanno or-
dinato una bottiglia di 
«Brut» e poi altre per gli 
amici. 

• * • 
Rimarra sconosciuto anche 

il nuovo supervincitore roma
no La caccia di cronisti e 
fotografi sinora non ha dato 
il minimo risultato: il giova-
notto, che sabato scorso gio-
c6 in una cremeria di via 
delle Medaglie d'Oro 223 la 
schedina da 180 milioni, e sem
pre sconosciuto. 

II padrone del locale, Mi-
chele De Scisciolo, e la m o 
glie non lo avevano mai vi-
sto prima: ricordano ora che 
indossava una tuta blu, come 
quella di un meccanico, ma 
non lo conoscono proprio. 
a Non deve essere della zo
na — dicono — nel nostro 
bar entrano molti clienti oc-
casionali. Siamo propno da
vanti ad una fermata del-
I'ATAC ». 

Comunque 1 cronisti hanno 
setacciato tutte le officine, 
tutti i garage del quartiere, 
hanno interrogato decine di 
meccanici e di garagisti. La 
risposta e stata sempre la 
stessa. « I o aver vinto 180 mi
lioni^ Ma voi state scher-
zandoa. 

Finanziere 
muore mentre 

insegue 
g\\ spalloni 

CAMPOBASSO. 27 
Mentre inseguiva alcuni con-

trabbandieri di sigareue. il bri-
gadiere della Guardia di finan-
za Antonio Calderone. di 33 
anni. e stato colpito da uifar-
to E" morto poco dopo il rico 
vero neU'ospedale di Termoli. 
Era sposato e padre di due figli. 
D sottufficiale. con altri agen-

ti e funzionari della Finanza. 
aveva scoperto alcuni contrab-
bandien che stavano scancando 
numerose casse dj sigarette. ap 

rna sbarcate da un motoscafo. 
contrabbandien, temendo I'ar-

resto. sono fuggiti su una < Mer. 
cedes >. inscguiti dai finanzien. 
Durante rinseguimento. U Cal
derone e stato colpito dal male. 
.L'operazione, pur non portan-
do all'arresto del contrabbandie-
ri, ha permesso fl sequestro di 
okre 30 quintal! di sigarette. Le 
ind&gini sono state estese a 
Bari. dove sembra si siano na-
scosti i fuggitivL m. d. b. 
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Dalle borgate, dai quartieri e dalle fabbriche gli impegni per la grande manifestazione popolare 
^ — — • — - • • ' - • • — - . . . - . . i . i . . . . . . _ . . . . . . . . . . - . . i . , . . . , . , . . _ . • . . , _ , . . _ 

Le strade del corteo di pace 
Domani alle 17,30 la Marcia da piazza SS. Apostoli all' Esedra 

Alle 20 comizio in piazza Esedra: parleranno Danilo Dolci, Beniamino Segre, Carlo Levi, Paolo Sylos Labins, Corrado Corghi, Ernesto Treccani, Marco de Poli e Andrea Gaggero 

Una delegazione all'ambasciata USA - L'omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine - Significativo manifesto unitario nei quartieri Salario, Nomentano, Verbano e Montesacro 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

e 

J // voto 8id 8egretario unico J 
• e 

I Espediente | 
i elettorale | 
j della destra I 
• • 

I «Votazioni all'infinito» - Protesta della sinistra I 
i Le sezioni discutono sul congresso straordinario I 

Destra e sinistra ai Jerri 
corti all'intertio del PSU per 
la eiezione del segretario umco; 
la destra, aid battuta una pri-
mo volta. quando il suo candi-
dato Crescenzi fu < bocciato». 
tenia ora la rivincita con un 
< accorgimenio» tecnico che 
ha suscltato le piu vivacl pro-
teste. 11 Direttlvo. che si riu-
nfrd mercoledl. non votera su-

Edita a cura 

della Provincia 

Monografia 
sulla 

Resistenza 
Un'importante monografia sul 

contributo di Roma e della pro
vincia nella lotta di Liberazione 
nazionale c stata pubblicata in 
qucsti giorni per iniziativa del-
l'amministrazione provinciale. 

La monografia e opera della 
dottoressa Viva Tedesco, del-
l'lstituto dl storia moderna del-
1'UniversIta di Roma. 

Lo studio della dottoressa Te
desco assume un carattere di 
novita e di elevato livello scien-
tifico per essere rivolto alia ri-
cerca. sulla scorta dl documenti 
inediti, delle vicende della Resi
stenza laziale e per aver com-
piutamente esamlnato, utilizzan-
do diverse fonti. le condizioni 
politiche che produssero tali 
risultati 
La pubblicazione — su cul avre-
mo occasione di ritornare — si 
segnala anche per la sua carat-
teristica fondamentale di tenere 
in costante ropporto le vicende 
provincial e regionali con il piu 
vasto contesto nazionale. 

bito, via si Jimilerd a «costi-
tuire > il seggio. Votera solo 
giovedi, con lo time aperte dal
le 10.30 alle 21. 

« Ogni vero socialista non 
pud che lnvalidare fin d'ora il 
risultato che verra fuori dalla 
votazione di giovedi, quale che 
sia — afferma una nota ufft-
closa delta sinistra socialista — 
e denunziare l'operato della 
maggioranza: un tentativo di so-

Craffazione dal quale nessun 
ene potra derivare al sociali-

smo romano e nessuna soluzione 
alia crlsi che lq travaglia >. 
La nota della sinistra afferma 
che ci si trova di fronte ad una 
«interpretazione di comodo > 
dello statuto per raggiungere 
per via traverse I'obbiettivo fi-
nora mancato. Con qucsta de-
cisione, adottata sabato dallo 
Esecutivo — afferma la sini
stra — «l'intimidazione, la vio-
lazione sostanziale del metodo 
democratico fanno il loro in-
gresso ufficiale nell'organo di-
rettivo della federazione ro-
mana ». 

In effetti. dopo che il candi-
dato della destra era gid stato 
una volta battuto. si mira ora 
a ripetere c la votazione alio 
infinito > e con una procedura 
singolare «tenuto conto che il 
direttivo. organo politico, prov-
vede all'elezlone del segretario 
mediante un dibattito politico 
immediatamente seguito dal 
voto ». 

Comunque alle decisioni dello 
Esecutivo sta reagendo la base 
e in molte sezioni e stata ri-
proposta Vesigenza di un con
gresso straordinario. come uni
co mezzo per risolvere democra-
ticamente la questione del se
gretario unico. Ma da questa 
parte la destra di Nenni e Ta-
nassl non ci sente, anche per
che ultimamente ha perduto 
parecchio terreno. In effetti ci 
trova di fronte a due metodi 
diversi di affrontare le questio-
ni: una che fa perno sugli e ac-
corgimenti tecnici» e 1'alfro su 
una precisa consultazione de~ 
mocratica. 

Tragedia nelVospizio 

E morto I'uomo 
massacrato 

con il crocef isso 
Massacrato gk>mi orsono a 

eolpi di crocefisso. un pcnsiona-
Ao di 86 ami. Umberto Chian. e 
morto ieri all'alba. E* spirato in 
VI lettjno della clinica «Villa 
Ghjlia> dove era stato ricove-
iwto dopo aver ricevuto le prime 
eure al S. Giovanni. Per i poU-
liotti 1'omkSda e il compegno 
dl stanza della vittima: quel Ro
berto Suti. 75 ami. che, dal gk>r-
no della tragedia. e stato rinchiu-
so alia Neuro dove i medici lo 
hanno giudicato c incaoace di kv 
tendere e di volere*. 

ftisomma la follia e alia ba
te defl'omicidio. Umberto Chia-
ri e Roberto Suti vivevano da 
tempo feisieme in un ospizio. il 
cP io X>. della borgata Ales-
aandrina: non avevano mai liti
gate e forse non si conosccran-
no mai i motivi. che hanno pro-
vocato nel Suti resp'xMJone di 
furia omkrida. Lo scorso giove-

di. verso l'alba. le suore furono 
svegliate dalle grida del Chian: 
accorsero e rinvennero il pen-
sionato riverso sul suo letto. m 
una pozza di sangue. Fuori del
la porta, tenendosi la testa tra 
le mani. era il Suti «N'on so 
nulla io >. diceva. 

Soccorso il Chiari, fu chiama-
ta la polizia. Gli investigatori 
trovarono in terra Karma della 
aggressione. un crocifisso inaan-
guinato doe. Poi ccminciarono 
ad interrogare il Suti. jnutilmen-
te visto che questi non seppe 
dir akro che lui non ricordava 
nulla. Comunque. alia fine, si 
dissero convinti della colpevolez-
za dell'uomo e lo denunciarono 
alia magi^ratura. n giudice or-
dmb allora il noovcro del Suti 
alia Xeuro: ora. dopo la morte 
del Chiari. ne predisporra proba-
bilmente la traduzione in un 
mantcomio giudiziario. 

II grande corteo popolare di 
pace che domani percorreri le 
principal! vie del centro, se-
guira il seguente itinerario: 
Piazza SS. Apostoli. via Cesare 
Hattisti, Piazza Venezia, Fori 
Imperial), largo Corrado Ricci, 
via Cavour, piazza dei Cinque-
cento, viu dello Tonne, piazza 
della Repubblica. via Cernaia, 
via Pastrengo. via Salanda, via 
Carducci, via Ui.ssolati. Lirgo 
S. Susanna via V. E. Orlando, 
Piazaa della Repubblica. II con-
centramento in piazza SS. Apo-
stoli. da dove 11 corteo par-
tira. 6 stato fissato per le 17.30: 
il corteo. una volta raggiunta 
via Bissolati si incontrera con 
la delegazione dei * marciatori 
della pace » che in precedenza 
si sara recata all'ambasciata 
USA in via Veneto per conse-
gnare un documento nel quale 
vlene chlesta l'immediata ces-
sazione dei bombardamenti a-
mericani sul Vietnam del Nord. 

In piazza de.la Repubblica, 
dove il corteo sara alle ore 20, 
si svolgera la manifestazione 
conclusive della Marcia della 
pace: parleranno Danilo Dolci. 
Heniamino Segre. Carlo Levi, 
Paolo Sylos Labini. Corrado 
Corghi, Ernesto Treccani, Marco 
de Poli e Andrea Gaggero. Uno 
studente grcco prendera la pa-
rola p r̂ annunciare una mani
festazione di protesta contro jl 
regime fasclsta greco che si 
svo gera venerdl jwmeriggio al 
cinema Centrale (piazza del 
Gesu). 

Le colonne della pace, dopo 
a\or |x?rcorso oltre mille chifo-
metri attraversando quasi tutta 
l'ltalia. si congiungeranno nella 
mattinata di domani davanti al 
sacrario delle Fosse Ardeatine 
per rendere omaggio ai martiri 
delle Fosse Ardeatine. I < mar
ciatori » saranno salutati dalle 
rappresentanze dei partiti po-
litici e dalle organizzazioni sin-
dacali e di niassa che hanno a-
derito ufflcialmente alia mani
festazione. Dopo l'omaggio alle 
Fosse Ardeatine i marciatori si 
dirigeranno verso il Parlamento 
passando da Porta S. Paolo do
ve saranno ad attenderli una de
legazione dell'ANPI con il me-
dag.iere e numerose famiglie di 
caduti partigiani. Raggiunta 
piazza Montecitorio una delega
zione consegnera alle presidenze 
della Camera e del Senato una 
petizione dove si rivendicano 
iniziative autonome del governo 
italiano tese a ristabilire la 
pace nel Vietam. 

Nel pomeriggio 1 < marciato
ri > si uniranno alia popolazione 
romana in piazza SS. Apostoli 
da dove si muovera il corteo 
lungo il percorso che abbiamo 
descritto. Prima del concen-
tramento in piazza SS. Apostoli. 
alle ore 16. per iniziativa del-
1'UDI nei locali dell'associazio-
ne. via Colonna Antonina, si 
svolgera un incontro fra le don-
ne romane impegnate nella lotta 
per la pace e le donne che han
no partecipato alia marcia. 

Alia grande manifestazione u-
nitaria di domani si preannucia 
una larghissima partecipazione 
popolare. Da tutti i rioni. da tut-
te le borgate. dai luoghi di la-
voro, dalle fabbriche. dai can-
tieri edili si annunciano iniziative 
e Impegni per prendere parte 
al corteo e al comizio. Ieri nei 
quartieri Salario, Verbano. Mon
tesacro e Nomentano e stato ap-
provato un significativo docu
mento sottoscritto dalle sezioni 
del PCI. PSI-PSDI unificati. 
PSIUP. dal circolo dell'UDI e 
dal Comitato di zona della Pace. 
L'ordine del giorno. afTisso sui 
muri dei quartieri, chiede al go
verno di dissociare le sue re-
sponsabilita dall'aggressione a-
mericana al Vietnam, di prodi-
garsi per sospendere la guerra 
nel sud est asiatico e di riven-
dicare la totale applicazione de-
gli accord! di Ginevra. II docu
mento. dopo aver chiesto di ri-
vedere il patto Atlantico alia 
sua scadenza. rivolge un appello 
ai cittadini del Salario. Verba
no. Nomentano e Montesacro af-
finche partecipino in massa alia 
manifestazione pacifista di do
mani. Un ana logo documento e 
stato sottoscritto da tutti i di-
pendenti del cantiere edile Mar-
chini della Magliana. 

Altre adesiom alia manifesta
zione sono intanto giunte nelle 
ultime ore. Segnaliamo fra que-
ste le piu significative: AXPI 
nazionale, Achille Perilli. Um
berto Clementi. Enzo Brunori. 
Cooperativa S. Paolo. Ferruccio 
Parri e tutta la rcdazione di 
< Astrolabio ». un gruppo dello 
Stabile di Roma. Leonida Re-
paci. Ida Ortalh. Mirella Musci. 
Carlo Paracchini. Arnaldo Ve-
cli. Associazione «mani tese > 
per la lotta contro la fame, la 
redazione del giornale dei giova-
ni d.c. < Prescnza giovamle >: 
il circolo ACLI della parrocchia 
di S. Maria della Pace di Par
ma. Giorgi Fern", dc. di Salso-
maggjore. Chiesa evangelistica 
di Parma, il presidente degli o-
spedaii civili di Fidenza. Mario 
Chiapponi. Io scnttore america-
no Robert Kratz. Mario Dele 
Piane. Giovanni Magni. meda-
gha d'ora della Resistenza. un 
gruppo di professori univrrsitan 
di Parma. 

iccola cronaca 
yV t Vyf.*-*^-.«***;**•*« 

II giomo 
Ogfi martedl 28 novembre 

(332-33) OnomasUco: Giacomo. 
II sole sorge alle ore 7.40 e tra-
monU alle ore 16.42. 

Cifre della cifta 
Ieri sono nati 67 maschi e 84 

femmine. Sono morti 29 maschi 
• 19 femmine (dei quali 4 mi-
aari degli ami set to). Sono stati 
celebrati 19 matrimoni. tempe-
rateat **"'"t"'M 0; massima 17^ 

Libreria Rinascita 
Oggi alle ore 18 si aprira 

presso la Libreria « Rinascita > 
la mostra dei manifest! parte-
cipanti al concorso per il 
50» della Rivoluzione d'Ottobre. 
organizzato da c Rinascita > -
d l Contemporaneo >. I risultati 
del concorso sono stati gta pub-
blicati su <Rinascita* (n. 42 
del 27 ottobre). La premiazione 
dei tre vincitori a\xerra in occa-
sioot daUafiaxtwa della nwalra. 

Lotto 
E* morto ieri improvv.samen-

te il compagno soc alista Ga-
vino Palmieri. membro del 
comitato esecutivo della Fe
derazione provinciale delle Coo
perative e impegnato dirigente 
del movimento nei settore del 
consumo. Alia famiglia le com-
mosse condoglianze della Fc* 
dercoop e di tutti gli amid 
cooper atari. 

'~k ^ - '^~< >-< v ^ s ;-
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Rzza 
Venezia 

Da Civitacastellana a Morlupo 

Trenta chilometri 
sotto la pioggia 

nam, condizione vregiudiziale 
questa. ad una soluzione poli
tico basata sugli accordi di Gi
nevra e che assicuri al Viet
nam la 'plena autodetermina-
zione. 

Elisabetta Bonucci 

II saluto delle popolazioni ai «marciatori» - Si 
prepara il documento che verra consegnato do
mani al Senato, alia Camera e all'ambasciata USA 

A trenta chilometri da Roma, la marcia per la pace 
ha jatto ieri la sua penultima sosta a Morlupo, una 
paese aggrappato alle ultime colline sulla Flaminia, 
prima che la consolare imbocchi I'ampia pianura romana. 
Trenta chilometri, da Civitacastellana a Morlupo, compiuti sotto 
una pioggia continua e gelida: non basta pero questo a smor-
zare I'entusiasmo e la combat-
tivita dei marciatori — ormai 
sono molto piu di cento — che 
sentono di essere arrivatt alia 
fase piu importante della loro 
lunga fatica. 

A Morlupo la marcia e sfa-
ta accolta dalla popolazione 
e dalla giunta democratica — 
sindaco il compagno Carmelo 
Villa — che ha dato la sua ade-
sione aN'tniziafitvi. Dopo il ri-
cevimento in Comune, la calo-
rosa e intensa manifestazione 
nel cinema del paese: a salu-
tare i marciatori erano i rap-
presentanti del popolo, sindaci. 
consiglieri comunali di tutta la 
zona venuti da Fiano — dove 
la marcia fara tappa oggi — 
Nazzano. Sacrofano. AnguiVa-
ra, Campagnano. Castel Nuovo 
di Porto. Capena e perflno Man-
ziana che dista hen 70 chilo
metri da Morlupo. Cera anche 
il senatore Carlo Levi e il con-
sigliere provinciale Nando Ago-
stinelli che hanno preso la pa
rtita dopo aver udito le testi-
monianze di tre aiovoni marcia
tori e della vietnamita Fuong 
Ahn. 

Intanto. nelle brevi soste di 
queste ultime tappe precedenti 
a Roma, molto si discute: le 
assemblee e le riuntoni del e col-
lettivo di marcia > sono impe-
gnate nella stesura del docu
menti che terranno presentati 
al Tarlamento italiano e alle 
autorita dell'ambasciata ameri-
cana. Sono qveste le conclusio-
r.i di un grande referendum che 
la marcia ha compiuto attraver
sando quasi tutta VItalia e che 
esprimono la volonta di pace 
della parte piu viva e generosa 
del popolo italiano. 

La proposta di documento che 
viene in queste ultime ore di-
scussa e man mano elaborata 
secondo le indicazioni che sca-
turiscono dalle vivaci riunioni 
del marciatori. si articola in cin-
que punti essmziali: 1) la guer
ra al Vietnam r« condannata 
non solo come tragedia moral-
mente e civilmente inaccettabi-
le: essa e soprattutto il punlo 
nerralgico delta pressione inter-
nazionale dell'imperialismo: ha 
determinato la piena npresa 
della corsa al riarmo e finira 
per creare un nuoro e piu pe-
ricoloso irripidimento dei bloc-
chi potiiici e militari: 2) e nella 
persutenza di questa guerra che 
trora alimento il rafforzars't dei 
regimi militari e fascisti in tan-
ti paesj del mondo; 3) sono gli 
USA che hanno aggredtto e ad 
essi il popolo rietnamita rispon-
de con una pid che legittima. 
ammirevole resistenza: 4) l'lta
lia ha il dovere di prendere U 
suo potto aecanto a quei popo-
U e a qvei governi che condan 
nano sempre piu decisamenle 
la nefasta politico statuwten-
se: 5) il nostro governo. abban-
danando la strada delta compren-
sione, del silenzio. della diplo 
mazia segreta e delle afferma-
zioni generiche. con un atto di 
franca autonomia deve disso
ciare l'ltalia daU'aggressione a-
merkana. chiedendo subito ag\i 

Stati Vnltl la cessazione imme- _ , _^.»_ 
diata'incondizionata e permanen- •-• *'9*»ora Temassinl matrra 
It rfri bombardamenti sul Viet- i frammanti dalla sTatulna 

Poligrafico 
domani fermo 

dalle 14 in poi 
Domani nuovo sciopero al Po

ligrafico dalle 14 in poi. Lo han
no deciso le segreterie del sin-
dacati CGIL. CISL e UIL che 
ieri si sono riunite rivolgendo 
un plauso alle maestranze per la 
prova di sabato scorso (mai una 
astensione era stata cosi alta 
nei due stabilimcnti e uffici: ol
tre 94 per cento). 

Lo sciopero di domani si svol
gera con queste modalita: usci 
ta generale del personale. ope
ra i. irrtermedi ed impiegati, alle 
ore 14: i tumisti anticiperanno 
l*uscita normale giomaliera di 
due ore. 

Giovedi Je segreterie concor-
deranno le modalita per le suc
cessive azioni di sc:opero 

Gli alunni di un paesino di Latina 

Dalla scuola hanno 
salutato la Marcia 

Un ragazzo indiano si e unito alia colonna della 
pace — «Perche si combatte nel Vietnam?» 
Su vecchie -arie popolari I'inno dei pacifisti 

La pioggia ha accompagnato per tutta la giornata 
di ieri i marciatori. Una pioggia insistente, a volte 
violenta, ha messo a dura prova la resistenza dei gio-
vani, che per ripararsi. hanno indossato grosse buste di 
nylon. Nonostante I'inclemenza del tempo che si era annun-
ciato gia da ieri mattina con minacciose nubi che basse sovra-
stavano Latina. il corteo ha pro-

Un momento della Marcia della Pace 

seguito senza fermarsi, attra
versando i borghi di Latina e 
avviandosi verso i Castelli ro-
mani. Per chilometri i mar
ciatori sono andati avanti tra 
i rari passanti che la pioggia 
spingeva verso casa. Eppure 
non hanno avuto un momento 
di scoramento. Hanno conti-
nuato a distribuire casa per 
casa i volantini di propaganda. 
parlando con lutte le persone 
che riuscivano a fermare. Sono 
entrati nei cortili delle scuole 
a parlare con i bambini come 
a Borgo Podgora dove due mae-
stre hanno portato i bambini 
fuori dell'aula per Jarli incon-
trare con Vo Van At, con i gio-
vam greci Andreas e Giovanni, 
con un ragazzo indiano che si 
e unito alia Marcia ieri a Sez-
ze. E' stato un colloquio vivo. 
spontaneo, dove domande e ri-
sposte si susseguivano 

Un bambino ha messo in dij-
ficoltd il rappresentante vietna
mita chiedendogli * Perche si 
combatte nel Vietnam? * Vo 
Van Ai ha dovuto rlflettere a 
lungo prima di rispondere. Co
me spiegare con due parole il 
dramma vietnamita? Poi con 
una frase ha fatto capire loro 
la tragedia di un popolo. e Se 
io pigliassi una torcia e bru-
ciassi la vostra casa cota pen-
sereste? ». La nsposta e stata 

L'aveva regalata all'architetto il re delVArabia Saudita 

STATUINA Dl QUATTROMILA ANNI FA 
COME UN GI0CATT0L0: IN FRANTUMI 

E" fintta in pezn. qundici 
p.ccoli e purtro?po uTjtijzzabi'j 
pezzi. l'antica e preziosissima 
stat not ta eg.zia. forse ncavata 
da un frarrcnento dj meteorite. 
L'aveva donata aimeno quaran 
ta anni fa il re dell'Arabia Saj-
d;ta all'architetto Brasim ed era 
custodita sioo a qualche gior
no fa xi una bacheca deli"ap-
partamento della nipote del 
professxxusta morto dieci ami 
orsono: poi era scomparsa. 
L'aveva presa. inawerfcmente 
sostiene adesso. la doma di 
servizio della signora che l'ave
va data, perche ci giocasse. al 
flglio di sette ami. La statuet-
U e flnita in terra, e andata in 
frantumi: quando la polizia e 
arrivata a casa della domesti-
ca. questa non ha cercato di 
nascondere il fatto. Ha mostra-
to. anzi. i quindici pezzi. pro-
fondendosi in souse che non 
le hanno, pero evitato una de-
nuncia per furto. Ma il damo, 
inestimable secondo gli esperti. 
resta. 

L'architetto Armando Brasi-
ni. che a Roma ha progettato 
tra 1'aJtro la chiesa di piazza 

Euchde. aveva costnnto molti 
anru fa, il paiazzo di governo 
di Riad. la capita le dell'Arabia 
SaixLta: al tenrune dei lavori 
il sovrarv> di aliora gii aveva 
regalato una statuetta egizia d. 
oltre quattromila anni fa. squi-
sita fattura dell'epoca della 
VII dnastia. Una statuetta alta 
si e no quaUordici centimetri. 
rafngurante una sfkige con il 
corpo di uno scarabeo. con alia 
base i sigilli faraonici lmpres-
si a fuoco: portau m Italia. 
era stata studiata da famosi 
egiUologi delle unrversita di 
Roma e di Torino e giudcata 
c eccezionale >. Inutile aggiun-
gere che un pezzo del genere 
non ha prezzo. 

Morto dieci aim! orsono l'archi
tetto. la statuetta era patsata 
m eredita a una sua nipote. la 
signora Mietta Tomassinj, via 
Francesco Maidalchini 5 al G:a-
nicolense. Era stata sistemata 
in una bacheca chiusa nel sa-
lotto deH'appartamento dove e 
nmasta per tutti questi anni. 
esposta aH'amirazione di studio-
si a di amici della signora. Poi 
alcuni giorni orsono. esattameo-

te il 17 novembre scorso, era 
scomparsa. La s.gnora Tomas 
sini. con Tangoscia nel cuore. 
aveva prescntato deniaicia e i 
poliziotti erano accorsi nella 
casa. avevano messo tutto a 
soqquadro per concludere che 
non e'erano segni di effrazio-
ne. che nessuna porta era stata 
aperta. o chiusa. con chiavi 
false, che insomma la statulna 
doveva essere stata presa da 
uno di casa. 

Cos] i sospetti si sono adden-
sau sul capo della domestica. 
Giuseppina C. di 50 anni. Gli 
•genti si sono recati in casa 
della donna ma non hanno nem-
meno avuto bisogno di iniziare 
la perquisizione. Appena li ha 
visti. Giuseppina C. ha preso. 
in un cassetto, quindici fram-
menti. <Sono questi che cerca-
te. vero? >. ha chiesto. Ed ha 
spiegato che aveva preso. senza 
vo\ere. la statuetta: che l'ave
va portata poi al flglioletto, 
Maurizio. di 7 ami. e che que
sti l'aveva fatta cadere. rotta. 
Ora i pezzi sono stati restituiti 
alia signora Tomassxil. E la do
mestica e stata denunciata, a 
pied* UMTO, per furto. 

immediata: « 0 set pazzo o set 
un bandito». «Ecco questo 
fanno gli americani nel Viet
nam. Bruciano le nostre case. 
senza che not abbiamo fatto 
niente contro di loro >. 

La Marcia. dopo guesta bre 
ve sosta. Iia ripreso il cammi 
no fino a Cisterna dove i a o-
vani hanno sostato per pranza-
re. Anche mangiando si e con 
Unuato a discutere. a parlare. 
Quatcuno. su vecchie ane po 
volari. ha scritto nuove canzo 
ni che sono dtvenute poi I'inno 
dei marciatori. Poi in un'altra 
estenuante, faticosa cammmatn. 
si e giunti a Velletri. I^a piog
gia ha impedito che si rtpetet-
se qui I'accoglienza avuta dai 
marciatori nelle precedenti 
tappe. Ma la sede della Camera 
del lavoro. dove si e tenuto II 
comizio, era gremita di perso
ne che hanno tributato una calo-
rosa accoglienza a tutti i g\o-
vani marciatori. 

Oggi ultima tappa a Marino. 
attrarerso Genzano e Albano. 
Pot Roma 

Paolo Gambescia 

il partito 
SEGRETERIE Dl ZONA — Al

io scopo di fare II punto sui ri
sultati ragflluntl nel lavoro In 
dlrezlont delle fabbriche, del 
reclutamento operato e della 
preparazlone della IV Conferea-
za, e convocata per venerdl 
1. dicembre In Federazione alia 
ere I I una riunlone di tutte I* 
Segreterie di zona della cIHa, 
delta zona delfarea Industrial* 
Roma-Latlna * delle sezleni del
ta provincia di CoUeferro, Cul-
donia, Civitavecchia, Bracclane, 
Frascafi, Segnl, Tlvoll-VIIla A-
drlana, Tivoli, Monterotonde non-
che delle sezioni axiendall (Ste-
tall, Ferrovier). Alac, Slefer, Co-
munall, Postelegrafonlcl) e della 
Sezioni: Campo Marzlo, Esqulll-
no, Testaccio, Montesacro, Pa> 
rioll, Vescovio, Ladovlsl, Tlbun. 
Una, Panto Mammoto, San Lo> 
renze, Borgata Andre, Centocel-
le, Nuova Alessandrina, Porta 
Magglore, Quarticclolo. TorpV 
anattara, Alberone, Cinecltta, 
THscolano, Magliana, Porto Flu-
vlale, Trullo, EUR. Garbattlla, 
Ostiense, Tor de' Cencl, MarzJ-
nl, Monte Mario, Prlmsvalle, 
Trfonfal*. 

Rolatoro II compagno Uaa 
Vetere. 

COMITATO DIRETTIVO: * 
convocato in Federazione per 
limed) 4 dicembre alle ora 940. 
0.d.g.: cLa slfuazlone deoo II 
congresso nazionale delta DC e 
lo svlloopo dell'inlzlMlva politi
cs del Partito In relarione alia 
crisl comuna'e ed alio stato del-
I t forte politiche romane- oro-
bleml dello svlluooo delta F G C ' B . 

ASSEMBLE* MUTILATI E IN-
VALID I C IV IM: gloved) 30 all* 
ore 1l,St In Fedararlono rlimlo-
no mutllatl e Invalid! clvlli dl 
Roma e provincia con I'on.l* 
Alboni. 0.d.g.: a Lo stato delta 
categorla dopo le recentl batto-
glle parfamentarl >. 

ATAC: ore 17, In via Varallo 
n. 1, attlvo politico dl sottone. 

MAZZINI: ore lf^V, dfaaftlto 
sulla NATO con D'Onofrto. 
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Nuova estenuante giornata per migliaia di automobilisti bloccati dal caos 

TRAFFICO DINFERNO IN TUTTA LA CITTA 
(e la colpa non e 

solo della pioggia) 
S. Giovanni e I'Universita chiusi da un mare di auto - Pau-
rosi ingorghi a Termini - Dove andremo a finire sotto le feste? 

Dove andremo a (Inire? Sue-
ceJera anche a Roma quello 
che e accaduto qualche mese 
fa a Rio De Janeiro dove per 
24 ore intere, gU automobilisti, 
centinaia, anzi migliaia di auto 
mohllisti. sono rimasti intrap-

• polati in un gigantesco maor-
go sen&i via d'uscita? 

Ccrto la sltuazlone si va ag
gravant; H traltlco romano 
e ormai ad una fase veramen-
te drammatica. Ieri. con la pri
ma fredda pioggia invernale la 
citta. al centro, come in peri-
feria, e rlmnsta bloccata per 
ore dal caos degli Ingorghi. 

Kl ecco akuoi. lllinnin.inti 
ewmpi. S. Giovanni, ore 17: 1 
recentissimi palliativi (semnfori 
• nuova circolnzione a S Gio
vanni in l̂ aternno. spartilralllco 

< distnbuiti un po' ddppertutto) 
fioei potevano servire a tiicntc. 
E icn se ne e avuta la prova 
piii esplicita. Tutta via Ema-
nucle Fillberto, le due piaz/e. 
le stradc che vi si immettono 

erano un mare di lamiera: i 
nervi degli automobilisti a pez-
/.i. ancor di piu quelh dei vigili 
urbani accorsi, che tentavano 
disperatamente di riorganizza-
re la clrcoLjzione. Stessa sce-
iw al centro. e nella zona at-
tomo aH'Univers'to. 

Andare da piazza Venezla alia 
Staziono, verso le 8, e stata una 
vera e propria impresa. Via Na-
zionale bloccata. a via Cavour 
turn si poteva nemmeno cammi-
nare a p cell, piaz/a dei Cm-
quecento piu congcstionala del 
sohto: <iui la pre.sen/a delle 
numeral linee di autobus, <lei 
fllohuv ha reso il tralllco an-
eora piu dillicile Tutte le stra-
de che conflui&cotio sulla piazza 
orano occupate: gll automobili
sti non hanno i*>tuto far altro 
che attaccarsi ai clacson e pro-
testare cos! contro il gran caos, 
(o anche contro la pessimu am-
mmistrazione capitolina che non 
ha saputo In tutti questi anni 

Telegramma all'ambasciata greca 

Protesta contro le feroci 
condanne di Salonicco 

I sei giovani che. ormai da tre giorni stanno digiunando 
per protesta alia dittatura fascista greca, continuano a rice-
vere espressioni di viva solidarieta. Tra le altre e giunta ieri 
quella dei giovani dell'EDA e del gruppo « Non viotenti » di 
Perugia. Nei locali del partito radicale. in via XXIV Maggio. 7 
Luca Bracci, Giancarlo Cancellieri, Vittorio Coco. Maria Rita 
Di Giovacchino. Aldo Piromalli e Franco Ricci ieri sera hanno 
presentato alia stampa una serie di mozioni politichc. prepa 
rate da loro stessi. In relazione alle condanne di Salonicco I 
giovani hanno inviato un telegramma all'ambasciata greca nel 
quale esprimono la propria indignazione e ribadiscono la pro
pria solidarieta al popolo greco oppresso dal fascismo. 

Stasera a conclusione dello sciopero della fame si terra 
nella stes-sa sede un dibattito sul tema: « Grecia e strutture 
militari >. Interverranno il dott. Pasquale Bandiera della « Voce 
Repubblicana >, la sen. Tullia Carettoni. il vice segretario 
dell'AGI nazionale Enzo Marco e Marco Pannella della dire-
zione nazionale del partito radicale. 

I giocatori 
della Roma 
alia mostra 

« Natale oggi» 
Prosegue con grande succes

so la Mostra Mercato < Natale 
Oggi y al Palazzo dei Congres-
si all'EUR. Domenica i visita-
tori sono stati almeno venti-
mila. 

La giornata odierna e dedi-
cata al Pakistan, Costarica ed 
India. Alle ore 16.30. presso la 
Aula Magna della Mostra verra 
registrata la trasmi^sione radio-
fonica < Bandiera Gialla », pre-
sentata da Gianni Boncompagni. 
con la partecipazione dei Ro-
kes e dei Primitives. Quindi la 
mostra ospitera i giocatori del
la Roma, che saranno ricevuti 
da « Orazio Pennacchioni > e 
dal suo maestro. 

Sempre nel pomeriggio il no-
to gastronomo Luigi Carancina 
con altri gastronomi si incon 
trera con un cuoco moscovita. 
venuto apprwitamente a Roma 
per far conoscere le specialita 
della cucma russa ai visitatori 
della Mostra. L'incontro avra 
luogo presso lo stand n. 1 della 
Romexport s.r.l. 

L'orario di ingrcsso e dalle 
ore 15 alle ore 24 e le mamme 
potranno aflidare gratuitamente 
i loro bambini alle baby .sitters 
che Diana Martina ha messo 
gentilmentc a disposizione nel 
suo Baby Parking, attrezzato 
con giochi e trattenimenti vari. 
Con il biglietto d'ingresso alia 
Mostra tutti i bambini potran
no visitare il Lnbirmto del Fa-
voloso Dottor Doolittle. allo*ti-
to aH'cMerno del Palazzo dei 
Congressi. 

Sei bidelli per 
2.000 scolari: 
aule e servizi 

sempre sporchi 
Sei bidelli soltanto (e due. 

per giunta, malati) per duemila 
scolari e decine di aule. Que-
sto il rapporto. e chiaro che 1c 
sezioni e i servizi igienici del
la scuola elementare Ugo Bar-
tolomei sono ridotti in condi-
zioni pietose. « Le aule e le 
scale sono state spazzate si e 
no una sola volta dall'inizio del-
Vanno scolastico — scrivono te-
stualmente i geniton 

Ora le mamme sono mdignate 
e preoccupate: indignate perche 
il Comune non ha fatto nulla 
per inviare altri bidelli (l'or-
ganico della scuola 6 di diciot-
to). preoccupate perch6 con 
tanta sporcizia potrebbe be-
nissimo esplodere un'epidemia. 
Hanno pienamente ragione e in 
Campidoglio debbono provvede-
re oggi stesso. 
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trovare una quaLsiasi via di 
usclta. un qualunque provvedi-
mento adatto a porre un freno 
agli ingorghi e al disordine). 1 
vigili sono evidentemente pochi 
(anche .se non sara certo l'au-
mento del loro numero che po-
tra risolvere il problema) ma 
ieri sera a piazza dei Cinque-
c«ito la presenza di qualche vi-
gile in piu sarebbc stata, se non 
determlnante. certamente utile. 

Una giornata di pioggia, nem-
meiio un vero temporale ed ecco 
Roma come si trasforma: un 
cumulo immobile di auto che 
urlano. Perchd? Forse perche 
con la pioggia molti automobi
listi prendoio il coragg o a due 
mam e utiliz/ano la propria 
yettura che sohtamente tengooo 
in garage, aumentando cosl no-
tevolmente il numero di auto 
in giro: forje perch6 la visibi
lity dimlnuisce di molto e al-
lora .si fieve camminare piu pia
no, ingombrando le gia strettis-
sime strade. Due elementi che 
passono avere una loro validito: 
ma il trafllco di ieri. il trafflco 
di tutte le glomate di pioggia 
romane, mette in evidenza, in 
modo clamoroso. le macroscopi-
che deflcienze della citta. total-
mente impreparata. totalmente 
incapace, per mancanza di at-
trezzature idonee a sopportare il 
trafflco di oggi. Che succedera 
poi durante le feste visto che i 
< decisivi provvedimenti » del-
Tassessore Pala che avrebbero 
dovuto risolvere il problema. 
sono stati ritirati. per la tipica 
politica del rinvio della Giunta 
capitolina? Coda di aufo e Ingorgo glgante nel presil dell'Universita 

Una grande folia commossa dietro le bare rkoperte di fiori 

Bandiere a meiiasta sulk barche 
durante i funerali dei pescatori 

Negozi chiusi, serrande abbassate — Una rappresentanza ed una corona del Partito comu-
nista — Interrogazione dei compagni D'Alessio e D'Onofrio sulle cause della grave tragedia 

Tutta Terracina ha parteci-
pato, commossa, ai funerali dei 
quattro pescatori dilaniati dal 
siluro nelle acque di Torre 
Astura, nei pressi di Nettuno. 
Nelle ore in cui si e celebrato 
il mesto rito, in cui si 6 svolto, 
dalla chiesa al cimitero. i) cor-

teo funebre, tutti 1 nego/i sono 
rimasti chiusi, tutte le fkiestre 
sono state abbassate, su ogni 
ediflcio pubblico 6 stata issatn 
la band'era a mezz'asta. Per 
tutta la giornata. poi. i pesche-
recci sono rimasti attraccati 
nel porto canale. anch'essi con 

Grave rappresaglia al«Bernini» 

Per punizione preside 
toglie sussidi e libri 

(iidMShimo episodio all'istituto teemto « Bernini» Ai ra • 
gH7zi. costrettl alio scio|>ero da un durlssimo ed assurdo ora- I 
no, il pieside ha nsposto con una seiie di .nconcepibili piov ; 
vedunenti. sospendendone alcuni, togliondo libri ad un altro. -
minaccidndo di alnilire testi e sussidi. A questo punto e op I 
|x>rttino che il Prov\editorato e il ministero facciano imme -
diatamente cono-icere il loio parere. 2 

1 ragaz/i del c Bernini >, quelli del tut no pomeridiano. -
entrano a scuola alle 14 e ne escoo alle 20 passate: come dire I 
che \isto che debliono passare s|>esso ore eel ore sugli autobus. ; 
itanno fuori casa anche nove, clieci ore. Per cpiesto. hanno • 
chiesto una riduzione d'orarlo al preside, che non hu voluto ; 
nemmeno discutcre. • 

Cosi si 6 urnvnti alio sciopero. al quale il preside ha ri- ' 
sposto con un « avviso > che rivela totale incomprensione IKM • 
i problemi dei ragazzi e. ce lo consenta il prof. Marino, scarsa '. 
sesibilita per una serena discussione tra docenti ed alunni 'm 
nell'ambito della scuo'a. Ed ^ anche assurda la conclusione: • 
dopo I gravi provvedimenti. dopo le ininacce. il preside pro- ; 
mette che il problema dell'orario verra risolto con un refe- • 
rendum. a patto che tutte le classi riprenderanno regolar- ; 
mente le lezioni. Come dire che i ragazzi hanno ragione ma • 
che il preside non pud riconoscerlo ora perche gli studenti ', 
sono «colpevoli » di sciopero. e cioe di esseisi battuti per i ; 
loro diritti. ', 

le bandiere abbrunate. 
Migliaia e migliaia di perso-

ne. dunque, si sono strette in-
torno ai familiar! dei quattro 
uomim. dei fratelli Alia, di 
Claudio Masci, di Alberto D'O
nofrio, penti anche per salvare 
il piccolo capitale rappresentato 
dalle reti. «Non potevano la-
sciarle andare -~ dlcono ora 
I pescatori della cittadina — 
stavano manovrando per saan-
ciare il siluro e salvare le reti 
nello stesso tempo. Se le aves-
sero mollatc, avrebbero perdu-
to molti biglielti da nulle: non 
se la sono sentita di rischlare. 
K come avrebbero potuto se 
dovevano ancora pagare le rate 
della barca?... ». 

I funerali sono stati seguiti 
dalla popo'azione intera di Ter
racina. Dietro le quattro bare, 
portate a spalla dai pescatori 
della coo,>erativa * La slrena », 
erano le moglie, i flgli, i paren-
u delle quattro vittime, le auto-
nta, una rappresentanza del 
PCI gtiidata dal compagno ono-
re\o!e Edoardo D'CXiofr.o. le 
corone. tante e tante, una delle 
quah era stata invieta anche 
dal PCI. Il cortoo si e svo'.to 
in un mesto silenzio per tutte 
le vie della cittadina. sino al 
cimitero dove le salme sono 
state tumulate. 

Intanto I comj«gni onorevoli 
D*A!essio e D'Onofrio hanno 
presentato una .'nterrogazlone 
sulla tragedia. L'haimo rlvolta 
ai ministri della Difesa e della 
Marina mercantile per conosce
re «I'esito delle {ndam'ni di-
spostc per accertare le cause 
dell'evento luttuoso e i provve
dimenti che si intend* attuare 
in relazione alia necessita di 
una bonifica della zona di marc 
in questione e nll'afuto da dare 
alle faminlie delle vififme ». 

« Trovatore » 
e Balletti all'Opera 

Uomanl, alle 21, In auuona-
memo alle terze eerali replica 
del «Trovatore» di Giuseppe 
Verdt (rappr. n. 4) diretta dal 
maestro Bruno Bartolettl e con 
gll Messl Interpret! delle pre
cedent! rnppreaentazloni Sabu-
to 2. alle ore 21, prima dello 
Bpettncolo di Balletti diretto 
dal maestro Ferruccio Scaglia. 
Verranno esegulti: «Dlvagan-
do con brio» dl Ghedlnl-MH-
loss. oi Salade» dl Milhaud -
Milloss, « Jeux » dl Debussy -
Milloss. «La bottega fantastl-
cn» dl Rosslnl-Hesplghl. Mas-
Sine. Interpret! prlnclpoll: Ma-
rlsa Mattelni. Ellsabetta Tera-
bust. Amedeo Amodlo, Gianni 
Notari. Alfredo Raln6, Gian
carlo Vnntaggio, Walter Zap-
polini-

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Giovedl HO alle 21.15 al Tea-
tro Olimpico concerto diretto 
da Daniele Paris (tagl n. 7). 
In programme prime esecu-
zloni di Peirassl e Horena ol-
tre a musiche di Varese e 
Strawinsky. Bigliettl In ven-
dita alia Filarmonica (312360). 

AUOITORIO OEL GONFALONS 
Alle 21^0 (domanl alle 17.30) 
prima esecuzione del « R c-
quiem • per coro e orche
stra di Adolfo Hassc. Sollsti 
Eugenia Zareska. Marcello 
Munzi 

ASS. MUSICALE ROMANA 
Domnni alle 21,10 concerto 
d'organo. Musiche Frescobal-
di. Bach Organlsta EKidio 
Circelll. 

CIRC0 
FESTIVAL MONOIALE DEL 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cristoforo Co
lombo Fiera Roma) 
Due spettacoli ore 18 e 21. 
Clrco rlscaldato. (T. 51 32.507) 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA 

Riposo 
ARLECCHINO 

Giovedl alle 21 JO Arrangelo 
Bonaccorso presema la C la 
Teatro Coniemporaneo ne • I 
Bogonghl • di Rene De Obal-
dia con B Galvan, V. Ferro. 
M P. Nardon. Regia V. Ciurlo. 

BEAT 12 
Domanl alle 22,15 11 Gruppo 
Pi5ano del « Nuovo Carutonie-
re» presenta: « Delle Tostre 
inan! e delle mentogne *, con 
P. Missin. D MoKatl. P. Ma-
si. G. Lanter. P. Fin*. R. 
Bozzi. 

CCNTOUNO 
Alle 21,45: • Rifles*! dl cono-
(ccma* di C. Augias con 
P Proletti. P. Pavete. G. Bar-
ra. Regia A. Calenda. Scene 
F. Nonnis NoV.ta 

DELLE ARTI 
Riposo 

OELLA COMETA 
Alle 21.15 concerto Pcrgolesi. 
Hlndemtth. 15 poesic Diang. 
Abbato. 

OEL LEOPARDO 
Alle 17.30: • Verve • dl Ste-
fano con M De Rossi, S Mel-
Una. P Scabello Regia dl 
Stefano: alle 21 JO: «Voalez 

LILLA BRiGNONE • SERGIO FANTONI In una sctna de c La 
Monaca di Monte s, le seeffecelo di Luchlne Vlacentl che e 
giunto egli ultimiuimi giorni dl replica, a| Teatro Qwliine, 
rltcuetendo uno streordinarlo successo di pubblico. Lo tpettecele 
verra replicato solo fino a| 3 dicembre, menlr* dal * dicembre an. 

in *cerMi# con la ttesia compagnia, cl luneticis di T. Mlddleten 

BELLANCA 
A uto 
Cenoewonarw 

SIMCA 
3 0 MESISENZA CAMBIAll 
Sl eMKerene c i m i i m Imme 
dlefe pet Mtl I modem INI 

fiiCONCIllAZIONE, 4! 
Tttefene eSlfW 

. . . e Aeteccettenl i geremle 

vous Jouer avec moa? * con 
F. Gluliettl, C. Remondl, F. 
Cervasio, M. Rayez Regia 
Frontlnl Remondl. 

DELLE MUSE 
Giovedl alle 21 JO C la II 
Triangolo dir. Mario MalTel 
« II slgnor Masure » di C. Mn-
gnier con Carlo Croccolo, An
na Muzzamnuro. Rino Bolo-
gnesi. Regia M. Mattel. 

DE' SERVI 
Alle 21 JO ultima settimana 
« The English Players » con 
• Viet Rock » dl Megan Terry. 
Novita Regia Patrick Latro-
nlca. Musiche Mi. De Pury. 

. Coreografle G. Hobart. Dir. 
muslca D. Wiley. 

DIONISO TEATRO (Via Madon
na dei Monti 50) 
Lydla Biondl. Sophie Mar-
land. Giorgio Montaldo, Vln-
cenzo Sartinl. Rosita Torosch 
In • I furfantl • dl G Testa: 
• Fecaloro • di E. Pagliarini. 
Regia di Giancarlo Celli 

Dl VIA BELSIANA 
Stn^er.i alle 2t JO C la del 
Porcospino prima di « Due 
atti in forma dl chiavc > di 
Enzo Sicilinno novita asso-
luta con Bnrilli Bonacelli, 
Montagna. Botta, Sagnotti, Di 
Lernia 

ELISEO 
Riposo 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti d̂ AJI 
berti. 1^) 
Alle 19 e 21 JO- « Entracte » 
di Rene Clair e • Fievre > di 
Deluc. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15- « Jazz Parade ». M 
Schiano presenta Toto Tor-
quati con 11 suo eccezionale 
quartetto 

GOLDONI 
Alle 21.15 una serata con 
O'Cajsey e « A Pound on De-
mnnf ». a The and of the Be
ginning » di Sean O'Casey con 
attnri irlnndesi 

HOBBY CLUB (via Palermo 34) 
Giovedl dalle 18 alle 24 trat-
tenimento con il complepso 
beat c I Solitari a e il com-
plesso folkloristico « I cante-
rinl di Roma > dir Mary Lo-
di Canzonl romane dl Ieri e 
di oggi. 

MICHELANGELO 
Alle 19 la C la del Teatro 
d'Arte dl Roma presenta la 
novita dl Giovanni Ceccarlnl 
« La maledlslont > dl Mlshu-
ro-Hal-te con G Mongiovino. 
G Valra. E Granone Regia 
G Maesta 

PANTHEON 
Giovedl alle 16J0 le marionet
te dl Maria Accettelta con 
• Plnocchlo • flaba musical? di 
Icaro e Bruno Accettella Re
gia degli sutorl 

CENTRALE 
Alle 21.15 salotto musirale di 
Lando Fiorini con L Mangio-
ne. E. Montesano. S. Peres. 
G Pescucci, M. Vescovi. Par-
tecipa M Carotenuto. canta 
Mary Afy Usuah. T Valli. 
complesso The Fray Group. 
Ultimo g iomo. 

PARIOLI 
Imminente R Ptsu, I Schoel-
re. U D'Orsi. parteclpa Enrico 
Simonettl in • Conlnclamo 
Ieri > regia dl Faele e Tort! 

QUIRINO 
Alle 21.15 famil. Lilla Brigno-
ne. Valentina Fortunato. Ser
gio Fantoni. in « La monaca 
dl Monza« di G Teston Re
gia Luchino Visconti-

RI DOT TO ELISEO 
Alle 21 C ia Antonio Crast 
Ave Ninchi. Mi Riccardini. L 
Goggi. A Reggiam. P. Lluzzi. 
M Kalamera. M Calandruc-
rio presenta > La scuola delle 
raogll » dl Molitre Regia Ser
gio Bargone. 

ROSSINI 
Alle 21,15 Checeo e Anna Du
rante, Leila Ducci e Enzo Li
bert! in « Camere separate * 
grande successo briltante di 
Giovanni Cenzato Regia Enzo 
Libertl. 

SATIRI 
Alle 21 JO > Le Id| dl Marzo > 
comraedia dl A. Coetanzo Pel
legrini con Vinicio Sofia, A. 
Lello. A. Dusc. G. Lelio, D. 
Pezzinga, U. Carbone. A. Bru
no. Regia Enzo De Castro 

SETTEPEROTTO (Vlcwo del 
Paiuen 57) 
Alle 23J0 2c mese . odisoea 
errtesto per on cafearet • dl 
Maurtzio Coetanzo NovttA as-
anluta con Carlo Moeetlonl, 
Paolo Village lo. Sllvano Spa-
daectno 

I ISTINA 
Alle ore 21.15 E. M Salerno. 
Alice e Ellen Kessler nella 

_. Le olgle ebo appalone ee- _ 
• eanU ei Utoll del Olas * 
• corrlspondono alia se- • 
• goonte cUoslfleatJone per • 
9 gonorlt • 

A •• Arveatoroee 
O * Oemlee 
DA * Dlsegaie ealamate 
DO •• Deettoaentarie f 
D% «• DraaiBiaUee 
O — OU1U 
M •> Mooloale dj 
S - • SentlwoateiB o> 
SA — SaUrlee • 
8M — Storteo-amlteleglee * 
II noetrv glndlale sal dim * 
siene eopreao* eel aaede * 
seguonte: • 
e e #>++ — eceesionalo * 

« • • • • — otUzne • 
e>#>4> — buon* e) 

• • — discrete «> 
• -• eiedlaere m 

VM It — vietato ml ml- # 
anrl dl 16 annl T 

commedia muslcale di Garinei 
e Giovannini scritta con Ma-
gni' « Viola, violioo. viola 
d'amorc » mustche Canfora. 
scene costumi Coltellaccl. co
reografle Charmoli. 

VALLE 
Alle 21.45 famil Teatro Sta
bile di Koma presenta • La 
bottega del caffe » di C Gol-
doni. Regia G. Patroni Griffl. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Teletono 

731 J3M) 
I naufraghl e grande rlvista 
Tullio Pane 

LEBLON 
Uno stranlero a Sacramento 
con M Hargitay A e- e rivista 
Dino Valdl 

VOLTURNO 
Una vampata dl violrnza. con 
L. Ventura DR + e comp 
Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel J62.153) 
Dlo perdona lo no. con T 
Hill A 4-

AMERICA (Tel. 380.168) 
Dlo perdnoa lo no. con T 
Hill A • 

ANTARES (Tel. 890W7) 
Assasslnlo al terzo piano, con 
S. Signoret (VM 14) G «• 

APPIO t l e i 771.6W) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA + 
ARCHII1EOE (TeL 875567) 

The Happening 
ARISTON (Tel 353J30) 

II garofano xttat. con P. 
Finch (VM 14) DR + « . 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
Rifle**! in on oechlo d oro. 
coo M Brando 

(VM is) DR e e 
ASTOR (Tel 622 0409) 

Masquerade, con R. Harrison 
O • • 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Julie perche non vuol? con 
J Christie SA e-

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Ti ho sposato per allegrla, 
con M Vitti SA + 

BALDUINA (Tel 347 592) 
L'occhio caldo del cielo. con 
D. Malone A 4><>e> 

BARBERINI (Tel 471 707i 
Un Italiano in America, con 
A. Sordi SA «. 

BOLOGNA CTH 426 700) 
Un uomo una donna, con J.L. 
Trintlgnant (VM 18) S «. 

BRANCACCIO (Tel 735 245) 
TI ho sposato per allegrla, 
con M. Vlttl SA «• 

CAPRANICA (TeL 672405) 
Le dolcl slgnore. con C Auger 

(VM 14) 8A e 
CAFHANICHITTA (Tel 672 465) 

Col do sec coo D Pleaoence 
(VM 14) SA « • • 

COLA OI RIENIO (Tel 350584) 
TI he opeoato per allegrla, 
con M. VltU SA 4> 

CORSO (Tel. 671091) 
Col cuore In gola (prima) 

DUE ALLORI (Tel 273 207) 
L'assalto al centro nucleare 

EDEN ( le i JUU IBU) 
E venne la notte, con Jane 
Fonda DR • • 

EMBASSY 
A picdl nudl nel pareo. con 
J Fonda 8 e 

EMPIRE (Tel 855.622) 
Millie, con J Andrews M • 

EURCINE (Piazza Italia. 6 • 
EUR. Tel 591 0986) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA 4 
EUROPA (Tel 855 736) 

Ad ognl costo. con J. Leigh 
A 4 

FIAMMA (Tel 471 100) 
Bella dl glorno, con C De-
neuve (VM 18) DR • + • « • 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Hotel 

GALLERIA (Tel 673.267) 
La 25 a ora, con A Qulnn 

DR 4 
GARDEN ( le i 582 848) 

Ti ho sposato per allegrla. 
con M Vlttl SA + 

GIARDINO (Tel K94 946) 
II Oglio di Django. con G. 
Madison (VM 14) A + 

IMPERIALCINE n l (Telefo 
no 686.745) 
Blow-llp, con D. Hammings 

(VM 14) DR 4 4 - 4 
IMPERIALCINE n. 1 (Telefo-

no 686 745) 
IIIow-Up. con D Hammings 

(VM 14) Dtl 4 4 4 
ITALIA (Tel 856.030) 

Gungala la verglne drlla glun-
g lacon K Swan (VM 14) A 4 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
Ti ho sposato per allegrla, 
con M. Vitti SA 4 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Rertaglio mobile, con T Har
din (VM 14) A 4 

MAZZINI ( l e i 351 942 
Un uomo una donna, con J L 
Trintlgnant (VM 18) S 4 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 605 0126) 
La taglla, con M Von Sjdow 

DR 4 4 
METROPOLITAN (Tel 689 400) 

O r a una volta, con S Loren 
s 4 4 

MIGNON (Tel 669.493) 
Una guida per l'uomo sposato 
con W. Matthau A 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Faccia a faccla. con T Milian 

A 4 
MODERNO SALETTA (Telero 

00 460 285) 
L'amore attraverso I ircoll. 
con a Welch (VM IS) SA 4 

MONOIAL (Tel 834 876) 
L* dolcl slgnore. con C Auger 

(VM 14) SA 4 
NEW YORK (Tel 780 271) 

IJio perdona Jo no. eon T 
Hill A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Rrrsaglio mobile, con T Har
din (VM 14) A 4 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Ad ognl costo. con J. Leigh 

A 4 
PALAZZO 

Dlo perdona lo no. c?n T. 
Hill A 4 

PARIS (Tel 754-388) 
Faccla a faccla. con T. Milian 

A 4 
PLAZA (Tel 681.193) 

Fai In fretta ad ucclderrnl ho 
freddo. con M- Vitti SA 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470 265) 
II massarro del glorno dl San 
Valentino, con J Robards 

DR 4 
QUIRINALE (Tel 462653) 

Due per la stra da, con A 
Hepburn S 4 4 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
A qualcuno place caldo. con 
M Monroe C ^^^ 

RADIO CITY (Tel 464 103) 
Agente #01 si vlve solo doe 
volte, con S Connery A 4 

REALE (Tel 580 234) 
Faccla a faccla, con T Milian 

A 4 
REX (Tel 864165) 

La 25 a ora. con A. Qulnn 
DR 4 

RITZ (Tel. 837 481) 
Faccla a faccla, con T Milian 

— A • 
RIVOLI (Tel 480 883) 

Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770549) 
II dottor Zlvogn con O Sharif 

DR 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

La clntura dl castlta. con M. 
Vitti (VM 14) SA 4 

SALOME MARGHERITA (Tel*> 
fooo 671.439) 

OGGI AL FILMSTUDIO 70 
Via degli (Ml d'ADbert I l 
(Via Lunpara) ore 19 e II id 

ENTR'ACTE (1924) 
di RENE' CLAIRE 

FLEVRE (1921) 
- di LOUIS DELLUC 

Cinema sperimentale austriaco 
5 film di Kurt Kren 

Cinema d'Esaai: Marat Bade. 
con P. Brook 

(VM 14) lift 4 4 4 4 
SAVOIA (Tel 861 159) 

Un uomo una dunna. con J.L 
Trintlgnant (VM 18) 8 4 

SMERALDO ( l e i 451 581) 
La calda preda. con J Fonda 

(VM IB) DR 4 
STADIUM (Tel 393 280) 

Breve chiusura 
SUPERCINEMA (Tel 485 498) 

Sinfonla dl guerra, con C Ile-
ston DR 4 

TREVI (Tel 689 619) 
La clntura dl castlta. con M. 
Vitti (VM 14) 8A 4 

TRIOMPHE (Tel 838 0003) 
Iiersagllo mobile, con T. Har
din (VM 14) A 4 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Lo stranlero, con M> Ma-
strolanni (VM IB) DR 4 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Gringo getta II fuclle 

con F Sancho A 4 
AIKONK: Morianna. con A 

Hcnnkson (VM 18) I)It 4. 
A L \ 8 K A : A 007 dalla Russia 

con amore. con S Connerv 
O 4 

ALBA: Itorcarcio '70. con S 
11 I.orcn (VM 16) SA 4 4 4 

ALCYONE: II tigrc. con V 
Gassman (VM 14) S 4 

ALCE: Come le foglle al ventu 
con L- Bacall DR 4 

ALFIF.RI: La 25 a ora. con A 
Quinn DR 4 

AMBASCIATORI: II gaucho. 
con V. Gassman S.\ 4 

AMBRA JOVINELLI: I naufra-
ghi e rmsta 

ANIENS: La guerra del sloux 
A 4 

APOLLO: I/atTare Beckett, con 
L Jeffrie* A 4 

AQUILA: Stasera ml bntto. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ARALDO: Krlminal. con G 
Saxon G 4 

ARGO: Stasera ml butto, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ARIEL: Gll erol muolono ur-
lando. con A Rider DR 4 

ATLANTIC: Due uomlnl In fu-
ga. con L. De Funes C 4 

AUGUSTUS: Come le foglle al 
vento. con L Bacall DR 4 

AUREO: Gungala la verglne 
della glungla. con K Swan 

(VM 14) A 4 
AUSONIA: La grande sflda a 

Scotland Yard, con S Gran
ger . 0 4 

AVORIO: Uno sceriffo tutto 
d'oro 

BELSITO: Papa ma che cosa 
hal fatto In guerra? con J 
Coburn SA 4 

BOITO: Gloventn bruelata. con 
J Dean DR 4 4 4 

BRASH.: Agente speclale L.K. 
BRISTOL: Agente speclale L.K 
BROADWAY: Lassu qualcuno 

mi u n * . con P Newman 
DR 4 4 

CALIFORNIA: Mano dl velluto 
con P. Ferrari C 4 

CASTELLO: La valle del ml-
stero. con R Egan A 4 

CINF.9TAR: La calda preda. 
con J. Fonda (VM 18) DR 4 

CLODIO: II eommlssario non 
perdona. con G Barray C 4 

COLOR \ D O : Killer Story 
CORALLO: La spla fantasma, 

con R Lansing G 4 
CRISTALLO: Quel temerarl 

sulle macchine volant I. con 
A. Sordi A 4 4 

DEL VASCELLO: Un uomo una 
donna, con J L. Trintlgnant 

(VM 18) S 4 
DIAMANTE: Gloventn bruelata 

con J. Dean DR 4 4 4 
DIANA: Julie perche non vuol? 

con J. Christie SA 4 
EDELWEISS: Da un momento 

all'altro. con J Seberg DR 4 
ESPERIA: La calda preda. con 

J Fonda (VM 14) DR 4 
E8PERO: La grande sflda a 

Scotland Yard, con S Gran
ger G 4 

FARNE9E: L'affare Beckett. 
con L Jeffries A 4 

FOGLIANO: La spla dal cap-
petto verde, con R. Vaughn 

A • 

GIULIO ESARE: Khartoum. 
con L. Olivier DR 4 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Tecnlca dl un 

massacro. con G. CoboB A 4 
IMPERO: Vogllo sposarle tutte, 

con E Presley 8 4 
INUUNO: E venne la notte. con 

J. Fonda DR 4 4 
JOLLY: II tlgre, con V Gas-

iroan (VM 14) S 4 
JONIO: I ragazil dl bandiera 

gialla. con M. Sannia M 4 
LA FENICE: Le teniazlonl del

la notte (VM 18) DO 4 
LEIILON: Uno stranlero a Sa

cramento, con ML Hargitay 
A 4 e rivista 

LUXOR: Julie perche non vuol? 
con J. Christie SA 4 

MADISON: Un dollaro d'onore. 
con J. Wajne A 4 4 4 

MASSIMO: II flgllo dl Django. 
con G Madison (VM 18) A 4 

NEVADA: Gringo getta II fu
clle. con F. Sancho A 4 

NIAGARA: Grand Prix, con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

NUOVO: II tlgre, con V Gas-
smnn (VM 14) 8 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Nemleo pubblico n. 1 

PALLADIUM: Elena dl Trola 
8M 4 

PLANETARIO: Hot Water (Il 
re degli scapoli o la suocera 
domata) 

PRKNESTE: II tlgre. con V. 
Gassman (VM 14) 8 4 

PRINCIPE: Moresque obletti-
vo alluclnante, con L. Jef
fries A 4 

RENO: Agente Ted Ross rap
porto segreto. con A Fernand 

A 4 
RIALTO: Rassegr.a: Aseensore 

per il patlbolo, con J Moreau 
G 4 

RUBINO: Middle or the Night 
(vers onginale) 

SPLENDID: Agente 3S3 p u -
saporto per 1 Inferno, con G. 
Ardisson A 4 

TIRRENO: F.B.I, contro Cosa 
Nostra, con W. Pidgeon 

DR 4 4 
TRIANON: II pozlo dl satana, 

con R Sark DR 4 
TUSCOLO: Trappola per 4, 

con L. Jeffries A 4 
ULISSE: Misslone sabble ro-

ventl, con S Poltier DR 4 
VERBANO: Masquerade, con R. 

Harrison G 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: Lama scarlatta 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: Se se | vivo spara, 

con T. Milian (VM 18) A 4 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOBE: Viagglo allu

clnante. con S Boyd A 4 4 
DELLE RONDINI: X 1-7 ope-

raiione Oceano 
DORIA: L'Angelica awenturle-

ra. con M Mercier 
(VM 14) A 4 

ELDORADO: Overlord attaceo 
all'Europa DR 4 

FARO: Agente 4K2 chlede aluto 
con D. Janssen G 4 4 

FOLOORE: Le tardone. con W. 
Chiarl SA 4 

NASCE': Riposo 
NOVOCINE: Lo speccnlo della 

vita, con L Turner S 4 
ODEON: Come rubare un quln-

tale dl dlamaat! In Russia. 
con F Sancho A 4 

OR1ENTE: Viva Rlngo A 4 
PRIMA PORTA: Sparatorla ad 

Abilene, con B. Darin A 4 
PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA II ritorno dl Rlngo 

con G Gemma A 4 4 
ROMA: I plonlerl deli'nltlma 

(rontiera. con R Tushingham 
A 4 

SALA UMBERTO: Misslone 
sultldlo. con T. Curtis DR 4 

RIDUZIONI ENAL - AGIS : 
Ambasclatorl. Alba. Alrone. 
America. Archlmede, At go, 
Ariel. Astra. Atlantic. Augustus, 
Aureo. Ausonia, Avana, Bal-
dnina. Belslto. Brasll. Broad
way. California, Castcllo. Cloe-
star. Clodio. Colorado. Corso, 
Crlstallo, Del Vaocello. Dlaaa, 
norla. Due Allorl. Idea . Eldo
rado. Espero. Garden, Glardlno, 
Glnllo Cesare, Hollywood. Im-
perlalclne n. 1. laduno. Iris, 
Italia. La Fealee. Maoslsao. 
Majestic. Mlgnon. NeTSda. New 
York, Nuovo, Nuovo Golden. 
Nuovo Ollmpla. Olimpico, Orlo-
ne, Orlente. Planetaria. Plara. 
Prima Porta. Prlaeipe, QalrU 
netta. Reale, Rlalto. Royal, Ro
ma, Sola Uroberto, Stadium, 
Trajano dl Flumlelno, Trianon, 
Tuscolo, Vlttorla. TEATRI: Ar-
lecchlna. Goldonl, Rid otto Ell-
seo, Rossini, Satlrl. 

Impegno di lotta 

degli edili 

Una vita 
piu civile 

dentro 
e fuori 

il cantiere 
II congresso degli edili ha 

concluso 1 suoi lavori. Quali .0 
conclusioiu cui 6 pervenuto.' SB 
sl potesse rlspondere con una 
frase si potreube dire che dal 
dibattito 6 emcrsa chiare, ine-
quivocablle. la voonta dt-l'n ca-
tegoria di proseguire nella batta-
gua per conquistare una vita 
piu civile, sia aU'intcnio che 
all'esterno dei cantien. Cioe 
migiiorj condiz.oni di v.ta sul 
posti di Javoro. nspetto de. con-
tratti, lotta alio sfruttamento e 
aH'esasperazlone del cottimlsmo 
e, nel conteinpo, continuaz:one 
de'la battaglia per l'occupazione 
(diverse migliaia di opera 1 della 
categorla sono tuttora disoccu-
pati), per una diverse ediflca-
zione della citta e quindi case 
per 1 lavoratorl a prezzi aeces-
bili. servizi, dal metro ni parchi, 
dalle acuole agli ospedali. 

Questo discorso. gia contenuto 
nella relazione del segretario del
la Filiea compagno Fredda. p 
stato ripreso e sviluppato dagU 
interventi dei delegati. in quello 
della compagna Anna Maria 
Ciai della segretaria della Ca
mera del Lavoro e nelle conclu
sion! del compagno on. Cianca, 
segretario nazionale deln Fillea. 

II congresso, svoltosi a distan-
za di pochi mesl dalle dure lotte 
per il rinnovo del contratto. si e 
logicamente sofTermato ad esa-
mlnare i risultati di queste. n-
cordando il periodo particola'e in 
cui si svolsero: il padronato 
e il governo erano piu che mai 
arroccatl sulla trlncea del bloc-
co dei salari, dei contratti, de'la 
spesa pubblica. La lotta degli 
edili, le possenti manifestazloni 
che hanno scosso Roma e le al
tre citta, sono valse a scardi-
nare dalla loro posizione asso-
Iutamentc negativa il padronato 
e il governo. conqulstando un 
nuovo contratto che. pur con 
cert! llmiti. ha fatto fare alia 
categoria passi in avanti. 

Ora si tratta di proseguire — 
e stato sotUhineato — pnrtendo 
dalla rea ta dell'azienda. del 
cantiere. I miglioramenti otte 
nuti sono stati in gran parte 
gia superatt dall'aumento del 
costo della vita, dello sfrutta
mento e della produttivita. Le 
rivendicazioni die sono state al-
l'attenzione della relazione c de. 
gli interventi, pertanto, sono sta
te quelle del rispetto delle qua-
lirkne. del premio dl anzianita 
attraverso la cassa edile. di mi-
gliori condizioni di lavoro nei 
cantien (spogliatoi, docce. men-
se) della contraltazione del cot-
timo fra datore di lavoro e la
voratorl (senza «capoccia > o 
cottimisti). del premio d] pro-
duzione sino a superare, specie 
in quelle azJende dove i profltti 
sono fra i piu elevati e la crisi 
neppure si e affacciaLa. Io stesso 
contratto in vigore. 

Ma 1'esigenza che e emersa 
con forza, e che testimonia la 
maturita raggiunta dalla cate
goria. la sua sensibilita di fron-
te ai problemi non solo degli 
edili ma di tutti i cittadini. c 
la decisione dl proseguire nella 
azione. nelle Inlziative e nelle 
lotte. per la conquista di deci
sive riforme e per ottenere quel
le opere che debbono contribui-
re a dare un volto diverso alia 
citta: legge urbamstica. piam 
di zona del'a * 167». case con 
fttU accessib.li. servizi sufficienti. 
trasporti moderni. 

II nuovo 
comitato 
direttivo 

Ecco gli eletti dal VII congres
so nel nuovo comitato dirett.vo 
del'a Fillea — CGIL: Alberto 
Fredda. Luciano Betti. Giusto 
Trevisiol. Paolo MatUoli. Fran
co PennesJ, Gianluigi Aquilim. 
Edmondo Bernardi. Salvatore 
Cardinale, Edmondo C cconi. 
Bruno CiucciarelH. Ascenzio Fal-
locco. Giancarlo Fanfoni. Calo-
gero Lentini. Livio Mancini. Gui-
do Miranda. Raimondo Paone. 
Bruno Pagnozzi. Sergio Pieran. 
Giuseppe Porceilo. Franco Pre-
sciani. Bruno Romano. G.o\anni. 
Rossi. Emilio Saccavino. Giusep
pe Saggese. Elio Schina. Vinicio 
Tellooe, Enrico Toti. A'essandro 
Valle. Giovanni Verdirosi. Vitto
rio Viscontmi. 

Vertenza civile 
ptr I t forniture 

alle forze annate 
La c Industriahmport s. una 

drtta che fomisce materiali 
strategic! e per telecomunica-
tkmi alle forze armate. e stata 
citata innanzi il Tribunale di 
Roma per inadempienza con-
trattuate. 

Promotore dell'azione e il si-
gnor Vieri Finzi — assistito dal-
fav». Manlio Nuzzo — che rt-
vendica il pagamento delle 
prowigioni arretrate sulle in> 
portaziani di materiali elettro-
nicl per telecomunicazioni del
ta notisslma industrla america-
na «Weatrnghouse » della qua
le la «Industrialimport» — se-
condo la citaziooe — e divenu-
ta distiibutrioe presso le forte 
armate merce lopera t _ r j r -
ressamento del signer 
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II tremeildp 

<M Brescia 
ripropbne 
il problema 
delle 
trasf usioni 

La Germania del XX secolo negli scritti 
dello storico sovietico A. S. Erusalimskij 

Le sanguinose strade 
dell'imperialismo tedesco 

Nel volume che raccoglie gli scritti di Erusalimskij su as petti e moment! delta storia 
delta Germania nel ventesimo secolo (A.S. Erusalimskij, Da Bismarck a Hitler, Editor! 
Riuniti, Roma, 1967, pagg. 755, L. 5000) I'imperialismo tedesco appare non soltanto co
me un argometito di indagine storica. ma come una realta politico che ha duramente pesato sulle vicende 
delle nostre generazioni, e di cui non e possibile discu tere con freddo distacco, ne per uno storico marxista, 
ne per nno storico borghese. La ricerca di Erusalimskij si svolge sia attraverso una serie di saggi. sia 
attraverso acute e lunghe recensioni, in cul egli conduce una serrata analisi delle opere delta storlografia bor
ghese, mettendo in rilievo Visptrazione politico che guida moltc ricerche, fondate in apparenza su ragionl solo 
scientifiche. Per Erusalimskij non vi e possibility di dubbio: come c'e una storiografia marxista, che parte da 
posizioni ideologiche ben precise e chiaramente ajjermate, cos) c'e una storiografia borghese, altrettanto impegnata 

politicamente, ma con mag-

IL PLASMA DAL DONATORE AL MALATO 
Perche plasma e non sangue —• Lo stratagemma del « pool» — La possibility di errore e gli inquinamenti 
L'uso dei « surrogati» — Da dove trarre il sangue necessario? — Nei laboratori dell'Unione Sovietica 

II sangue e costituito da 
element! € corpuscolati » (glo-
buli rossi, globuli bianchi, pia-
strine) e da « plasma », cioe 
da un veicolo liquido che con-
tiene gli element! corpuscolati 
e i costituenti chimici del san
gue (proteine e sali). Le ra-
gioni per cui spesso si fa una 
trasfusione di plasma anziche 
di sangue sono molteplici. 

Una prima ragione e di or-
dine economico, non nel senso 
di un'economia di costi ma nel 
senso di un'economia di dona-
zioni di sangue. Difatti se si 
facessero soltanto trasfusioni 
di c sangue intero» (globuli 
rossi piO plasma), bisognereb-
be per ogni gruppo sanguigno 
avere un certo stock di flaconi 
di sangue, e siccome il sangue 
non pu6 essere conservato in-
deflnitamente (e non e consi-
gliabiie conservarlo a lungo). 
di ogni stock si flnirebbe per 
buttar via alcuni flaconi: do-
nazioni perdute. Invece i pro-
blemi di intolleranza di grup
po sono. per U plasma, assai 
minori. e con certi artifici si 
riesce praticamente a elimi-
narli: ecco dunque che i fla
coni di plasma, avendo piu 
vaste possibility di impiego, 
vengono piu rapidamente uti-
lizzati; se diminuiscono o man-
cano i problem! di invecchia-
mento. non si va incontro alia 
necessita di buttar via gli 
stock che hanno superato un 
certo Umite d'invecchiamento. 
e non si buttano via le dona-
zioni. 

I motivi per cui le incompa
tibility di gruppo sono inferio-
ri per il plasma che per il san
gue intero sono schematizza-
bili cost: quando si trasfonde 
il sangue intero bisogna evita-
re che i globuli del malato di 
un determinate gruppo ven-
gano a contatto con plasma 
di un donatore di gruppo di
verse e che i globuli di un 
donatore di un determinato 
gruppo vengano a contatto col 
plasma di un malato di gruppo 
diverso. in quanto le reazioni 
che danno luogo a fatti di in
tolleranza non awengono fra 
globuli e globuli e fra plasma 
e plasma, ma awengono tra 
globuli del malato e plasma 
del donatore. fra globuli del 
donatore e plasma del malato. 
Ecco che trasfnndendo plasma 
invece di sangue intero si ri-
ducono automaticamente a 
meta i rischi di intolleranza. 
Ma questi rischi vengono ulte-
riormente ridotti con uno stra
tagemma: il « pool » di plasmi. 
cioe il cocktail di plasmi di 
donatori diversi. 

Un € pool » di sangui non si 
pud fare: infatti per realizzare 
un flacone di cocktail di san
gui interi. che non desse gia 
in flacone agglutimazione di 
globuli rossi. occorrerebbe 
avere diversi sangui tra loro 
perfettamente compatibili sot-
to il profilo dei diversi sistemi: 
sotto fl profilo del sistema 
A & 0 . sotto il profilo del si
stema Rh. sotto il profilo del 
sistema M N. sotto fl profilo 
del sistema P. e cosi via (molti 
sono i « sistemi» fino ad oggi 
identificaU: fl sistema A B-O 
e il sistema Rh sono soltanto 
i piu frequenti. ma ne esistono 
altri): fl «poof> di sangui 
identid dovrebbe. per di piu. 
essere eguale al sangue del 
malato. e quindi fl « pool • di 
sangui interi. compatibili col 
sangue del malato. sarebbe 
piu difficile da trovare che un 
unico sangue compatibile: e 
un c pool» di sangui non per
fettamente identid darebbe 
pio dannl di un unico sangue 
non perfettamente compatibi 
le: mfattJ se fl sangue non 
perfettamente compatibile 
(per esempio: compatibile per 
A-B-O e per Rh. ma incompa 
tibile per M N) darebbe fatti 
di agglutinazione limitati. ma 
un « pool » casuale di sangui. 
di cui dascuno fosse sotto un 
certo profilo compatibile solo 
con I'uno. e sotto un certo pro
filo compatibile solo con ral 
tro. aarebbe disastroso. 

Non cod accade coo la m e 
acolanza di plasmi: m * fl m*> 
acolare II plasma proreniente 
da otto o d i ed donatori djyersj 

provoca una maggiore diluizio-
ne delle sostanze capaci di ag-
glutinare i globuli rossi del 
malato. Con lo stratagemma 
del < pool» si pud sommini-
strare plasma senza bisogno di 
fare prove di gruppo e rea
zioni di compatibility. Si han
no quindi i vantaggi di poter 
sempre operare una trasfusio
ne (che talvolta col sangue 
intero e impossibile, perche 
non si trova subito il sangue 
del gruppo ndatto) e insieme i 
vantaggi di un piu rapido con-
sumo. di una conservazione di 
minore durata. e di una ben 
piu rara necessita di gettar 
via dei flaconi troppo a lungo 
inutilizzati. 

Un altro vantaggio « econo
mico > (sempre nel senso di 
economia di donazioni) e dato 
dal fatto che quando da un 
flacone di sangue intero si se-
para un flacone di plasma ri-
mangono i globuli rossi. che 
possono essere lavati e con-
servati (si fanno anche delle 
paste e pomate di globuli rossi 
per medicazione); se poj dal 
plasma si separano ulterior-
mente i globuli bianchi. si 
hanno dei globuli bianchi con 
cui c arricchire > il plasma da 
iniettare a que! malati che 
hanno. di globuli bianchi. un 
bisogno particolare. come ac
cade in diverse maJattie 

Inoltre il plasma pud conser-
varsi piu a lungo del sangue 
intero. e sopporta meglio le 
variazioni ambientali che si 
veriflcano durante i trasporti 
e i magazzinaggi. soprattutto 
quando lo si conserva alio sta-
to secco (mediante liofilizza-
zione). Per di pid le ripetute 
trasfusioni di sangue intero 
possono provocare da parte 
dell'organismo dei fatti di sen-
sibilizzazione. di elaborazione 
di anticorpi nuovi in aggiunta 
a quelli che I'organismo natu-
ralmente possedeva: cosicche 
il fare oggi una trasfusione di 
sangue intero non assoluta-
mente necessaria pud signifi-
care dover rinunciare domani 
a una trasfusione necessaria o 
indispensabile (o pud renderla 
pid rischiosa). 

Inflne esistono certe condi-
zioni morbose in cui la tra
sfusione di sangue intero e 
meno vantaggiosa della trasfu
sione di plasma, o pud anche 
presentare qualche pericolo: 
accade talvolta nei soggetti 
colpiti da shock che il plasma 
sia tollerato meglio del sangue 
intero. 

Molte sono dunque le ragionl 
che inducono a preparare e 
trasfondere plasma piuttosto 
che sangue: ma ropportunita 
del pooling (cioe di effettuare 
mescolanze) presenta qualche 
rischio aggravate di infenzio-
ne. Infatti se si effettuasse una 
trasfusione (di sangue o di pla
sma) da un singolo donatore a 
un singolo paziente. per un 
solo portatore di infezioni esi-
sterebbe un solo paziente can
didate a infettarsi; invece 
quando si fa il pool di died 
donatori per died parienti. un 
solo donatore infetto pud mfet-
tare died pazienti. Questa 
evenienza e temuta in genere 
solo per lepatite virale. dato 
che molti porlatori del virus 
dell'epatite sfuggono a qual-
siasi controllo di laboratorio. 
In genere non si lemono le 
altre infezioni. perche le a> 
muni norme di sterilita proteg 
gono a sufficienza Si pud pen 
sare che il plasma trasfuso a 
Brescia provenisse da un pool: 
altrimenti si dovrebbe pensare 
che rerrore nella sterilizzazio-
ne delle flale sia state ripetute 
piu volte Cioe: solo in un 
pool un piccolo errore pud pro
vocare un disastro moUeplice. 
mentre se non c'e pool bisogna 
pensare a un grande errore. 

Tuttavia neanche in caso di 
pool infetto per inquinamento 
di uno solo dei componenti del 
pool si pud pensare che vi sia 
state un solo errore. un solo 
momento di errore: vi deve 
essere state un errore conti-
nuato. o una continuata man 
canza dJ s i curem. Un attimo 
di errore pod provocare I'to-
qtdnamento: ma perche si ve-
riflchiDO morti plurime bisogna 

che all'inquinamento iniziale 
abbia fatto seguito una serie 
di circostanze che hanno dato 
ai germi inquinanti 1'opportu-
nita di riprodursi rigogliosa-
mente. Questo pud essersi ve-
rificato perche il plasma era 
conservato alio state liquido 
invece che alio state secco o 
alio state di congelamento. e 
inoltre perche per un certo pe-
riodo di tempo il plasma liqui
do ha subito temperature am
bientali superiori alia tempe-
ratura di sicurezza. II lettore 
tenga perd presente che queste 
che si vanno facendo non sono 
che congetture: solo quando si 
conosceranno meglio i dati for-
niti dall'inchiesta si potra for
mulate un giudizio. 

Tutte le difflcolta e i rischi 
che abbiamo ricordati hanno 
indotto gli studiosi a elaborare 
tecniche diverse da quelle del-
la trasfusione di plasma. Esi-
ste infatti ormai tutta una se
rie di c succedanei *, o surro
gati. che soprattutto in certe 
forme morbose hanno dato ot-
timi risultati. In molti stati di 
shock si impiegano le resine 
polivinilpirrolidoniche, che 
comportano pochissimi rischi. 
In altri casi si impiega il dex-
tran. che e una sostanza ela-
borata da un microrganlsmo 
che vive nello zucchero di bar-
babietola. Anzi il dextran non 
e solamente un succedaneo del 
plasma, ma un vero e proprio 
farmaco. o coadiuvante di far-
m a d diversi. Per ragionj an-
cora non perfettamente note. 

esso dimostra azioni collate
ral! vantaggiose in certe forme 
di arteriosclerosi, e anche co
me coadiuvante di farmaci an-
titumorali. L'impiego del dex
tran e dunque in progressivo 
aumento. 

Gli inconvenienti del pool, 
che vengono affrontati soprat
tutto per la necessita di eco-
nomizzare le donazioni di san
gue, in genere gli inconvenien
ti che derivano da questa ne
cessita. potrebbero venire ov-
viati da una revisione delle 
leggi sulla disponibilita dei ca-
daveri. II sangue di cadavere 
d infatti altrettanto bene utiliz-
zabile del sangue prelevato al 
vivente. e ne esiste molto di 
piu (mediamente si possono 
estrarre da un cadavere da 
quattro a cinque litri di san
gue. mentre una donaziona 
non d mai superiore a 500 
grammi, generalmente si aggi-
ra sui 300; ne un singolo indi-
viduo pud ripetere indefinita-
mente le donazioni). Nell'Unio-
ne sovietica ho avuto modo di 
visitare un istituto dove si pro-
cede alia massima utilizzazio 
ne dei cadaveri: vengono pre-
levati e conservati pelle. san
gue, ossa. articolazioni. tendi-
ni e nervt Non esiste alcun 
motivo per cui una cultura ra-
zionale come e la cultura 
scientifica moderna sia ancora 
inceppata da quel superstizio-
so orrore che fa del cadavere 
un oggetto tabu. 

Laura Conti 
II frigorifero del Centro trasfusionale dell'ospedale di Brescia, 
dove veniva conservato il plasma. Nella foto sopra il titolo: 
I'ospedale civile di Brescia 

giori cautele esteriorl, sic-
che e piu difficile coglier-
ne le posizioni politiche. 
dietro lo schenno di una pre-
tesa obiettivita scientifica. Va 
anche osservato che per Eru-
salimskif la storiografia bor
ghese non e una categoria 
astratta, con cnl condurre una 
astratta potemtca a base di 
citaztoni dai classicl ed af-
fermazioni di principio. Gli 
storici borghesi hanno per lul 
un nome ed un cognome ed 
egli ne discute non le posizioni 
di partenza, ma i risultati a 
cui arrivano, mostrando, attra
verso Vanalisi delle loro ope
re, come in molti momenti gli 
obbiettivi politlcl e propagan-
distici della ricerca storica in 
Germania siano stati, e stano, 
parte integrante della linea 
politica generate della borghe-
sia tedesca. 

Anche la pubbltcuzione di 
documenti e di fonti, a cui 
sono dedicate molte pagine, 
e vista da Erusaltmski) come 
un aspetto della lotta diplo-
matica che si svolge tra le 
grandi potenze, una lotta che 
ha radtce in prectsi interessi 
econotmci. II nesso tra politi
ca ed economia e sempre as: 
sal chtaro per Erusalimskij': 
egli ricorda che il militari-
smo pub prendere su di s6 la 
soluzione di compiti a cui la 
diplomazia non e riuscita a 
far fronte e ricorda anche (e 
questo, anzi, e uno degli assi 
fondamentali della sua ricer
ca) il rapporto che esiste tra 
la situazione interna e la po
litica estera. Nelle pagine di 
Erusalimskij si ha insomma 
la fusione pressoche' comple-
ta dei vari piani su cui si pud 
sviluppare I'analisi storica. 

La discussione dei risultati 
raggiunti da altri studiosi, la 
indagine approfondtta sulla po
litica economica dei monopoli 
e sullinfluenza che essa ha sia 
uU'interno della Germania sia 
sui suoi rapporti con le altre 
potenze, non danno origine ad 
una contrapposizione o sovrap-
posizlone di elementi, ma ad 
un discorso coerente e com-
patto, in cui trovano posto an
che la pubblicistica ad altis-
simo livello o le citazioni dal
le opere di Lenin, che non ri-
sultano mai staccate dal resto 
dell'analisi (anche se, come os-
serva Ragionieri nella sua bel-
la prefazione, dovrebbe ricor-
rere anche il nome di Stalin. 
non come aomaggio al teori-
co della politica». ma come 

Impegno al convegno di Rimini fra marxisti e cattolici 

Unita della sinistra cattolica 
e laica per una societa nuova 

Discussione viva e animata nei numerosissimi inter venti svoiti attorno alle relazioni di Anderlini, Do-
rigo, Occhetto e Boiardi — Protagonisti del dibattito: dc, cattolici ancora nel partito, socialist di varia 
fendenza, comunisti — L'impegno a porfare avanti un'azione comune per una sfrafegia unitaria 

Dal noitro ioviato 
RIMINI. 27. 

Niente moquette, ne poltron-
cine bianche. ne luci diffuse, 
ne discorsi fumosi, nell'antica 
sala dell'Arongo comunale di 
Rimini che per due giorni ha 
aceotto centinaia di giovani 
(studenti. operai. sacerdoti) del
ta miriade di circoli. riviste. 
gruppi della cosiddetta «dia
spora » cattolica o del * dissen-
so» — come altri ii sono defi
nite — insieme a -luelli della si
nistra laica. e a dirigenti dei 
partiti politici di sinistra, del
le ACLI nazionali come Pazzmi. 
a smgole personalita come il 
cattolico Dorigo o don Bedeschi. 

Nessuna messinscena spetta-
colare in questo convegno pro-
mosso dal circolo Maritain. ma 
un dibattito aperto, franco, vo-
loota di chiarezza ideo'ogica e 
politica e ansia -ii pnriare avanti. 
trovando anche forme pid pre
cise e concrete Ai impegno non 
solo per discu'ere insieme. ma 
per «fare» delle cose insie
me. Dibattito travagliato anche. 
come tutte !e cose vive e vere. 
ma che £ riuscito a trovare nel 
lo scontro dialettico. punti rea-
li di incontro sia nel giudizio 
sulla realta itahana e interna-
zionale. che r.elia dccisione 
finale. 

L'impegno cioe presenta to 
da Zavoli al termine del con
vegno. di lasciare Rimini con 
la decisions di organizzare for
me di collegamento permanen-
te. organizzato. '.ra i vari grup
pi. circoli. riviste. per portare 
avanti una discussione e azione 
comune. un «iavoro politico» 
unita no per la costruzione di 
una strategia <mitaria della si
nistra. II rilievo e Timportanza 
della decisione sono evidenti. 
testimonianza di come si acee-
leri nei fatti to sfaldamento 
della unita politica dei catto
lici. e di come crescano, con-
temporaneamente. la volonta e 
le condizjoni di una nuova uni
ta della sinistra. Unita, fl con

vegno I'ha dimostrato. non solo 
tra e all'interno dei circoli e 
gruppi spontanei della sinistra 
cattolica e laica. ma tra questi 
e i partiti della sinistra c clas-
sica». per costruire, diceva 
Pazzini € una societa pluralisti-
ca. intessuta di democrazia. in-
trisa del senso dell'uomo .̂ Una 
societa socialista. come hanno 
aggiunto molti altri. 

Alcune 
cause 

fl punto di partenza condiviso 
da tutti nel convegno. e la con-
statata crisi dell'imita politica 
dei cattolici, unita che si awia 
rapidamente alia sua fine e di 
cui Dorigo ha .ndicato iucida-
mente alcune cause: fallimento 
della dottrina sociale della Chie-
sa su cui la DC si e basata in 
questi venti anni: consapevolez-
za di un numero sempre piu 
grande di cattolici che la DC 
sta diventando il c'.assico partito 
conservatore. modernamente at-
trezzato. d« un paese neocapita-
lista: le battaglie di massa con-
dotte nel paese sui problemi 
della pace, del Vietnam, della 
autonomia sindacale. delle uni-
versita. lotte in cui « i credenti 
sono al loro posto insieme a 
tutti gli altri >. 

L"unita politica dei cattolici. 
secondo Vignali. ex dc di Reg* 
gio Emilia, in realta e gia Ani
ta perche «mentre il paese 
parla a sinistra a Uvello reli
giose culturale. politica la 
classe dirigente continua a fa
re le sue scelte a destra ». 

Focoso don Bedeschi e forte-
mente polemico: «...ci sono e 
vero difficolta per i cattolici a 
essere liberi. ma c'e anche la 
realta di classe della gente che 
ha necessita di liberarsi dai bi-
sogni... Non si pud stare tran-
qullli con 7-8 milionl di operai 

che continuano a essere tenuti 
fuori del governo... >. E Boiar
di del PS1UP. uno dei quattro 
relatori: «...la DC cosi come la 
socialdemocrazia condivide il si
stema e fa propria l'ideologia 
interclassista... I cattolici del 
dissenso invece hanno scelto il 
classismo... >. 

Se questa e la constatazione 
di partenza. come agire. su qua-
li linee. verso qjali obiettivi? 
La discussione. attraverso le re
lazioni (Anderlini. Dorigo. Oc
chetto. Boiardi) e i numerosi in-
terventi. e stata ricca di spun-
ti, animata da scontri-incontri 
che hanno visto protagonisti ex 
dc. cattolici ancora nel parti
to o che hanno votato fmora 
per esso. indipendenti. sociali
st! di varia tendenza. comunisti. 

QuaJcuno ergendosi in certo 
modo a «co5cienza critica» 
estema dei partiti di sinistra 
aveva chiesto all'tnizio del con
vegno un ripensamento su tutti 
i problemi. Mutamenti profondi 
di questa societa h vogliamo tut
ti. hanno nsposto in molti. ma 
e compito che nguarda tutta 
la sinistra, e un Iavoro da fare 
insieme nella ricerca e nell'azio-
ne pratica. Soprattutto. dice Ga-
violi. mdipendente di Modena. 
dobbiamo partire da quello che 
c't. discutere e decidere cosa 
fare nel concrete se vogliamo 
togliere voti alia DC. Sorbi. on 
cattolico del gruppo di sociolo-
gia di Trento. e Vignali di Reg-
gio. spingono il discorso ancora 
piu avanti: il rapporto tra so-
cialismo e democrazia — dice 
il pnmo — e inscmdibile. 

U problema e risolto in sede 
teorica (cita Gramsci. Togliat-
ti). dunque e possibile oltre che 
necessaria una presenza dei cat
tolici nella politica attiva. ma 
non basta essere semplici de
mocrat ici. bisogna batter si per 
il socialismo. Per questo < e 
importante entrare in numero 
sempre pio grande nel PCI e 
nel PSIUP rafforzando la cora-
pooente di classe di questi due 

stiche dall'esterno. ma portan-
do dairintemo il contributo del
ta elaborazione della sinistra 
cattolica. per attuare una so
cieta socialista in Italia ». 

Anche Vignali respinge il di
scorso dei < tempi lunchi >. La 
azione dei partiti di sinistra ha 
fatto si che oggi I'ltalia < non 
sia ne la Svezia. ne la Grecia. 
ne la Spagna >. Ci sono delle 
scadenze immediate pero. le 
elezioni del 68-69. il patto Atlan-
tico: «Dobbiamo fare delle 
scelte subito. dare una spinta 
in avanti come at tori diretti del 
movimento operaio. collegarci 
tra noi e con tutte il movimen
to operaio. per "comprometter-
ci" nei fatti sulle scelte del "68 
e '69... t. 

AHeanza 
strategica 

E* daccordo come don Be
deschi e aitri anche sulla pre
senza di cattolici nelle Iiste dei 
partiti di sinistra: c Quello che 
importa e che ci si riconosca 
nelle sceite di sinistra e che si 
dia uno sbocco politico concre-
to al discorso culturale condot-
to sino ad oggi >. Patrignani di 
Ancona. Pinelli socialista auto-
nomo. Cammelli e Bondioli del 
gruppo cattolico « Presenza > di 
Bologna. D'Aifonso comunista 
pure con accenti diversi. insi-
stono sulla necessita del colle
gamento tra i diversi gruppi e 
sull'azione concreta per conta-
re. incidere di piu sulla realta: 
< Fare scelte politiche nei fat
ti — dice Bondioli — dichiarar-
le pubblicamente. dare testimo
nianza personale di coerenza >. 

Interventi. prese di posizione 
che trovano rispondenza nella 
relazione di Occhetto. accolta 
con mo!ti consensi, e che fa 
pemo sulla necessita di realiz
zare un'alleanza di tutte le si-

partiti. senza critiche illumini- I nistre non solo tattica, ma an

che strategica, unendo tutte le 
forze disposte a battersi contro 
la DC come nemico principale. 
Nessun dialogo quindi basato 
sulla confusione ideologica. ma 
discussione franca sui maggio-
n temi teorici e politici. co
struzione di un b!occo dei < «i ». 
cominciando al tempo stesso a 
misurarci tutti nel concrete sui 
vari problemi per costruire in 
Italia una «ocieta democratica. 
Unita insomma nella ricerca in-
tellettuale e storica. ma anche 
nella battaglia politica. 

Fl concorso unitano delle di
verse forze della sinistra catto
lica e laica e dunque possibile. 
e gia in certa misura una real
ta e fl convegno I*ha dimostra-
to con notevole chiarezza. Ma 
una conferma. <̂  fosse stata 
necessaria. e venuta ancora 
verso la fine dei lavori. quando 
ha parlato Pazzmi dicendosi 
d'accordo non so!o sulle neces
sita di una < strategia unitaria 
di sinistra, canale obbligato per 
evitare quegli svuotamenti di 
cm' e maestra la clause diri
gente » ma anche affermando 
che il movimento operaio eri-
«tiano e una delle componenti 
di questa «trate«ia e «tanto 
pni k> sara quanto piu sara re-
!egata nella preistoria politica 
osmi concessione al neocapitali-
smo, alia socialdemocrazia.. 
o«ni subordinazione a un par
tito come la DC che cerca il 
vote non sulla base di una pre-
sa di posizione politica. ma sui 
Telemento relizioso... >. Tl mo
vimento operaio cristiano in 
realta « si sente molto piu rap-
P?e«entato da un regime econo
mico che espropria e lavora per 
Fuomo fe ha citato i Paesi so-
rialiMD che da uno state co
me fl no«1ro. neocap"talista...>. 
Ecco perche. ha conc'u<!o Pa/zi-
ni. in questa strategia della sini
stra fl movimento operaio cri
stiano «pud trovare la sua col-
locazione per creare una socie
ta fatta a misura deiruomo>. 

Aurelio Lepre 

« menzione di uno slatista la | 
cui ooera & inseparable da ' 
mezzo secolo di storia di guer- \ 
re e di rivoluzioni »). i 

Nel leqgere questi scritti di 
Erusalimskij vecorre portare 
una particolare attenzione al-
Vanno in cui essi sono stati 
pubblicati per la prima volta, 
sia perche appare cos\ ancora 
piii evidente lo stretto legume 
che c'd in essi tra storia e po
litica, sia perche I'acutezza dt 
alcune conclusioni risalta an
cora di piii se si tiene presen
te che Erusulimskij vi arri-
vd con un'analisi compiuta 
spesso nel momento stesso in 
cui gli avvenimenti si stavano 
svolgendo e non era facile 
prevedeme I'ulteriore linea di 
sviluppo. Per il prima aspetto 
si pud ricordare il saggio sul
la capitolazionc della Germa
nia nel 1918. che c stato scritto 
nel 1942: nella conclusione Eru
salimskij afferma che questa 
volta tl crallo mtlttare delta 
Germania portera con s<* il 
crollo dello stato hitlerlano e 
la capitolazionc del 1918 impal-
lidira at confronto di quella 
della Germania fascista. 

La storia si fa qui propagan
da nel senso piii alto, ed 
il rapporto tra passato e pre
sente appare assai stretto, non 
come riproporsi di situazioni, 
ma come lezione che va messa 
a frutto: in questo caso si 
tratta d'impedire che dopo la 
caduta di Hitler possa in quel-
che modo ripetersi cib che ac-
cadde nel dopoguerra della 
prima guerra mondiale. Per 
quanto riguarda I'intelligenza 
storica di Erusalimskij va ri-
cordato lo studio sui plant 
coloniali dell'imperialismo te
desco, scritto nel 1935, in 
cui egli osserva che, nonostan-
te le speranze dei circoli di
rigenti inglesi che la spinta 
impcrialistica della Germania 
si volga ad Oriente, il governo 
di Hitler, quando si sara raj-
forzato, minaccera gravemente 
anche I'lnghilterra e a i circoli 
dirigenti inglesi avranno cosi 
affrettato I'esplosione della 
guerra mondiale, di cui il fa-
scismo tedesco e il principale 
fan tore e alia quale si prepa-
ra attivamente ». E si veda an
che Vacuto saggio sui difficili 
rapporti tra I'lnghilterra e te 
potenze fasciste, scritto nel 
1938, in cut Vindaginc storica 
appare veramente una valida 
alleata della politico, sicche rt-
sultano ancora piii ingiusti gli 
interventi ammimstrativi che 
in aU~;n momenti furono eser-
citati da Stalin sull'opera di 
Erusalimskij. 

NeU'uUima parte del volu
me sono pubbltcate le a note 
deglt anni di guerra », ricche 
di passione civile, scritte nel 
corso della lotta contro Hi
tler. La Germania, I'imperia
lismo tedesco, non sono piu 
un argomento at studio, per 
impegnato ed appassionato 
che esso possa essere, ma una 
realta mmacciosa, che va com-
battuta con le armi. Erusalim
skij ritorna in Germania ne-
gli ultimi giorni dt guerra, e 
vede le citta distrutte, le mas
se di profughi che fuggono, m-
contrandosi con i prigionieri 
che lasciano i campi di con-
centramento, mentre i capi na-
zisti tentano I'estrema ed 
inutile resistenza. In Erusalim
skij c'e ora il fermo convtn-
cimento che cib non awerra 
mat piu e che tl militarxsmo 
tedesco e ormai sconfttto per 
sempre, ed in realta, se nel 
dopoguerra egli e costretto a 
nprendere la polemca. tndi-
nzzandola stacolta contro tl 
clenco - mililansmo dt i4de-
nauer, e conducendola con co-
stanza fino all'anno della sua 
morte, awenuta nel 1965, la 
situazione e ora assai mutata, 
per la forza del campo socia
lista e per I'esistenza della Re-
pubbltca Democratica Tedesca. 

« Gli economic!» 
della settimana 

Letterature 

Lin* Anghel 

CESENA: 

omaggio 

a Morellini 
Sabato. a Cesena. nei lo-

cali della Biblioteca Malate-
stiana. si e inaugurate (ore 
17,30). la Fonda zione Morello 
Morellini. formate da opere 
d'arte donate da pittori e 
scultori italiani per onorare 
la memoria deU'illustre medi
co e ricercatore. 

Gli artisti donatori sono 
Astrologo. Avenali. Cagli, Car-
dile. Carta. Fantuzzi. Fazzini. 
Franchina. Gasparri. Gerar-
di. Greco. Guerrini. Guttuso. 
Mafai. Mazzacurati, Mazzullo. 
Melli. Mirko. Monachesi, Mon-
tanarini. Mori Cristiani. Muzzi. 
Natili, Omiccioli, Purificato. 
Ruggero, Sartoris. Turcato, 
Turrini, Vangelli, Villoresi, 
Yari*. 

di tutto 

il mondo 
Fa piacere che proprio in 

un momento in cui, sia par 
le molte ragionl di carntter* 
generale che sapplamo, sia 
per l'lmminenza dei land na-
talizi, tutta la produzione eco
nomica ha subito un fortis
simo ulteriore rullentamento, 
venga annunciate una nuova 
iniziativa che s'impone subi
to alia nostra attenzione. E' 
di questi giorni infatti la 
comparsa nelle librerie dal 
primo volumetto di una se
rie inaugurate dall'editore 
Sansoni e che rientra in cer
ti orlentomenti degli editon 
di tascabili, che affiancuno 
alle nstampe e a volumetti 
appositamente concepiti ani-
pie collano organiche, tali da 
costituire una sorta di enci-
clopedia di singoli settori del 
sapere: ne 6 un apprezzabile 
esempio la Storia Universale 
Feltrinelli-Fischer, della qua
le abbiamo gia piii volte par
lato. 

L'editore Sansoni, accordan-
do una rinnovata fiducia al 
libro economico, ha rllancia-
to al prezzo di 1.000 lire al 
volume e con periodictta 
quindicinale la collana Le let
terature del mondo articola-
ta in 50 volumi, gia uscita 
a suo tempo (e a prezz! non 
certo economici) presso la 
cosa editrice Nuova Accade-
mia. Questa «Enciclopedia 
universale delle letterature» 
e diretta da studiosi come 
Riccardo Bacchelli, Giovanni 
Macchia, Antonio Viscardi, e 
costituisce un panorama com 
pleto di tutte le letterature, 
dall'antichita (egiziani, assi-
ro-babilonesi, greci, ecc.) al 
medioevo ai giorni nostri, 
comprendendo anche panora-
mi esaurienti di culture a 
noi meno note, come quelle 
dei popoli afro-asiatici. I col 
laboratori sono tutti di pn-
m'ordine, in genere speciali
st] universitari, italiani e stra-
nieri, 1 quali offrono le mi-
gliori garanzie sulla serieta 
e utilita dell'impresa. Un'im-
presa che potrebbe molto si-
gnificativamente incontrare 
maggior successo presso il 
vasto e vario pubblico del-
l'a economico », che non pres
so quello inevitabilmente piii 
nstretto a cui si rivolgeva la 
precedente costosa edizione. 

II primo volume ora usci-
to (primo della sezione «Le 
letterature delle Due Ameri-
che») e di Carlo Izzo 
ed e dedicato alia Letteratu-
ra nord-americana. 

CHE COSA 
HA DETTO 
EPICURO? 

Sempre In campo lettera-
rio e da segnalare la nstanv 
pa nella Universale Laterza 
dell'opera di L. Moussinac, 
II teatro dalle originl ai gior
ni nostri (L. 900), mentre in
vece per gli studiosi della 
storia della filosofia b ricom-
parsa nella medesima collana 
La filosofia areca di Guido 
De Ruggiero (L. 900). 

Su un piano piii dJvulga-
tlvo si colloca invece U nuo-
vo volumetto dell'editora 
UbaJdini: Che cosa ha verm-
mente detto Epicuro di B. 
Farrington (L. 900) un'espo-
sizione attenta del pensiero 
del filosofo antico, seoondo il 
metodo inaugurato da questa 
collana. 

Gli editor! Avanzint e Tor-
raca hanno pubblicato in tra 
volumi (L. 2.700) tutto il 
Memoriale di Sant'Elena di 
Napoleone, con un'introduzio-
ne di Giovanni Ansaldo. 

Due ristampe degne di ri
lievo anche nella Universal* 
Economica di Feltrinelli, un 
segno evidente della fortuna 
che le due importanti opere 
(reperibili in piii di una col
lana economica) incontrano 
presso un vasto pubblico: la 
Storia della letteratura ita-
liana del De Sanctis con in-
troduzlone di Luigl Russo e 
commento di Maria Teresa 
Lanza, raccolta in un unico 
elegante volume al prezzo di 
L. 1J3QQ; e / Buddenbrook 
di Thomas Mann a sole 800 
lire. Sempre FelUlnelU nella 
collana semleconomica «Gli 
Astris ha ristampato 11 for
tunate romanzo dello scrit-
tore americano Saul Bellow. 
Herzog (L. 1^00). 

r. m. 
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Parte stasera 
ilCanteuropa 

leri a Roma il «battesimo », oggi I'inizio ufficiale 

Questa notte il Canteuropa 
trpress, un lussuoso «treno-
albergo musco » e partito dal-
la stazione Tiburtina di Roma 
alia volta di Venezia. Su di 
esso avevano preso posto tutti 
i cantanti che parteciperanno 
alia manifestazione, gli orga-
ni/zatori e numerosi giorna-
listi al seguito. 

L'assalto al trcno si e ve-

La vita 
di Cristo 
secondo 
Dreyer 

riflcato con ordine, ma non 
sonza un certo nervosismo: i 
protagonist! del Canteuropa 
sono stati trasportati in tutta 
fretta alia stazione dopo il 
termine dello spettacolo-bat-
tesimo che e stato ritrasmes-
so dalla televisione. 

Ma la vera serata inaugu-
rale sara quella di oggi con 
la prima manifestazione pub-
blica in un grande teatro di 
Mestre, sotto il patrocinio del 
Casino Municipale di Venezia; 
dopo di che la carovana par-
tira per la prima Lappa, fis-
sata a Innsbruck. 

Protagonist! di questa se* 
conda edizione del Canteuro
pa saranno alcuni dei piu noti 
cantanti di musica leggera 
del momento: da Rita Pavo-
ne a Caterina Caselli. da Dino 
a Bobby Solo, da Gigliola Cin-
quetti a Ricky Shayne, da 
Edoardo Vianello a Wilma 
Goich, dai giovani Massimo 
Ranieri e Mauro Lusini a 
Patty Pravo, la quale 6 gua-
rita dall'esaurimento nervoso 
che aveva fatto mettere in 
dubbio fino alTultimo la sua 
partecipazione. Gli «azzurri 
della canzone» saranno af-
fiancati dal coretto « Due piu 
due » di Nora Orlandi e dal-
1'orchestra diretta da Gigi 
Cichillero. 

Fa parte delTequipe anche 
Teddy Reno, il quale mettera 
le sue capacita di poliglotta a 
disposizione del Canteuropa, 
traducendo per le varie pla-
tee europee quello che dira 
il presentatore Nuccio Costa. 

II II Canteuropa tocchera, 
da domani fino al 18 dioem-
bre, dieci nazioni del vecchio 
eontinente: Io spettacolo sara 
portato. dopo Venezia. sue-
cessivamente e nell'ordine a 
Monaco. Norimberga. Praga, 
Wolfsburg. Copenaghen. Bre-
ma. Colonia, Liegi. Hasselt. 
Londra. Rotterdam. Parigi. 
Lione, Ginevra. Grenoble, To-
lone, Nizza e Alassio. 

COPENAGHEN — E' stato an-
nunciato in quest! giorni che 
la t Fondazione cinematografl-
ca danese > ha ottenuto da una 
casa produttrice un flnanzia-
mento di 400 mila dollar! (pari 
a circa 250 milioni di lire) af-
finche il grande regista Carl 
Theodor Dreyer (« Vampyr >, 
« Dies irae », « La passione di 
Giovanna d'Arco », « Ordet >, 
t Gertrud i ) realizzi II suo vec
chio, ambizioso progerto per 
un film sutla vita di Cristo; 
film che, a quanto si sa, do-
vrebbe avere un tono manife-
stamente polemico verso tutte 
le agiografie correnli. Nella 
foto: Dreyer, nel 1965, a Ve
nezia 

Cominciafe 
le selezioni 

per il « Festival 
di Sanremo* 

La commissione selezionatrice 
delle canzoni che parteciperanno 
al Festival internazionale di 
Sanremo e gia all'opera. L'or-
ganizzatore generate. G'anni Ra-
vera. sta Armando i primi Con-
tratti con i cantanti e con le 
case discografiche che interver-
ranno alia manifestazione. Sulle 
canzoni presentate si mantiene 
un assoluto riserbo e. per evi-
tare gli strascichi polem ci che 
hanno accompagnato le edizioni 
precedenti del Festival, le giu-
rie saranno ospitate dai giomali 
quotidiani e dai period:ci di 
maggiore tiratura, i cui diret-
tori dovranno garantire l'impar-
zialita di giudizio. 

Secondo Top nione prevalente 
fra gli esperti. questa volta 
Sanremo segnera il grande ri-
torno del genere melodico: sem-
bra, infatti. che sulle oltre tre
cento canzoni presentate, soltan-
to qualche decina ricalcherebbe 
lo stile «beat >. I cantanti la 
cui partecipazione aUa manife
stazione e data per sicura sono: 
Mina, Milva. Gigliola Cinquetti, 
Patty Pravo. Caterina Caselli, 
Bobby Solo. Lucio Dalla, Gianni 
Pettenati. Jimmy Fontana. Al
berto Anelli, Elio Gandolfl e 
Giusy Romeo. Gli organizzatori 
stanno c trattando > la parteci
pazione anche di Rita Pavone, 
Gianni Morandi. Modugno e Ce-
lentano. 

Le riviste necessarie per essere mformati sui teml e I mothrl 
del dibattito politico nazionale e Internazionale. Strumenti di 
rinnovamento della cultura. della seuola • dalla social* italiana 
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Una conferenza stampa aII'Opera 

Massine e Milloss: 
dialogo sul balletto 

Praga 

tun fuoriclasse 

del violino 
a quindici anni 

Si chiama Vaclav Hudecek e ha vinto recente-
mente un concorso radiofonico internazionale 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 27. 

Vaclav Hudecek ha solo quin
dici anni. ma e gia considerato 
un virtuoso del violino. Recente-
mente ha vinto a Praga ti con
corso radiofonico internazionale 
Concertino e successivamente e 
stato impegnato a Londra co
me sohsta nellOrchestra filar-
monica reale. In quelloccasione 
Vaclav Hudecek ha avuto occa
sione di incontrare David Oi-
strach che ha avuto parole lu-
singhiere per il giovane violini-
sta cecoslovacco. 

Alto, slanciato, con due gran-
di occhi ed una folta capiglia-
tura bruna. Vaclav Hudecek e 
allievo del Conservatorio di Pra
ga come Ivan Klanski e Franti-
sek Maly, i due giovani pianisti 
che, quest'anno. si sono affer-
matt al Concorso internazionale 
dt Bolzano; dopo la saa prima 
esperienza londinese ha dichia-
rato che ritornerd m Inghilterra 
la primatera prossima per inci-
dere. con VOrchestra filarmoni-
ca reale il Concerto per violino 
di Dvorak. 

Richiesto di come abbia fatto 
conoscenza con il violino il gio
vane ha dichiarato che aveva 
cinque anni quando, per gioco, 
si impossessd dello strumento 
del padre. Questi, che e vete-
nnario e che suona solamente 
per diletto. lo lascid fare. Ed 
ebbe ragione. Visto che Vaclav 
si interessava tanto al violino 
lo mandd a sludiare musica dal 
professor .Midta. a Praga. Ave
va xette anni quando prese la 
prima lezione. AW eta di dodici 
anni si ucrisse, come alunno 
fuon corso. al Conservatorio di 
Praga che frequenta. tuttora. 
sotto la guida del suo insegnan-
te. maestro Micka. 

Sono trascorsi solamen'e ire 
anni da allora e Vaclav si e di-
mostrato un vero fuoriclasse. E" 
ancora gior-ane e dice che deve 
imvarare tante cose. Percid stu
dio con passione non dimenti-
candosi. data la sua eta. di de-
dicarsi anche a dei passatempi, 
tra i quali la fotografia i queUo 
prefento E se andrd aranti cost 
girerd molto e di fotografie ne 
potra scattare quante vorrd. 

s. g. 

Muore a Parigi 
il direttore 
del Bolshoi 

PARIGI, 77. 
II direttore artistico del bal

letto del teatro Bolshoi, Leord-
da Lavrovsky, e deceduto la 
scorsa notte a Parigi, tn se-
guito a crisi cardiaca, nell'al-
bergo in cui era sceso con gli 
artisti della < troupe • per pre-
parare lo spettacolo in pro-
gramma martedl sera nell'am-
bito del festival internazionale 
di Danza. Lavrovsky, nato a 
Lerungmdo, aveva 62 anni. 

Presentato a Londra 
un film 

documentario 
su Mozart 

LONDRA. 27. 
Nella sala dei concerti della 

regina Elisabetta. a Londra. e 
stato presentato recentemente. 
in prima mondiale assoluta. il 
nuovo film-documentario tede-
sco sulla vita di Wolfgang 
Amadeus Mozart. Girata sotto 
la djrezione del regista Hans 
Konrad Fischer, la pellicola, in 
due ore e mezzo, ricostruisce 
accuratamente la vita del com-
positore. valendosi di testimo-
nianze del suo tempo e della 
collaborazione di note orche-
stre. di direttori e solisti di 
fama mondiale. Parte del testo 
e tratto dalle Iettere di Mozart 
e da cronache deU'epoca in cui 
visse 

I' morto 
Albert 

penultimo 
della dinastia 

Warner 
MIANn BEACH. 27. 

Albert Warner, uno dei fon-
datori dell'impero cinematogra-
fico Warner Bros, e morto ieri 
a Miami Beach all'eta di 84 
anni. 

Nel 1903. quattro dei dodici fi-
gli di un povero immigrato po-
lacco. e cioe Harry. Sam. Jack 
e Albert Warner, affittarono una 
baracca e 99 sedie e presenta-
rono un film. N'acque cosi la 
Warner Bros che. nel giro di 
trenta anni. doveva diventare 
una delle principah societi pro 
duttrici cinematografiche degli 
Stati Uniti. II Iancio definitivo 
della Warner Bras si ebbe con 
1'awento del cinema parlato. e 
precisamente nel 1930. quando 
la societa produsse fj film Jazz 
singer, interpretato da Al Jol-
son, il primo film interamente 
parlato. 

Dopo la scomparsa di Harry 
e di Sam. Albert e Jack si divi-
<ero la direzi«vc dell'impero 
Warner. Jack dingeva la produ-
zione in California mentre Al
bert si occupava delle questlOnl 
flnanziarie a New York. Dieci 
anni fa pert egli aveva abbando-
nato ogni attivita e si era ri-
tirato a vivere a Miami. Al-
1'inizio del 1967 la Warner ai 
e fusa con la Seven Arts. 

Cede le armi lo 

I due illustri coreografi 
stanno preparando lo 
spettacolo di sabato al 

teatro lirico romano 

Proprio cinquant' anni fa 
Leonide Massine faceva il 
suo esordio come coreografo 
all'allora Teatro Costanzi di 
Roma, mettendo in scena un 
balletto, I-e donne di buon 
umore — tratto dall'omonima 
commedia goldoniana — su 
mustche di Domenico Scarlatti 
modernamente rielaborate da 
Vincenzo Tommasini. 

Oggi, come per celebrare le 
sue t nozze d'oro » artistiche, 
il Teatro dell'Opera ha invi-
tato Massine a ripresentare 
al pubblico romano La botte-
ga fantastica .su musiche di 
Rossini-Respighi, nella stessa 
edizione che riscosse un suc-
cesso trionfale nel 1919 a Mo 
sea. 11 balletto andrd in sce
na per la « prima >, nel corso 
di uno spettacolo interamente 
dedicato all'arte coreutica, la 
sera di sabato prossimo. 

Data la circostanza e il ca-
rattere quasi celebrativo del-
I'avvenimento. Massine e il 
direttore del Ballo dell'Opera. 
Aurelio M. Milloss, hanno te-
nuto una conferenza-stampa 
che, com'mciata con le con 
suete domande di prammatica 
da parte del giornalisti, ha 
poi assunto una piega Meres-
sante. permettendo agli inter-
venuti di approfondire alcuni 
aspetti della vita del balletto 
moderno. 

Al centra della discussione 
e stata Vinsoddisfazione di 
Massine per lo stato in cui 
versano le scuole di ballo — 
anche le piu rinomate — oggi. 

< Tuttt i ballerini con i qua
li mi sono trovato a lavorare 
— dice Massine — sono gene-
ralmente bravissimi dal punto 
di vista tecnico; eppure le 
cose non vanno bene. Biso-
gna, infatti, che ai ballerini 
sia impartita un' educazione 
completa, la quale open sulla 
loro mente piu che sulle loro 
gambe. Vn buon ballerino — 
aggiunge ancora — deve esse
re un buon musicista. deve 
avere un'estesa cultura arti-
stica e non, deve conoscere 
gli elementi fondamentali del
la tecnica del teatro e della 
scenografia ». 

Balanchine, per esempio — 
sostiene Massine —, e del 
parere che il corpo umano 
debba essere considerato co
me uno strumento; e proprio 
questo concetto non e accet-
tabile. * Ma non e'e — e stato 
chiesto a Massine — nesstma 
seuola nel mondo che si muo-
va nella direzione da lei va
luta? >. L'anziano coreografo 
dice che le scuole del Bolscioi 
e del Kirov sono « meraviglio-
se ^ e che I'insegnamento che 
vi si impartisce pud essere 
definito completo; perd con-
centrano il proprio interesse 
esclusivamente sulla tradizio-
ne classica, il che, oggi. non 
e piu sufficiente. Massine 
parla con cognizione di cau
sa, perchi 6 tomato piu vol
te nell'URSS. dove nel 1951 
e nel 1953 ha tenuto alcune 
conferenze, e dove dovrebbe 
mettere in scena qualcosa in 
un prossimo futuro. 

Milloss. invece, e" assai me-
no pessimista. 11 direttore del 
Ballo dell'Opera e convinto 
che oggi nel mondo non man-
chino buonissime scuole di 
danza. Quello che invece man-
ca sono i mezzi, soprattutto 
in Francia e in Italia. Anche 
Milloss e del parere che la 
seuola sovietica dia in genere 
un'ottima educazione ai suoi 
allievi; ma cub dipende dal 
fatto che essa gode dell'ap-
poggio totale da parte dello 
Stato. In Italia — aggiunge 
Milloss — esiste invece una 
crisi che investe tutti i settori 
del teatro musicale, con leggi 
inadeguate e finanziamenti in 
sufficienti. Ma U balletto, no-
nostante tutto, non i in decli-
no, e cub si deve alia capacita 
e alia dedizione con cui co
reografi e ballerini si dedi-
cano alia loro professione. 

Milloss dara. come al solito. 
il suo essenziale contributo 
alio spettacolo di sabato se
ra: egli curera la coreografia 
di Divagando con brio sulla 
Sonata per flauto e orchestra 
di Ghedini. Jeux di Debussy 
(con la scena e costumi di 
Corrado Cagli) e Salade di 
Milhaud (scena e costumi di 
Fabrizio Clerici). Scenografia 
e costumi della Bottega fan
tastica sono su bozzetti e figu-
rini di Andri Derain. 

I baUetti saranno interpre-
tati da Marisa Matteini. Eli 
sabetia Terabust, Amedeo 
Amodio. Gianni Notari, Alfre
do Raind, Giancarlo Vantag-
gio e Walter Zappolini, e da 
altri nelle parti minori. 

Nella fato: una prova di 
Jeux di Debussy, di ctri 6 pro-
tagonista la giovane Elisabet
ta Terabust. 

scapolo d'oro} 
Rai\!7 

m 

J \ a video spento 

a> 
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Sara la volta buona per lo « scapolo d'oro »? Waller Chiari ha 
infalii dichiarato, ad un sellimanale milanese, che presto si 
sposera con la giovane cantonte attrice Alida Chelli. Nella foto: 
la coppia in una scena di una commedia musicale nella quale 
lavorarono insieme. 

le prime 

DIETRO LA FACCIATA -
La vicenda di Ctiarles Ta-
turn, il giornahsta che la-
scia agonizzare e morire 
un uomo in una caverna 
per non perdere la piu 
orande occasione della sua 
vita nella spasmodica corsa 
al successo, e certamente 
una delle piu aspre e signi
ficative che il cinema ame-
ricano ci abbia proposto nel 
dopoguerra. E non v'e dub
bio che Billy Wilder — ti 
regista — si e conquistato 
con questa pellicola un po
sto nella storia civile del 
suo imese. per il curaggio 
(e la pietosa cattiveria) con 
la quale denuncia. dielro 
la facciata di una storia di 
ambiente aiornnlistiro, il 
ben piu spietato meccanismo 
dell'tntera societa america-
na. Pud darsi, infatti. che 
Un asso ne la manica, gi-
rato nel 1951. non sia una 
opera che abbia lasciato 
una grossa impronta nella 
lunga storia del cinema: la 
vicenda, infatti, si svolge in 
maniera spesso assai grez-
za: Wilder non esita a ri-
correrc, quando gli serve. 
agh effetti piu ovviamente 
vistost (specialmente in tut
ta la parte finale): e alcuni 
personaggi sono taghati con 
I'accetta, in una mitologia 
del buono e del cathvo di 
scarsa finezza. Xiviimp 
no sul piano del ritmo il 
film rappre.^enta una «no-
vita»: c v'e. semmai. sol-
tanto una grande profusione 
del piu abile mestiere di 
impronta hollywoodiana. E 
tuttavia... Tuttavia Un as«o 
nella manica. anche a se-
diet anni dalla sua realiz-
zazione. resta un'oiiera vi
va, autcnticamente sofjerta, 
senza mezzi termini. 

Dov'e. dunque, la qualitd 
che lo lascia tntutto pur nel 
pas sore degli anni e — mi-
Z\ — ne rafforza la piu tn-
tuna denuncia? La renin 6 
che la storia di Charles Ta-
tum (interpretato da un 
Kirk Douglas particolarmcn-
te bravo) coinvolge profon-

Musica 
La « Settima » 

di Mahler 
Domenica scorsa, all'Audi-

torio: ecco quando si e avuto 
il piu importante avvenimento 
della stagione musicale roma-
na. Una bella orchestra rinfor 
zata, ma soprattutto intima-
mente disposta aH'impresa e. 
sul podio. uno splendido Pier-
luigi Urbini che ha presentato, 
nuova nei programmi di Santa 
Cecilia, la settima Sinfonia di 
Gustav Mahler. 

Composta nel 1905. diretta a 
Praga dall'autore nel 1908. la 
Settima e arnvata all'Auditorio 
sull'onda della recente risco-
perta di Mahler. Dura un'ora e 
venti minuti. ma il pubblico 
l'ha ascoltata con una tensione 
crescente, scaraventando poi 
sul direttore, acclamatissimo. 
un vociante entusiasmo. com-
mosso e riconoscente quale al
l'Auditorio non si era visto da 
tempo. E* un fatto nuovo che. 
proprio con una nuova composi-
zione, un giovane direttore ab
bia avuto le accoglienze piu 
straordinarie riservate flnora a 
quanti si sono awicendati sul 
podio dell'Auditorio. 

Sinfonia stregata e soggio-

Una buona 
cantante 

per un buon 
«salotto » 

La giovane cantante Teresa 
Vally (nella foto) e uno dei mo
th/I di attraiione del « Salotto 
musical* • di Lando Fiorinl, 
che si replica ogni sera con 
successo al Teatro Centrale 

gante. la Settima costituisce un 
vertice dell'arte mahleriana. 
Una summa di furore creativo, 
travalicante la somma anche di ; 
contraddizionj che si accumula 
in questa musica. E" un Mahler 
senza pace, che si arrovella 
anche per non arrivare a una 
fine. Piu che altrove. qui Mahler 
proprio vorrebbe che un sipario 
non calasse mai sullo spetta
colo d'una umanita in crisi. da 
lui piu spesso aizzata che com-
patita. Senti nella sinfonia qua
si la comianna ad uno stato di 
morte. nel quale perd tutto cid 
che passa in un mondo ancora 
vivo, e buono: dalla canzonetta 
al ballabile. dalla banda provin
ciate all'orchestrina. Ma guai a 
fldarsi troppo! Piu ci si pro-
tende a quella presunta facilita 
di eventi sonori. e piu Mahler 
ti inzacchera con colpi delta 
percussione schiacciati a terra 
come piedi nella pozzanghera. 
E' una perfidia. ma e capace di 
dirti che non e niente, e cosi 
prende a consolarti con un 
< concertino > di chitarra. arpa 
e mandolino. facendoti sentire 
persino un attacco melodico di 
Schumann (succede nella se-
conda Nachtmusik: musica not-
turna; nella Settima ce ne sono 
due). 

E" proprio una strana sin
fonia: forse non e una sinfo
nia. ma e sempre — questo so
prattutto conta — una musica 
che formidabilmente fruga e 
spazia nel presente. nel pas-
sato e anche nel futuro. Vedi 
in fondo a certe turbolcnze 
i'ombra di Strauss (e quella di 
una sfrontata Salome), ma la 
dissolvenza pud dischiudere 
sven!agliate foniche proprio al
ia Sciostakovie. Vedi I'ombra 
dj Wagner, ma l'esasperazione 
cromatica coinvolge in Mahler 
la frantumazione anche del di-
scorso timbrico. e non solo tim-
brico. Se allunghi una mano 
per cogliere il sacro Graal di 
Parsifal, ti piove addosso una 
scarica di can-can. irridente e 
agghiacciante. Prende di petto. 
questa musica. anche gli eufo-
r;ci Maestri Cantori, ma poi e 
pronta a balzarc suH'arcoba-
leno degli dei. puntando verso 
I'ignoto. 

Tutto questo mondo musicaJe 
in fermento e stato penetrato, 
r.ordmato e folgorantemente de-
lineato dalla splendida mterpre-
tazione dell'lTrbini. ottimo. pe-
raltro. anche neiraccomna-
enare Zino Francescatti nella 
app!audita. centomillesima 'ma 
validissima) esecuzjone del Con
certo per violino e orchestra di 
Beethoven. 

e. v. 

Ferzetti da mofioso 
a commissario 

di P.S. 
Gabnele Ferzetti ha appena 

tenninato (Tinterpretare il ruolo 
di un barone sidbano capomafia 
nel film di Duccio Tessari c Me-
glio vedova» con Virna L^si, 
Peter Mc Enery e Lando Buz-
zanca. e gia si e trasfento m 
Sardegna. per prender parte al 
fi m 11 protagonisti » diretto da 
Maroello Fondata con Sylva 
Ko<cina, Jean Sorel, Pamela 
Tiffin e Lou Castel. 

Nel film di Fondato U ruo:o 
affldato a FerzetU e completa-
mente ropposto di quello soste-
nuto con Duccio Tessari: l'at-
tore sara un commissario di P.S. 
che si batte contro fi banditismo 
e l'omerta dei maggiorenti locali. 

damente lo spettatore; lo 
rende partecipe, protagoni-
sta e colpevole egli stesso. 
svolgendo t nodi dj una con-
dizione umana totalmente 
stravolta da una societa che 
ha fatto del denaro (e quin-
di del successo) la sua uni-
ca arma morale. 11 fliorna-
lisfa che pretende «il col-
po», infine. non e soltanto 
«uno qualsiasi del pubbli
co >: e egli stesso la perso-
nificazione di quel mecca
nismo alienante della societA 
borghese; di quella legge 
della giungla del « vinca il 
piu forte». contro la quale 
in altre rare occasiont si 
sono levati altri registi ame-
ricani (in tempi piuttosto 
itassati). Questa legge emer
ge m tuttn la sua ahcrra-
zione: e la sua esemplifi-
cazione elementare viene 
rafforzata anche nei perso-
nagqi minori: specie nel-
I'amaro. efiicacissimo, ritrat-
to della donna (Jan Ster
ling) che nel suo volto bello 
ma disfatto, nelle sue sterili 
e verbah rivolte, nelle sue 
delus'ioni mai risolntire rac-
chiude tutta la tragedia di 
una societa incapace di sfug-
aire al suo tdestino* per 
trovare la via di una possi
ble liberazione e redenzio-
nt: In que-to sen*o. se al
tri personagat minori e lo 
stesso finale apiKtiono inutil-
mente accomodanti (e sono. 
del rcsto. i pui facili da 
dimenticare) alcune sequen-
ze sono particolarmente si
gnificative: come quelle in 
cut. intorno a]l'uomo prigio-
mero nella caverna. na\ce 
rapidamente un grande ap 
parato commerciale. La vi
ta di un uomo. le sue sof-
ferenze. si trasformano — 
puramente e semplicemente 
— in soldi, affari, specula-
zione. Una carnevalata tra-
gica. che rispecchia con 
eccczionale siiifcficifd la 
traqica carnevalata che si 
nasconde dietro la c sociefd 
del Itenessere» ainencana. 

vice 

preparatevi a... 
DEBUTTA BLASETTI (TV 1° ore 21) 

Parlare di • debullo » per un regista come Alessandro 
Blaselli, che da quarani'anni lavora nel cinema, sembra 
rldicolo: eppure, stasera, Blasetli debutta In televisione. 
Per quesla sua prima faiica televisiva, il regista ha scelto 
un lavoro spagnolo contemporaneo « Melocoton en al-
mibar », una commedia a sfondo < glallo » che ha come 
protagonista una suora-infermiera. Interprele del perso-
naggio della protagonista sara Elisa Cegani. 

IERI E OGGI (TV 2° ore 22,15) 
Nella seconda puntata di c leri e oggi >, I quattro per

sonaggi che rievocheranno I loro trascorsi televisivl 
sono Little Tony, Fred Bonguslo, Raffaele Pisu e Livio 
Berruti. 

" > *J ^ v f M * * ^ ^ i 1 ' ; - '"'* 
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TELEVISIONE 1* 
10,30 SCUOLA MEDIA 

Geografia 
1 1 , — Ottarvailonl ad altmenti di sclenza natural! 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

Latteralura italiana 
12-12,30 Educations civica 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

Ritorno a caia 
19,10 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
19,25 ALFABETO A SORPRESA 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MELOCOTON EN ALMIBAR . di Migual Mlhora 
Traduzione ed adattamento di Alessandro Blasetli 
Regis di Alessandro Blasetti 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 CORDIALMENTE 
22,15 IERI E OGGI . Varieta a richietta 

RADIO 
NA2IONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,35: Corso di lingua mgle-
se; 7,10: Musica stop; 8,30: 
Le canzoni del mattmo; 
10.05: La Radio per le Scuo
le; 1035: Le ore della mu
sica; 11.23: Vi parla un me
dico; 11,30: Antologia mu
sicale; 12,05: Contrappun-
to; 13.20: E* arrivato un 
bastimento; 14,40: Zibaldo-
ne italiano; 15,45: Un quar
to d'ora di novita; 16: Pro-
gramma per i ragnzzi; 
1640: Novita discografiche 
francesi; 17^0: Margb, di 
Francis Durbridge - 2" epi-
sodio; 1735: Storia dell'ui-
terpretazlone di Chopin; 
18.15: Per vol giovani; 
20.20: La sonnambula, mu
sica di Vincenzo Bellini; 
22,15: Musica per orche
stra d'archi. 

SECONDO 

Enzo Ceragioli; 15: Giran> 
dola di canzoni; 1545: Gran-
di direttori: Ernest An-
sermet; 16: Partitissimm; 
16.05: Rapsodia; 1638: Can
zoni per invito; 17: Buon 
viaggio; 17,05: Count Down; 
1735: Le disawenture giu-
diziarie del signor La Bri-
ge; 1835: Classe unica; 
1930: Radiosera; 20: Fer-
ma la musica; 21: Non tut
to ma di tutto; 21,10: Tem
po di jazz; 2130: Cronache 
del Mezzogiorno. 

TERZO 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930, 1030, 1130. 
12,15. 1330, 1430. 1530, 
1630, 1730, 1830, 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Anna 
Maria Guarnieri sui pro
grammi; 8,45: Signori i'or-
chestra; 9.40: Album musi
cale; 10: Madamin (Storia 
di una donna); 10,15: Jazz 
panorama: 10,40: Hit Pa
rade de la chanson; 11: 
Ciak; 1135: La posta dt 
Giulietta Masina; 11,45: Le 
canzoni degli anni '60; 13: 
Oggi Rita; 14.04: Juke-box; 
14,45: Orchestra diretta da 

Ore 930: La Radio per la 
Scuole; 10: Musiche clavt-
cembalistiche; 10,25: Albert 
Roussel, Dimitri Sciosta
kovie; 11,05: Sinfonie di 
Anton Bruckner: Sinfonia 
n. 9 in re minora; 12,10: 
Antonio Panizzi, il princi-
pe dei bibliotecari; 12^0: 
Claude Debussy, Heinz 
Tiessen; 13,10: Recital del 
violinista Andre Gertler; 
1430: Pagine da « Si j'etais 
roi>, musica di Adolpb 
Adam; 1530: Novita disco
grafiche; 1640: Composito-
ri italianl contemporanei; 
16,40: Antonio Vivaldi; 17: 
Le opinion! degli altri, ras-
segna della stampa estera; 
17,45: Alexander Borodin; 
18,15: Quadrante economi-
co; 1830: Musica leggera 
d'eccexione; 18.45: Filolo-
gia e storia degli umanesl-
ml europei; 1945: Concer
to di ogni sera; 2030: La 
rivoluzlone russa: clnquan-
t'annl dopo; 21: Claudio 
Monteverdi; 22: II giornala 
del Terzo; 2239: Libri ' 
•uti, 
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Classifica rivoluzionata ma equilibrio sostanzia Imente confermato 

FORSE E IL NAPOLI LA VERA GRANDE • 

Capello fermo 
per dieci giorni 

r * * *. *H* ^ %•* 

L'infortunio accaduto a Capello sul campo di Varese 6 piu grave 
del previslo: il prof. Rampoldi dopo aver visitalo il giocalore gli 
ha riscontralo una dislorslone al ginocchio sinistro con emarto 
assegnandogli dieci giorni di rlpojo (ma considerando pot la neces
sity di riprendere gradualmente la preparazione si puo dire che 
Capello dovra < sallare » due lurni di campionalo). Per domenica 
dovrebbero rientrare Scaralti o Cordova: Pugliese decidera in sel-
timana. Nella foto: CAPELLO. 

K.O. in agguato al Palasport 

Venerdi Gonzales 

contro Mazzinghi 
Sandro Mazzinghi sta comple-

tando in questi giomi la sua 
preparazione per lo scontro di 
venerdi notte con il francese 
Jo Gonzales. II match rivcste 
una particolare importanza per 
il toscano. e non tanto perche 
mettc in palo la corona europea. 
quanto perche il match dovra 
dargli o negargli la possibilita 
di arrivare a... Griffith attra-
verso uno sparcggio con Don 
Fullmer. E' chiaro che una 
sconfitta contro Gonzales di-
Rtruggerebbe di colpo i < sogni 
americani > di Sandro. E pro-
prio per questa ragone. per 
non perdere la bella oeeasiope 
di giungere al Madison come 
Bcnvenuti (occasione che signifi-
»*a gloria, prestigio e quattrini 
h\ abbondanza) Mazzinghi si e 
preparato al!o scontro di ve
nerdi notte con particolare im-
pegno. giungendo a maltrattare 
i suoj « sparring-partner ». 

Le condizioni di Sandro. a 
sentire Sconcerti e quelli che 
Jo hanno allcnato sono splcn-
didc. Cesareo Barren. per csem-
pio. e entusiasta del ponte,1ere«e. 
c Nienfe da fare per Gonzales 
— ci ha detto lo spagno!o —. 
Sandro lo... "mata"; non cl sono 
dubbi, lo "mata", lo "mata"... ». 

Cominzioni di Barrera a par
te. il match sara djro per Maz-
Yinghi e soprattutto sara mo!to 
difficile per almeno cinque o set 
riprese. Se riuscira a superare 
indenoe il traguardo de\ quinto 
round. Sandro non dovrebbe p:u 
perdere. perche in cinque ripre
se avra avuto tut to il tempo di 
4 frenare » la mobilita dell'av-
versario e qu'ndi predisporlo ad 
«ssere clavora!o» ai bersaglio 
jCrosso (ed e noto cosa significhl 
•sserc «lavorato > da Mazzin
ghi: Annex fu distrutto dal to
scano nella « sua > Parigi. e lo 
stesso Benvenuti ancor oggi ma-
ledice quel secondo scontro con 
Sandro che 'o fece ?oflr;re corr* 
mai aveva sofferto in vita sua} 
e quindi a una sconfitta for<e 
prima del lmite. 

Gia perche questo Gonzales. 
speranza della boxe francese. e 
si un picchiatore d'eccczione 
(ecco il pericote da cui il cam
pione <TEuropa dovra guardarsl 
per le prime riprese. fin quando 
le energie delta sfidante non si 
saranno scaricate'L ma non e 
anche un incassatore. Anzi senv 
bra che sia piuttosto * sens bile » 
gd un tipo di bore robusta. mav 
sacrante qual e quella di Sandro 
Mazzinghi. E per di p:u ron 
avrebbe n6 un morale di ferro. 
ne una spiccata intelligent tat-
tica. Poehi sono gli uomini che 
sono sfuggiti al suo « colpo della 
domen :ca». quei pochl che ci 
sono riusciti perd hanno vinto 
senza recriminazkmi: parlo di 
Fred Hernandez che 1'ha bat-
tuto in dieci riprese a Parigi, 
# GO Diaz che sempre a Parigi 

l'ha messo k.o., di Ernie Bur-
ford che ha avuto al Palasport 
parigino un pari che ancora 
grida vendetta (purtroppo i giu-
dici parigini non sono meno ca-
sajinghi di quelli romani). Per 
il resto il record di Jo Gonzales 
e impress onante: una intermi-
nabile serie di k.o. ottenuti an
che su qualche buon pugile come 
Tony Montano o Joaquin Ri-
quelme (che non e stato un fuori 
clause, ma incassava le canno-
nate. tanto che neppure Benve
nuti riusci a metterlo a terra). 
Xon ha mai incontrato un « gua-
statore » come Sandro Mazzinghi 
e quindi e difficile prevedere 
come si comportera: se pan-
tera a boxare (wa ne e capace?) 
alia distanza o invece cerchera 
la soluzionc di forza in uno scon
tro all'insegna dell*« o tu o ;o ». 
Molto dipendera dai tipo di gioco 
del francese e mo'to dalla ca
pacity di Mazzinghi di assor-
bire eventuali colpi d'incontro 
cui Sandro finisce inevitabilmen-
te per esporsi allorche «entra ^ 
per iniziare il sxio terribile 
< bombardamento ». 

La mascella del campione di 
Europa non e piu quella soli-
dissima di un tempo, e questo 
e l'e!emento che rende assai 
incerto ii match. Se invece San
dro riuscira a non farsi prcn-
dere al mento allora le spe-
ranze del france?e si riducono 
al classico lumicino e poiche 
anche egli come Sandro (del 
qua'e non ha l'esperienza c il 
mcstiere) e uso scoprirsi in 
fa?e di attacco non e neanche 
da escludere una vittoria ra-
pida del campione d: ca^a. 

Ma comunque vada. Gonzales-
Mazn'nghi e un match da ve-
dere. un match che dovrebbe 
attirare al Palazzone il pubblico 
deMe grandi occasioni. che non 
e mai mancato quando e stato 
di scena il toscano. 

Anche gli incontri di contorno 
hanno i loro bei motivi di infe 
re*>e. Uno so'o per«ona!mentc 
non ci convince: Corletti-Penna. 
ma potremmo anche sbagliarci 
perche un incontro fra < mas-
simi > puo sempre risolversi nel 
piu imprevedibile dei modi. Per-
che non ci conv'nce Corletti-
Penna? Perche pensiamo che 
1 itakvargentino non abbia nulla 
da guadagnare da questo match 
e da Penna che sembra. almeno 
sulla carta, rawersario tagliato 
su mi sura per un pugi>e che 
sta afTrontando un *tour de 
force > piuttosto notevo'e e 
n:ent*altro. Lo scontro. comun-
oue. potrebbe non andare alia 
fine e in questo caso non do-
\-rebbe cssere Corletti a fare 
eono«cenza con il tappeto. 

Gli altri match del «cartel-
lone > invece appaiono ben ac-
coppiat1. 

Flavio Gasparmi 

UNA ROMA 
DA RIVEDERE 

ft ."•••• \->.v*"^' "^ . * mf}"m>M,
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A Como e Terni 

Come si prevedeva. la nona 
(llornata del girone di andata 
ha nuovamente rivoluzionato la 
classifica: perche la Roma (co
me del resto si temeva alia vi-
flilia) non ce l'ha jatta a supe
rare I'ostacolo costituito da un 
magnifico Varese, sicche e stata 
raggiunta dal Milan, dal Torino 
e dal Napoli. 

Ma a guardar bene le novita 
sono poi relative perche in so-
slanza poco o nulla e cambiato: 
in pratica, infatti, e restata in-
tatta Vinccrlezza di questo pazzo 
pazzo pazzo campionalo. tanto 6 
vero che- ad inseguire le quattro 
di testa, sgranate a distanza di 
un punto. ci sono Varese e Vi-
cenza nell'ordine, tanto e vero 
che appena un gradino piu sotto 
a fianco dell'Inter e della Fio-
rentina ci sono il Cagliari e il 
Brescia. 

Come dire- che I'cterogeneitA 
del quartetto di testa (due 
grandi: Milan e Napoli, due ri-
velazioni: Torino e Roma) fini
sce per assumerc il valore di 
un simbolo, il simbolo di un 
campionato cite non ha ancora 
trovato la squadra • guida, in 
grado cioe di dominare il lotto 
delle concorrenti dall'alto di 
tutta una classe, il simbolo di 
un campionato ove non ci sono 
< grandi» in assoluto e non ci 
sono squadre-<materasso» (fatta 
eccezione per Mantova e Spal 
che perd sanno anche loro effet-
tuare le brave impennate, circo 
stanze permettendo). 

Non iMstasse la lettura delta 
classifica. ci sono poi le indica-
zioni venute dai campi di gioco a 
conforlare I'ipotesi dell'assoluto 
equilibrio; indicazioni poco posi
tive persino per Milan e Torino 
che avrebbero fatto la stessa fine 
della Roma se il Vicenta non 
avesse sciupato il rigore otte-
nuto in extremis contro i rosso-
neri e se al Mantova fosse stato 
accordato il sacrosanto rignre 
cui aveva diritto contro i gra-
nata. 

Un po' piu positive le note per 
il Napoli, sebbene non si pud di-
menticare cite la sua vittoria e 
stata facilitata dalle assenze di 
Janich e Haller nelle file rosso-
/)lu, dal rientro intempestivo di 
Bulgarelli (che ha fatto da spet-
tatore) e dall'espulsione di Ar-
dizzon che ha ridotto i petro-
niani in dieci. 

Sono piu positive le note per 
il Napoli — diceuamo — soprat-
tutto perche la squadra di Pe-
saola ha ancora una carta im-
portantissima da giocare. la carta 
del rientro di Sivori: ed £ lecifo 
sperare che se ha fatto gia tanto 
senza Sivori dovrebbe fare molto 
di piu una volta che potra con-
tare ancora su « re Omar ». Ma 
siamo sempre nel campo delle 
ipotesi, delle speranze. alle quali 
si pud apgiungere anche la pos-
sibilitd che la Roma si riprenda 
prontamente dimostrando gia 
contro il Cagliari che la scon
fitta di Varese $ stata il frutto 
di una giomata nera (oltre che 
dell'infortunio a Capello e del 
valore del Varese). 

Una possibilifd peraltro legata 
alia reazione dell'ambiente (diri-
genti, tecnico. giocatori, societd. 
tifosi, stampa) chiamato ora alia 
difficile prova della saldezza di 
nervi: ed in questo senso appa-
riva giusto il ragionamento di 
Pugliese alia vigilia della par
tita quando confidava ai giorna-
listi che per giudicare le rcali 
possibilitd della squadra alien-
deva non tanto una vittoria a 
Varese quanto di conoscere le 
rcazioni dell'ambiente alia pri
ma sconfitta. 

Chiusa la parentesi suite ipo
tesi e suite speranze. torniamo 
ai fatti: torniamo ai fatti per 
soltolineare che neanche I'Inter 
ha fatto meglio delle altre. 
essendo stata facilitata dall'au-
torete di Massei. E che dire 
della Juventus che e riuscita a 
raggiungere la incompleta Fio-
rentina solo in virtu di un ri
gore. nel finale di una partita 
senza sprazzi di gioco e di spet-
tacolo? 

No. neanche alia nona giornaia 
11 campionato ha voluto gettare 
il relo che copre tuttora le sue 
sembianze rendendole enigmati-
che e indecifrabili. 

L'equilibrio dunque continua a 
regnare sovrano: un equilibrio 
nella mediocrita si capisce per
che il gioco continua a latitare 
su tutti i campi (e specie ove 
sono impegnate le cosiddette 
grandi). In sostituzionc del gioco 
nella nona giornaia ne sono acca-

Bossi a Roma: 
«Avevo vinto!» 

II campione o"Europa dei pesi 
welter Carmelo Bossi, che sa-
bato scorso a Johannesburg e 
stato sconfitto ai punti dal pu
gile sudafricano Willy Ludick, 
e giunto ieri a Fiumicino a bor-
do di un aereo dell'Alitalia. Al 
suo arrive Bossi ha dichiarato: 
€ Mentre II 5 ottobre Ludick ave
va vinto meritatamente so-pren-
dendomi, nella rivincita sono 
stato io il vincitore morale, Piu 
voHe Ludick e stato In balia dei 
miei colpi e alia fine credevo 
proprio di avercela fatta con 
ampio margine. Invece un ver-
detto parziale mi ha dafo baf-
tuto*. A riprova che quanto af-
fermava trm vero, Bossi ha mo
st rat o alcuni giomali sudafricani 
che hanno giudicato senza mez-
z| termini I'andamento del match 
favorevote all' italiano. « Spero 
proprio di affronfare ancora Lu
dick — ha agglonto — lo met
ier* ttnz'altr» K.*. »• 

dute di tutti i colori: autogoal, 
rigori sbagliati, rigori non asse-
gnati, incidenti (come a Padova 
dopo la vittoria del Livorno). 
Se Herrera potesse parlare di-
rehbe sicuramente: «Avevo ra-
gione a sostenere che con I'en-
trata in viqore dvll'antidoping ne 
avremmo viste di belle? ». 

Ma Herrera, come e noto, e 
stato deferito alia Commissione 
discipUnare per la sua prima 
dichiarazione e quindi ora non 
ci ricadrd. Mancando anche le 
sue polemiche, che resta? Nien-
t'altro' cite fare punto e aspet-
tare la giomata di domenica che 
comprende un'altra serie di im-
portanti appuntamenti: Fioren. 
Una - Inter, Lanerossi - Juventus, 
RomaCagliari e Torino-Bologna 
innanzitutto. 

Roberto Frosi 

Aggrediti 
2 arbitri 

Malmenato un giocatore del Livorno 

MANTOVA-TORINO 0-0 — 
I'arbitro avesse accordato 
virgiliano BANDONI sull'a 

Anche II Torino ha rischiato d! perdere: 
un giusto rigore al Mantova. Nella foto: 
Itaccante grahata FACCHIN -

avrebbe perso 
una parata del 

anzi se 
portiere 

Ancora incidenti sui campi 
di gioco: stavolta sono stati 
aggrediti due arbitri. uno a 
Narni ed uno a Como. cd e 
stato rn.alme.nato un giocatore 
del Livorno. 

A Como I'arbitro Cimma di 
Biella. che ha diretto la par
tita Como Triestina vinta dai 
giuliani. e stato assediato ne 
gli spogliatoi dcllo stadio di 
Sinigaglia per oltre un'ora e 
niezza lasciando poi la citta 
a bordo di un'auto della pu 
lizia. I tifosi di Como gli rim-
proveravano di aver convali-
dato la prima rote della Trie
stina benche viziata da un 
fallo sul portiere e d i . a\ or 
negato un rigore alia squadra 
di casa negli ultimi minuti. 

Piu gravi gli incidenti acta-
duti a Narni ove al termiiu* 
della partita Narnese Cuoio 
Pel I i (del campionato di M%-
lie D) finita in parita gli 
spettatori hanno aggredito lo 
arbitro Raff a di Roma che 
sul momento e riuscito a sal-
varsi: ma quando stava per 
lasciare Narni a bordo di una 
camionetta della polizia I'ar
bitro e stato riconosciuto. af-
ferrato di peso, fatto scendere 
dalla camionetta e malmenato. 

Infine al terminc della par

tita Padova Livorno (vinta 
dal Livorno) un gruppo di 
spettatori ha riconosciuto il 
giocatore amaranto Santon. lo 
ha aggredito e malmenato. An
che durante la partita si era-
no registrati tafferugli in 
campo e sugli spalti. 

Sospesa 
la partita 
Sporting-
Fiorentina 

FIUKNZK. 27 
A cnu.'a deH'inond.i/iono che 

ha flagellato L:sbi»;u la p.irlits 
Sporting-Fiorentina in program 
:nu mcrco!e:ii t> Mata rinvata 
i' quindi !a squudra viola e 
rientrata in st\lo ogiji. lo mi 
speondo tempo .si e appre^o che 
per le due partite sono .-̂ tnte 
stahilite le seguenti <iati>: il 6 
<iicetnbro a Lisbona ed il 13 a 
Kirenze. La Fiorentina intanto 
ha inviato un telegramma d 
solidarieta alio S;H>rt:n4 

lava 

le pentole 
'^^^W^GUE NAONIS LS108 

lepeBicfWtin^ 
itihtfti^ pulite, sgrassate, lucide. 
: ;; 11|?/^ ne stanno tanti, 
di tultefe tazzine, bicchieri. 
v r;^:^f^^iiJm^sto\per:tutto e tutto viene lavato a regola d'arte. 

^: : S una lavasioviglie, la "sogna* cosi: y- ^ 
w 

per questo Lui Qe^Jei* 
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NAONIS 
laiiistoi%lle>:;V,; 
lavatrid - T j i 
frigorifcri i ̂  
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stale a kerosene 
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Intervista con il compagno Carlos Rafael Rodriguez, membro della 

segreteria del PC cubano e ministro per gli affari economici 

CUBA, IL SUO SVILUPPO SOCIALISTA 
E LA GUERRIGL1A IN AMERICA LATINA 
Grande fiducia nelle prospettive economiche - In tutto il mondo latino-americano esiste una situazione obiettivamente ri-
voluzionaria: le forze popolari debbono comprenderlo e organizzare la lotta in modo adeguato - La migliore difesa di Cuba 

fc il progresso della rivoluzione e della battaglia antimperialista nel mondo 

Abbiamo rivolto al 
compagno Carlos Rafael 
Rodriguez, membro della 
segreteria del Partito co-
munista e ministro per 
gli affari economici di 
Cuba, una serie di doman-
de sui problemi economi
ci e politic! che stanno di 
fronte alia giovane re-
pubblica socialista e ai 
popoli del continente, 

Ecco il testo dell'inter-
vista. 

Quail sono gli scopi 
del tuo viaggio in Eu-
r o p a ? 

Sono stato in Bulgaria per 
partecipare alia terza sessio-
ne della Commissione per la 
collaborazione economica cu-
bano-bulgara, poi sono venuto 
a Roma per la conferenza del
la FAO. quindi mi recherd in 
Cecoslovacchia. Polonia. Ger-
mania democratica e Unghe-
rin. per discutere in seno alle 
commissioni bilaterali questio-
ni relative alia collaborazione 
economica e tecnico-scientifi-
ca. Va precisato che queste 
commissioni non si occupano 
del problemi del commercio 
corrente. bensl di quelli di 
piu ampio respiro. come la 
collaborazione per gli investi-
menti nelle Industrie cubane, 
le ricerche congiunte nel cam-
po dei derivati dello zucche-
ro e della canna da zucche-
ro Clegno. carta, rayon) e gli 
scambi di conoscenze tecni-
che. 

Quali sono le p rospet 
t ive dello svi lappo eco-
nomico a C u b a ? 

Possiamo dire che dall'ana-
lisi della situazione si rica-
va una impressione motto posi-
tiva. Non e tanto l'aumento 
del prodotto lordo che induce 
aU'ottimismo. quando fl fatto 
che stiamo creando le basi so-
lide per uno sviluppo futuro; 
basi che fra alcuni anni da-
ranno risultati di enornie im-
portanza. Nel campo dell'al-
levamento. abbiamo gia otte-
nuto imports nti success!. H 
patrimonio zootecnico com-
prende per esempio 7 milioni 
e 200 mila bovini, cifra consi-
derevole e in aumento. Cuba 
sta diventando una produttri-
ce ed esportatrice di came, 
ed anche (sebbene questo ci 
interessl meno al fini del-
resportazione) di latte. E' si-
gnificativo che funzionari del
la FAO ci abbiano chiesto. 
proprio in questi giomi. di 
studiare la possibilita di for-
nire latte a paesi sottosvilup-
pati. in cambio di altri ali-
menti e di materie prime, nel 
quadra del programme mon-
diale di alimentazione. Ma. ri-
peto. quello che soprattutto ci 
interessa. e che Cuba diventi 
una important? esportatrice di 
came. Lo svihippo della pro-
durione di came a Cuba e 
fondato su criteri assoluta-
metrte scientifici: rotazione e 
sfruttamento intensivo dei pa-
scoli. utilizzazione della me-
lassa e della urea nell'alimen-
tazione del hestiame. feconda-
xione artificiale delle vacche 
zebu con tori Holstein della 
piu alta qualita. e cos! via. 

Per quanta riguarda l'agri-
coltura in senso stretto. basti 
ricordare che abbiamo posto 
1'obiettivo di 10 milioni di ton-
nellate di zucchero per il 1970. 
Nel 1973 la produzione di agru-
mj sara raddoppiata. nel 1973 
raggiungera i) milione di ton-
nellate. e — questo e nei no-
stri piani — continuera ad au-
mentare fino al 1985. Cuba di-
ventera uno dei primi produt-
tori del mondo di agrumi. co
me quantita e come qualita. 

Si pone naturalmente. a 
questo punto. il proWema del-
I'industria di trasformazione 
dei prodotti agricoli. Sono in 
corso trattative con ditto di 
vari paesi. fra cui I'ltalia, 
per la costruzione di c combi-
nati > che producano succhi. 
marroellate. oli essenziali e 
bevande, «lavorando» agru
mi. Con l'aiuto dellTJRSS. e 
in via di progettazione un 
« combinato » per la mattazio-
ne di mille capi di bestiame al 
giomo. per la produzione sia 
di came in scatola. sia di 
quart! congelatj da esportare 
all'estero. 

Con una ditta inglcse stia
mo trattando la costruzione di 
una fabbrica di fertflizzanti. 
Un'altra sara costruita a Cu
ba dall'URSS. 

Una fase suocessiva di svi
hippo prevede to sfruttamento 
delle ricchezze minerarie (Cu
ba ha la riserva di niche! piu 
importante del mondo). Pro-
durremo cobalto. cromo. allu-
mio. acdaio. 

Come si legano i divers! 
aspetti della politica ta-
teraa e della politica este-
ra di Caba? 

Come govemo rivoluziona-
rio e socialista, come partito 
comunista, abbiamo il dovere 

di far progredire il paese e 
il popolo, cioe di fare di Cuba 
un paese avanzato e forte, e 
di dare il maggior benessere 
possibile al popolo. Per farlo 
— voglio sottolinearlo — con-
tiamo molto sulla decisione. 
sulla volonta. sullo spirito di 
sacrificio del popolo stesso. 
Le cose piu importanti non 
sono ne gli investimenti. ne le 
tecniche (anche se sarebbe 
errato sottovalutarne il va-
lore). bensl il lavoro volonta-
rio. la mobilitazione di massa 
per il raccolto... Si. Cuba vuo-
le crescere. svilupparsi. Ma il 
partito e il govemo considera-
no un dovere irrinunciabile la 
solidarieta con chi si difende 
da una aggressione. come il 
Vietnam, e con coloro che lot-
tano per la liberazione dei 
loro paesi. come fanno i mo-
vimentj rivoluzionari e guer-
riglieri in America Latina. do
ve la guerriglia e la forma 
piu elevata di lotta. 

Ma Cuba tradirebbe il suo 
dovere internazionalista se 
condizionasse la solidarieta al 
desiderio e al diritto di svi
lupparsi. cioe se il prezzo del
lo sviluppo fosse 1'interruzio-
ne della solidarieta con i rivo
luzionari di tutto il mondo. 
Questo che dico non corri-
sponde ad una decisione sog-
gettiva, unilaterale e minori-
taria del gruppo dirigente cu
bano. bensl alia volonta di tut
to il popolo. con 1'esclusione 
dei soli * gusanos militantes > 
(i « vermi». cioe i controri-
voluzionari accaniti). 

In ogni momento in cud si e 
presentata I'alternativa fra re-
sistere o capitolare. cioe com-
prare la liberta con rinunce 
all'autonomia di azjone inter-
nazionale, il popolo si e schie-
rato compatto intorno al go
vemo e al partito, scegliendo 
la resistenza. E* proprio dan-
do tutta la sua solidarieta ai 
rivoluzionari degli altri paesi 
che Cuba difende e rafforza 
la sua liberta. Se il Vietnam. 
invece di essere. come sara, 
la tomba dell'imperialismo. di-
ventasse al contrario un ter-
reno di vittoria per rimperia-
lismo: se in America Latina 
non si sviluppasse. come si 
sviluppa. la rivoluzione. Cuba 
sarebbe meno libera e meno 
sicura. La migliore difesa d i , 
Cuba e il progresso della r i - ' 
voluzione e della lotta antim
perialista in tutto il mondo. 

Secondo t e . In tntta 
l 'Amer ica Latina e s i s te 
una s i tuazione rivoluzio-
n a r i a ? 

SI. esiste una situazione 
obiettivamente rivoluzionaria 
neirinsieme dell'America La
tina. e d o per varie ragioni. 
La miseria delle masse e gia 
insostenibile. e non tende a di-
minuire. ma ad aumentare. 
La prospettiva non e che le 
cose cambino in meglio. ma in 
peggio. perche nessuna classe 
dirigente di nessun paese lati-
noamericano. a parte owia-
mente Cuba, fa qualcosa per 
liberare il paese dalla domina-
zione straniera. Tnoltre. Tim-
perialismo nord-americano gio-
ca la carta delle oligarchic 
reazionarie. cid che aggrava 
la situazione. e rende piu acu
te le contraddizioni. La cosa 
piu importante e che le forze 
rivoluzionarie comprendano la 
situazione. oggettivamente fa-
vorevole alia rivoluzione, ed 
organizzino la lotta tenendo 
conto di tale situazione. 

La morte del compa
gno Guevara ha avuto 
ripercussioni molto nega
tive sullo sviluppo della 
rivoluzione in America 
Latina? 

La morte di Guevara e sta-
ta non soltanto un fatto pro-
fondamente doloroso. ma an
che un colpo serio al movi-
mento guerrigliero in Bolivia. 
perche Guevara era uno dei 
piu grandi. stimati. amati di-
rigenti guerriglieri di tutta la 
storia latjnoamericana. Pure. 
la sua morte ha avuto — non 
ti sembri paradossale — una 
profonda ripercussione posttj-
va fra le masse. L'esempio del 
Che, che abbandona la carica 
di ministro per andare a fare 
la guerriglia. e non in una po-
sizione c coperta >. soltanto da 
dirigente. ma nella posizione 
piu esposta. nel punto di mag
gior pericolo. nel fuoco del 
combattimento. ha commosso, 
ha esaltato, ha fatto riflettere 
migliaia e migliaia dj rivolu
zionari. Sul momento. la mor
te del Che e stata una perdita 
dura e dolorosa. Ma il suo ri-
sultato. a lunga scadenza. sa
ra on accentuarsi ed un exten
ders! della lotta armata, uno 
sviluppo vigoroso del movi-
mento rivoluzionario. Potrem-
mo dirlo con le belle, lapida-
rie parole di Jose Marti: cL'al-
bero che da piu f ruttj e quello 
sotto il quale e sepolto un 
uorno*. 

• . f. 

II presidente coreano a Cuba 

Drammatico messaggio di cattolici danesi al Papa 

Condannate I'aggressione 
USA contro il Vietnam! 

« Sollecitiamo dal Vescovo di Roma I'applieazione dell'articolo 8 della Costi-
tuzione Pastorale: ogni atto di guerra che mira a distruggere citta o grandi 

aree abitate e un crimine contro Dio e contro l'umanita» 

L'AVANA — II capo dello Stato della Corea democratica, Ciol Yong Kun, passa in rassegna, 
insleme con II presidente cubano Dorticds e con II primo ministro Fidel Castro, II plcchetto dl 
onore al suo arrivo a Cuba 

Sciagura ad Arosa in Svizzera 

Telef erica nel vuoto: 
tre operai italiani uccisi 

Morti anche due svizzeri e un austriaco - La cabina, per la 
rotfura di un cavo, e precipitata per cinquanta metri 

BERNA. 27 
Sei persone hanno perduto la 

vita in una terribik sciagura 
avvenuta quesla mattina ad Aro
sa Weissbom. nel cantonc dei 
Grigioni. dove la cabina di una 
teleferica e precipitata nel vuoto 
fracassandosi a fondo valle do-
po un volo di una cinquantina di 
metri. Tra le vittime sono tre 
operai italiani. due svizzeri e 
uno austriaco. I tre italiani de-
ceduti sono: Francesco Ferran-
te. di 21 anni. da Domicella 
(Avelbno); Giuseppe Massaro di 
27 anni da Moiano, in provincia 
di Benevento. e Pasquale Balotti 
di 31 anni da Mese in provincia 
di Soodrio. Non sa conoscono an-
cora i nomi dei due svizzeri e 
deH'austriaco. La disgrazia e 
av\-enuta alle 11,30. Sulle cause 
non si sa nulla anoora di pre-
ciso. Si sa invece che alia tele
ferica erano in oorso lavori di 
manutenzione e di revisiooe. in 
pre\*isione della prossima aper-
tura di stagione. I trasporti da 
Arosa a Weisshorn (2200 metri) 
awenivano pertanto con una te
leferica di servizto. adibita a 
operazioni di soccorsa 

I tre italiani hanno preso po
sto in cabina. insieme con gli 

altri tre passeggeri, a Weisshorn, 
per soendere a fondovalle. Essi 
erano stati assunti da pooo al-
l'albergo cRifugk>» e si accki-
gevano a presentarsi al posto di 
polizia di Arosa per le forma-
lita cui devono sottoporsi i la-
voratori stagionah'. La teleferica 
si era da poco messa in movi-
mento quando, per cause che 
non sono state anoora precisate. 
la cabina e precipitata sulle roc-
ce sottostanti. I sei occupanti 
sono morti sul colpo. Appena da-
to rallarme, agenti della polizia 
cantonale si sono recati sul po
sto e hanno dato vmzio a una 
inchiesta. La localita e stata 
raggiunta anche da un funzio-
nario consolare che ha prowe-
duto ad awettire le famiglie 
delie vittime italiane. alle quali 
e anche giunto il cordoglio del 
capo dello Stato. 

Per quanto riguarda le cause 
del sinistra, l'ipotesj piu proba-
bile ftno a questo momento e che 
si sia verificata la rottura di un 
cavo: ci sarebbe percio da sta-
bilire in quale stato la teleferica 
di servizio funzionava e se era 
stata sempre e regolarmente sot-
toposta aDe prescritte operazioni 
di manutenzione. 

Assegnati i 
premi « Femina » 

e «Medicis» 
PARIGI. 27. 

La « seconda serie > dei grandi 
premi letterari francesi si e con. 
clusa oggi con 1'attribuzione del 
« Femina > e del < Medicis ̂ . 

II < Femina > e stato assegnato 
a Claire Etcherelli per il suo 
romanzo c Elise ou la vraie vie ». 
edito da Denoelles. 

II € Medicis» invece e stato 
attribuito a Claude Simon per 
U suo romanzo storico <Histoi-
re > edito dalle « Editions de 
Minuit >. 

« Elise ou la vraie vie » (Elisa 
o la vera vita) e una testimo-
nianza sulla condizione operaia. 
Per Elisa. giovane contadina, la 
c vera vita » e seguire a Parigi 
il fratello Lucien e Iavorare co
me lui in fabbrica, un lavoro 
terribile che impedisce di pen-
sare e di essere. La vera vita 
sara soprattutto il suo amore 
per un operaio algerino, ArezkL 

I compiti del PC britannico dopo il fallimento laburista 

Trasformare la delusione 
in forte volonta di lotta 
Nostra tovizio 

LONDRA. 27 
Vasta & la disilluskme per i 

risultati dell'esperimento di 
govemo laburista. diffuso e 
lo scetticismo sulla capacita e 
volonta di Wilson di rompere 
raccerchiamento delle forze 
della conservazione e di dare 
awio ad un programma di 
rinascita in accordb con i prin-
cipi e i caposaldi programma-
tici del movimento laburista 
e le aspirazkmi piu profonde 
delle masse popolari inglesi. 
Ma altrettanto forte e la de-
terminazione a contrastare il 
passo a una politica conserva-
trice. Questa determinazione 
si e manifestata nelle lotte 
unitarie sul fronte sindacale 
e per la causa della pace che 
si sono andate rafforzando e 
generalizzando negli ultimi 
tempi. 

n compito che sta di fronte 
a tutte le forze di sinistra in 
Inghilterra e come trasforma
re positivamente la disillusio-
ne e lo scetticismo dell'eletto-
rato e la risolutezxa delle 
avanguardie in un nuovo pote-
re politioo capace di imporre 
un mutamento radicale alia 
situazione. 

II fondamentale problema di 
prospettiva e la quesuone tat-
tico-strategica che ne conse-
gue. sono stati al centro della 
seconda sessione di lavoro dei 
30. congresso del partito co
munista britannico al Camden 
Hall di Londra. D dibattito 
odierao ha ruotato attorno ai 
temi basilari e collegati della 
< unita della sinistra > e della 
<via britannica al socialismo*. 
Intervento dopo intervento. 
I'argomento e stato affrontato 
dai delegati con lapprofondi-
mento e la spregiudicatezza 
adeguati alia gravita delle 
condizioni in cui versa O pae
se e al peso delle responsabi-
lita di chi si batte per cam-
biarle. 

La rassegna dei risultati rag-
giunti negli ultimi due anni, 
dall'ulUmo congresso del par
tito ad oggi, e servita a sotto-
lineare l'impeto della campa-
gna della sinistra, portando 
nel contempo ad individuare i 
ritardi e le debolezze di una 
azione che. per essere effica-
ce. deve svolgersi su plan] 
divers!: elettorale. sindacale e 
dj massa. 

Questo e rindirizzo globale 
che e stato riaffermato al 
congresso. George Mattews, 

membro dell'Ufflcio politico e 
direttore del Morning Star, 
ha ribadito la politica di unita 
con tutte le forze di sinistra e 
ha difeso il carattere di gior-
nale popolare che I'unico quo-
tidiano della sinistra in Inghil
terra. il Morning Star, si e da
to aprendo le sue colonne alia 
espressione di diversi punti di 
vista all'interno dello schiera-
mento di sinistra e sostenendo 
contemporaneamente. con tut
to il vigore. le lotte del lavoro. 

D segretario del partito. 
John Gollan. ha. dal canto suo. 
raesso in luce i fermenti che 
si sono manifestati sia nelle 
Trade Unions sia nel partito 
laburista, ed ha riconfermato 
rimpegno dei comunisti inglesi 
sui due obiettivi del lavoro 
elettorale e delle lotte operaie. 
Quando Wilson e il ministro 
Gunter specula no sul preteso 
ccomploUo rosso > nelle file 
sindacali. essi. in realta. dan-
no il migliore apprezzamento 
delle capacita di lotta dei co
munisti. della loro influenza e 
del loro decisivo contributo nel 
determinare un possibile cam-
biamento a sinistra deua po
litica govemativa. 

Leo Vestri 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 27. 

Un giovane padre domenlca-
no danese che segue i lavori 
del Tribunate Russell mi ha dato 
il testo del seyuente messaggio 
inviato venerdi scorso a Paolo 
VI dalla « Giouentii cattolica * 
danese e dagli t Operai catto
lici » danesi (Copenaghen. West-
end 9): « Profondamente rattri-
stati per il fatto che i npeluti 
appelli del Papa a favore del
la pace nel Vietnam e che le 
initiative diplomatiche per 
giungere a una pace negoziata 
non hanno avuto successo, sol
lecitiamo dal Vescovo di Roma. 
capo della Chiesa, la applica-
zione della decisione del Con
cilia contenuta nell'articolo 8 
della Costituzione Pastorale: 
« Ogni atto di guerra che mira 
a distruggere indiscriminata-
mente cittd o grandi aree abi
tate e un crimine contro Dio 
e contro i'umariitd. Esso deve 
essere assolutamente condanna-
to*. Innumereuoli rapporti e 
testimoniame hanno provato 
che la condotta della guerra 
americana nel Vietnam ha rag-
giunto dimensioni e caralteri 
tali da ricadere sotto il concet
to di guerra totale. Le aMtoritd 
ufficiali della Chiesa non pos-
sono a buon diritto aspettarsi 
che il mondo prenda sul serio 
le loro dectsioni finche queste 
stesse autontd esiteranno a 
farlo. Una tale misura doi7reb-
be essere presa senza nessuna 
paura di eventuali svantaggi 
materiali da parte dello 
Chiesa *. 

II giornaltsta vuhpendente 
francese. Jean Bertolino. i cui 
servizi dal Sud e dal Nord Viet
nam sono stati pubblicati dal-
Vautorevole quotidiano cattolico 
parigino. La Croix, ha portato 
oggi al Tribunale Russell una 
testimonianza di parttcolare 
valore. 

c lo sono QUI a titolo del tut
to personate — ha dichiarato 
Bertolino — ma ho pensato che 
quello che ho visto nel Sud Viet
nam, questa primavera, e nel 
Nord Vietnam, questo autunno. 
e mio dovere farlo conoscere 
anche in questa sede». 

Bertolino ha reso la dettaplia-
to testimonianza oculare della 
distruzione e dell'incendio di 
un villaggio del Sud Vietnam e 
dell'arresto indiscriminato di 
tutti i suoi abitanti sopravvis-
suti da parte dei soldati ante-
ricani; ha fatto il racconto or-
ribile del modo come gli ame-
ricani obbligano le popolazioni 
di una determmata zona ad ab-
bandonare le loro case e del 
loro trasferimento forzato nei 
campi di concentramento; ha 
Uluslralo una lunga serie di fo-
tografie da lui stesso scattate 
durante il raid di una flotliglia 
di elicotteri USA sulla giungla 
alia caccia dell'uomo. < Ecco il 
generate Dane — ha detto Ber
tolino mostrando il volto sorri-
dente dell'ufficiale americano 
— mentre spara dall'elicottero 
dove anch'io mi trovavo. sn tut
to cid che si muove»; ha inli
ne tracciato un quadro socio
economic del Sud Vietnam e 
in particolare della cittd di 
Saigon i cui dati costitu'iscono 
una efficace spiegazione del 
graduale sgretolarsi del soste-
gno finora accordato agli USA 
da vari gruppi della borghesia 
sudvietnamita e dell'impetuo-
so successo politico delle pro
spettive di largo unita naziona
le anticolonialista indicate nel 
Programma dell'FNL. 

La testimonianza 
di Bertolino 

Jean Bertolino & I'autore di 
una fotografia dicenuta atro-
cemente celebre, e pubblicata 
anche dal nostro giornale alcu
ni mesi fa, dove si vedono le 
teste mozzate di quattro giova-
ni vietcong. Alia domanda ri-
voltagli da uno dei membri del 
Tribunale Russell — «Chi to-
gl'id quelle teste?» — Bertoli
no ha risposlo: < Gli uomini 
delle forze speciali deU'eserci-
to sudmetnamita >. 

D.: < Queste forze speciali 
sono organizzate dagli ameri-
cani? >. 

R.: c Si, organizzate e paga-
te dagli americani. cid i noto >. 

D.: < Gli americani presen-
ziano di persona a questo tipo 
di enmini? ». 

R.: « lo non ne ho visti, ma 
accade ». 

D.: « Gli americani sono max 
inlercenuti per ostacotare o re-
pnmere questo tipo di cri-
mini? ». 

R.: «Non mi risulta*. 
D.; < Tutto cid che lei ha po-

tuto descrivere e fotografare, 
gli americani non hanno ten-
tato di nasconderglielo? ». 

R.; c Al contrario. ho avuto 
tutte le facihtazioni possibxli >. 

f lavori del Tribunale Russeil 
stanno accvmulando una • tale 
massa di prove svlla guerra di 
stermmio condotta dagli USA 
nel Vietnam che non si cede 
con quale pretesto I'accusa di 
genocidio possa essere oramai 
respinta. Anche a voler conce-
dere che tali sono le inevxlabili 
conseguenze di questa guerra. 
i giocoforza da parte di ogni 
cerveUo pensante arrware aUa 
conclusione che ogni guerra 
condotta senza risparmio di 
colpi e senza esclnsione di atro-
citd da una superpotema impe-
rialista contro un intiero po
polo non pud. a lungo andare, 
non trasformarsi in un geno
cidio. 

Nel pomeripgio di ieri Q Tri
bunale RusseU ha ascoUato la 
testimonianza della signpra 
Pham Thi Ytn, una farmacista 
di Saigon che ha scontato sette 
anni di carcere duro netl* pri-

gioni sud-vietnamite di Gia 
Dinh, Chi Hoa. Thuc Due. Phu 
Loi e nella terribile isola di 
Poulo Condore al largo di Sai
gon nel Mar Cinese meridiona-
le. La dottoressa Pham Thi 
Yen ha poco piu di 40 anni, 
ma ne dimostra piu di 60. La 
sua liberazione recentissima, 
avvenuta il 28 febbraio 1967, 
e una prova non certo della ge-
nerositd. bensl della debolezza 
crescente del regime di Saigon. 
Pha Thi Yen e stata Uberata 
dalle autorita saigonesi con lo 
evidente scopo di precoshluir-
si nei confronti del movimento 
di liberazione qualche attestato 
di benemerenza per i oiorni a 
venire. Cosl come, altrettanto 
raramente, ma con eguale sco
po, fece in Italia la polizia fa-
scista nei confronti di alcuni 
dirigenti poJilici della Resi
stenza. 

Le prigioni 
sud-vietnamite 

Attraverso il racconto della 
dottoressa Pham Thi Yen e sta
to possibile ricostruire dalla 
viva esperienza di un essere 
umano tutta la tragedia vietna-
mita: dalla violazione c'ealt ac-
cordi di Ginevra alia persecu-
zione indiscriminata di chi non 
si rassegnd alia venuta degli 
americani e alia tlrannide dei 
loro servi, dalla repressione 
violenta di ogni forma di oppo-
sizione patriottica alia crescita 
imvetuosa del movimento di re
sistenza e di unita nazionale. 
E' cosl che la agiata farmaci
sta saigonese Pham Thi Yen 
divenne fin dal 1960 una vitti-
ma politica e via via. aH'infer-
no stesso del carcere. una di
rigente della lotta per I'indipen-
denza e la liberta. 

La enumerazione delle tortu
re alle quali ella fu sottopo-
sta, la descrizione delle prigio
ni nelle quali e stata reclusa. 
al cui confronto quelle delle SS 
possono persino sembrare delle 
oasi dl serenitd. la confer ma 
documentata, fino, lo ripeto, 
alia recentissima data del feb
braio 1967. della presenza di
rigente degli americani anche 
in questo atroce aspetto della 
guerra tfaggressione al Sud 
Vietnam, non sono che un pic
colo esempio di un ben piu am
pio panorama di lutti e di mor
te. Giunla al punto di ricorda
re al Tribunale Russell il gior-
no in cui. per estorcerle la con-
fessione voluta. i poliziolti sai
gonesi decisero di torturare da-
vanti ai suoi occhi due sue so-
relle. suo cognato e suo nipo-
te, Pha Thi Yen e stata presa 
da un planto convulso che non 
I'ha piu abbandonata per tutto 
il sepuito del suo terribile rac
conto. 

Antonello Trombadori 

Un'intervista alia TV 

Robert Kennedy: «E' 
immorale la nostra 

guerra nel Vietnam » 

Contestate le ottimistiche valuta-
zioni di Westmoreland 

WASHINGTON. 27. 
II senatore Robert Kennedy 

ha dichiarato in un'intervista 
televisiva che la posizione mo 
rale degu Stati UniU nel mon 
do e stata ed e gravemente 
minata dalla guerra nel Viet
nam. e che Johnson ne e con-
sapevo!e. come prova la sua 
riluttanza a viaggiare all'estero. 

<S:amo andati laggiu — ha 
detto Kennedy — ad uccidere 
donne. bambini e migliaia di 
persone innocenti in nome del
la nostra sicurezza. afferman-
do che non vogliamo che una 
guerra sia combattuta sul suo-
lo americano. Abbiamo il di
ritto di farlo ? Io lo contesto 
molto seriamente>. Kennedy ha 
anche contestato la fondatezza 
delle affermazioni fatte dal ge
nerate Westmoreland, coman 
dante supremo delle forze ame-
ricane nel Vietnam, secondo le 
quali la guerra procederebbe 
in modo favorevole per gli Sta
ti Uniti. 

Tale valutazione, ha detto il 
senatore. si basa sulla presun-
zione che i vietnamiti non in-
tensificheranno il loro sforzo 
bellico e che il regime di Sai
gon aumentera le sue forze flno 
a consentire un aumento del 
loro impiego strategico. < Que
sta seconda presunzione — ha 
detto il fratello del presidente 
assassinato — e il contrario di 
cid che realmente accade. Nel
la battaglia di Dak To. dove 
erano i sud-vietnamiti? Perche 
non sono stati loro a conqui-
stare la collina? Perch6 tocca 
sempre agli americani? >. 

Kennedy ha previsto che la 
convenzione del partito demo-
cratico dalla quale deve uscire 
il candidato alle eleziom pre-
sidenziali dell' anno prossimo 
vedra un aspro dibattito tra 
Johnson e il senatore democra
tic© del Minnesota. Eugene 
McCarthy, forte awersario del
la guerra americana nel Viet
nam. < Ritengo che alia fine 
Johnson avra la candidatura 
— ha soggiunto — ma la di-
scussione sara molto v:o!enta ». 

Infine, Kennedy ha dichiarato 
che. nonostante la sua opposi-
zione alia guerra, appoggera 
Johnson. 

L'ex ambasciatore Galbraight, 
che ha parlato dopo Robert 
Kennedy, ha detto che i'aggres
sione USA nel Vietnam < non 
ha futuro». e si e dichiarato 
a favore della de-escalation e 
del ritiro delle truppe ameri-
cane. 

A proposito della guerra nel 
Vietnam. I'lstituto Gallup ha 
reso noto i risultati di nuovi 
sondaggi. Una indagine compiu-
ta in dodici nazioni ha mo
st ra to che in otto di esse (Fin-
landia. Svezia. Brasile. Francia, 
India. Uruguay. Argentina • 
Germania occidentale) esiste 
una maggioranza schiacciante a 
favore del ritiro delle forze 
amencane: in altre due (Gran 
Kretagna e Canada) si preferi-
sce in ogni caso il ritiro alia 
escalation, mentre negli Stati 
Unit) e in Australia esiste una 
maggioranza relativa a favore 
di un maggiore impegno mili-
tare. 

Sempre secondo il sondaggio. 
la popolarita di Johnson ha 
registrato negli ultimi tempi 
un lieve aumento passando dal 
38 al 43 per cento. Un aumen
to ancor piu sensibile si sareb
be manifestato alTintemo del 
partito democratico. 

II New York Times pubblica 
infine una lettera aperta a John
son. sottoscritta da un folto 
gruppo di membri dell'organiz-
zazione di New York del partito. 
« Noi chiediamo — e detto nel
la lettera — la cessazione dei 
bombardamenti e della escala
tion della guerra nel Vietnam, 
noi chiediamo trattative con tut
ti i partecipanti a questo con-
flitto. noi chiediamo il nostro 
ritiro dalla guerra ». 

« A partire da oggi — e det
to nella lettera — noi non so-
sterremo piu il presidente John
son e daremo il nostro voto so-
lamente a quegli uomini poli-
tici che si pronunceranno a fa
vore della cessazione della guer
ra nel Vietnam >. 

abbonatevi a 
Rinascita 

a tutti coloro che si abbonano 

REGALA 
' , H « M M ' X W K I ' I H : ' J 

? "ft- "" r , E T T E R E 

IL 
LIBRQ 
Lettere 
di Karl Liebkneclit 
e Rosa Luxemburg 

a chi si abbona entro il 3ldicembm 
\regala fnoltre 
\ S e i . 

\ incision! 
/ di Kate 

/ Kollwitz 

Tari/fe 

Italia: annoo L. 6.000 
•emestrale L. 3.100 

Indir iaure alTaMinjiiMtraxion* d i 
RlMMita Viale Fmbrim Te*U 7 5 
Milan* 2 0 1 0 0 

• p p n r e veraanenlo an I C C P . 
3 / 5 5 3 1 S M . Edilrice FUoila Via. 

. l e F . l v i o T « U 7 5 Mikw« 2 0 1 0 0 

http://PAG.il/echl
file:///regala


PAG. 12 / fatti n e l m o n d o 1 ' U n i t A / marledi 28 novembrc 1967 

La conferenza stampa del generate De Gaulle 

DURO ATTACCO ALL' AMERICA 
Chiaro no all'Inghilterra 

rassegna 
internazionale 

Parlare chiaro 

sull'Europa 
Un a no o piii ncllo e pit] 

tondo ili tntti gli aliri prece
dent! all'ingresso della Gran 
Iirctogna nel Mercalo comtino 
e statu pronunciato ieri da Do 
Caullo nel corso dclla sua 
cotiferenzu stampa: ccco la 
constataziunc principalo die 
vicne falta ncgli amhicnti cu-
ropei occidentali a proposito 
degli inlcrrogntivi stiscituti lino 
a ieri dalla controversa que-
Htione dclla svalutaziono della 
slerlina. Cosa sticcedera, ades-
ao, tni i « Sci o? II presidente 
franccso non tia avuto pcli sul
fa lingua: non solo 1'ingresso 
di Lnndra, ma persino Taper-
ttira di ncgoziali Ira i « Sci n 
e Lomlra « spezzerebbe il Mcr-
cato comunc di c-iii — lin le-
nulo a sottolinearo il genera-
lo — la Francia e parte inle-
grantc D. La parola to era quin-
ili ogli nltri cinque, ai quali 
difTicilmento sara ora constn-
tito di tcrgiversare. Essi do-
vranno dire con altrettnnta 
chiarezza se davvcro vogliono 
l'lnghilterra nel MEC e per 
quail ragioni. Dc Gaulle ha 
dello le sue clie sono, in so-
stanza, quelle di sernpre: l'ln-
gliiltcrra e piu americana (lie 
europca e il suo ingresso nel 
MEC avvcrra quando tale rap-
porlo sarii stato rovescinto. II 
presidente francese, CQII il lono 
paternalistico che gli c pro-
prio, lia tenuto a riconosiere 
die qualclio passo in avanti 
Londra lo ha fatto. Ala — ha 
aggiunto — non e sufFicicntc. 

Naturalmcnle ognuno e libc-
ro di dare il giudizin che vuole 
sul mcrito dclle afTermazioni 
e dclla posizione poiilica di 
De Gaulle. Nessttno, pcro, gli 
puo negare chiarczza. E' percid 
auspicabilo die ancho gli allri 
parlino con uguale chiarczza 
e, se e possibile, agiscano, su 
qucsto terreno, con altretlanta 
efficacia. Si, diciamo proprio 
efficaria. Giacche non v'b dub-
bio che I'azione di De Gaulle 
ha paralizzato 1'ingresso dclla 
Gran Brctagna nel MEC men-
tre quclla degli allri non e 
•crvita a far fare il piu piccolo 
pas*o avanti alia questionc 

Naturalnicnte. questo noslro 
invito alia chiarczza non si 
chiudc cnlrn i limit! dclla sola 
qttestiono dell'inpresiso dclla 
Gran Brctagna nel MEC. Essa 
e, piulloslo. una carlina di tnr-

. nasole per altrc e ben piu im-
porlanli question! che tulle si 
riasMimonn in un problema 
rcnlralc: il rapporto ira PEu-
ropa occidentale — con o sen-

za l'lnghilterra — e gli Stati 
Uniti d'America. De Gaulle 
dice: l'Europa occidentale de-
vo emanciparsi dalla tutela a-
mericana. Deve emanciparsi 
sul terreno militare, su quello 
politico, su quello economico. 
Di qui non solo la sua opposi-
ziono all'Inghilterra nel MEC 
ma il suo allacco all'aggressio-
tie al Vietnam, la sua campa-
gna contro il « dollaro infla-
zionato D, la sua posizione sul 
conflilto Medio orientate. E' 
un disegno coerente, buono o 
caltivo cho sia. 

Ma gli allri, che disegno han-
no? Solo quello di mantenere 
la presa americana sull'Europa 
occidentale o di accodarsi, 
quindi, a tutte le iniziative di 
Washington, sul terreno mili
tare come su quello politico cd 
economico? Se e cosi — e pur-
troppo, almcno per I'ltalia, e 
cosi — non si vede davvero 
come tale posizione possa es
se ro qualificata come piu rea-
listica, produltiva, e in una 
parola miglioro di quclla dcl
la Francia. 

Percho proprio questo e il 
punto. Tulti coloro che in Eu
rope occidentale, e in partico-
lare in Italia, gridano, giusta-
mente del resto, contro il na-
zionalismo gollista, alia prova 
dci fatti non sanno opporre 
nulla di piii eflicace, nulla di 
piu politicamcnlu nuovo. La 
« grande comiinila allanliia »V 
Ma andiamo, smettiamola con 
questo sciocchezze. La famosa 
« comiinila atlanlica » ncssuno 
la vuole, nessnno la puo fare 
ed e bene, del reslo, che ncs
suno la faccia con un'America 
di cui il fratello slcsso delPau-
tore di questa idea, Robert 
Kennedy, dice die si disonora 
con una guerra barbara, disu-
mana, ingiustificahile. Se. inve-
ce, e una Europa occidentale 
ne subordinata agli Stali Uniti 
ne dominata da una egemonia 
gollista che si vuole, ebbene 
to si dica chiaro. Su questo ter
reno non mancano certo le for-
ze capaci di realizzare un tale 
disegno, il solo alto a battere 
il gollismo n a superarlo, come 
si dice. Se invece e alPAmeri-
ca a faro di civilta» che si 
pensa, ebbene allora la divi-
sione conlinuera: gli amcricani 
andranno con gli americani, i 
gollisli con i gollisti e coloro 
che vogliono una Europa indi-
pendente — o Ira quest! ci sia-
mo noi — conlinneranno a les-
sere pazicntementc le fila della 
loro poiilica dirclta a superarc 
i blorrhi c a contraslarc il pas
so alio egemonie americane o 
golliste. 

a. {. 

II presidente accusa gli USA di tentare di comprare l'Europa con dollar! inflazionati — Con-
danna dell'aggressione nel Vietnam • Ferma risposta di Rochet alle insinuazioni anticomuniste 

Sui problemi della pace 

Un «vertice >arabo 

il nove dicembre 
II Cairo accogliera «con simpatia >» I'inviato 

di U Thant — Un'intervista di Eshkol 
IL CAIRO. 27 

Un nuovo < vertioe > dei 
paesi arabi si terra il 9 di
cembre. in una capitate da 
stabilise (Rabat, secondo una 
proposta rDarocchina, Bagdad. 
0 lo stesso Cairo). Ne ha dato 
rannuncio il vice-segretario 
della Lega araba Nofal. D 
quotidiano AI Ahram affer-
ma che aU'ordine del giorno 
flgurerebbero due argomonti 
princjpali: i mezzi per liqui-
dare le tracce delPaggressio-
ne e < I'azione ddPONU per 
una soluziohe ncgoziata del 
problema dd Medio Oriente ». 
1 dirigenti arabi oercherebbe-
ro in particolare di defirrire 
una Knea comune dinann alia 
missione del rappresentante 
di U Thant, Jarring. 

Nella sua conferenza stam
pa. il porta voce del governo 
egiziano. El Zayat, ha dichia-
rato che Jarring sara accotto 
e ascoltato con simpatia al 
Cairo, nd quadro della posi-

Land di missili 
nel Pocifico 

MOSCA. 27. 
L'Unione Sovietica effettuera 

via serie di lanci missilistici 
sperimentali sul Pacifko setten-
trionale & partire da domani. 
D pcriodo fissato dalle autorita 
soviet iche per questi nuovi espe-
rirnenti scade il prossimo 30 di
cembre. Un annuncio delPagen 
tia TASS ha precisato questa 
mattina che per questa serie di 
•sperimenti sono previste due 
aree di rientro delle parti ter-
•unali dei missili. 

zione enunciata da Nasser nel 
recente discorso. Nasser, ha 
ribadito 1'alto funziooariq in 
polemica con alcune interpre-
tazioni occidentali. non ha re-
spinto la risoluzione votata 
dal Consiglio di sicurezza, ma 
si e limitato a definirla <in-
suf ficiente >. El Zayat ha 
egualmente precisato che il 
rifiuto di consentire la navi-
gazione israeliana sul canale 
di Suez verra mantenuto non 
a oltranza ma <fino a quando 
non sara stato risolto il pro
blema palestinese >. La risolu
zione dell'ONU era stata in
vece respinta dalla Siria « 
dalT Algeria. 

A Tel Aviv, il primo mird-
stro israehano, Eshkol. ha in-
dicato. in un'intenista al 
giomale tedesco Welt, che 
Israele potrebbe negoziare 
con gli Stati arabi anche sen-
za un c formale riconoscimer. 
to> preiiminare dello Stato 
sionista. Eshkol ha tuttavia 
ribadito il proposito di non 
restituire i territori egiziani, 
giordani e siriani e di ser-
\irsi defl'occupazione come di 
uno strumento di pressione 
nella «trattativa >. II mini-
stro degli esteri. Eban. rien-
trando a Te) Aviv da New 
York, ha sostenuto a sua vol-
ta che la risoluzione dell'ONU 
avrebbe < riconosciuto fl di 
ritto di Israele a restare sul 
la linea di tregua raggiunta 
nella guerra di giugno fino a 
che le sue frontiere non ver 
ranno ftssate di comune ac-
cordo>. Come e noto, la ri
soluzione chiede invece espli-
citamente il ritiro delle 
truppe. 

Dal nostro corrispondente 
PAR1GI. 27. 

Violenza, ironia. sjerzante 
salira, orgoglio sprezzante: 
su questa trama di fondo, De 
Gaulle — nella sua attesa 
conferenza stampa — ha in-
serito un discorso politico 
Jondamentalmente antiameri-
cano. II suo pemo centrale 
e un « no» irreversible al-
1'ingresso dell'lnghilterra nel 
Mercato comune. La polemi
ca contro la manomissione 
dell'Europa da parte di un 
dollaro inflazionato e" stata 
senza merce. II carattere ag-
gressivo della politico prati-
cata da Israele scatenando la 
guerra e stato confermato e 
inserito in un quadro storico 
che porta acqua al mulino 
delle ragioni degli arabi, la 
dove De Gaulle ha parlato 
di € terra acquisita > tra la 
prima e la seconda guerra 
mondiale. in condizioni piu o 
meno giustificabili, e posta al 
centro dei popoli arabi che 
gli erano ostili, il che avreb
be provocato conjlitti co-
stanti. 

La fine della tensione nel 
Medio Oriente e stata messa 
in collegamento con la guerra 
nel Vietnam: e De Gaulle ha 
affermato che non si vede 
come Vaccordo per un rego-
lamento tra Egitto e Israele 
potra essere appoggiato se 
VAmerica non abbandona «la 
sua odiosa guerra nel Viet
nam », perche «nel mondo 
tutto e collegato >, e se nel-
VAsia del Sud-Est non trionfa 
la pace, questa non potra 
guadagnare il Medio Oriente. 

Per De Gaulle, il regola-
mento pacifico della crisi me-
dioorientale deve avere per 
base I'evacuazione dei terri
tori presi con la forza, la fine 
dello stato di belligeranza, il 
riconoscimento reciproco de
gli Stati, la libera navigazione 
nel Golfo di Akaba e nel ca
nale di Suez e uno statuto in
ternazionale per Gerusalem-
me, perche la Francia « rifiuta 
di dare il proprio avallo alia 
conquista di un quartiere di 
Gerusalemme dove gli israe-
liani si sono istallati con le 
armi >. 

Si tratta, come si potra no-
tare, degli stessi punti cen-
trali di quello che e stato de
finite < il piano Tito *. De 
Gaulle ha fatto anche notare, 
in polemica con Guy Mollet, 
come la politico della Fran
cia, dopo il 1956, abbia mu-
tato i dati di stretta collegan-
za stabiliti tra Parigi e Tel 
Aviv e come la Quinta Repub-
blica si sia sctolta dai rap-
porti con Israele < per favori-
re la distensione nel Medio 
Oriente >. 

Per il Quebec, De Gaulle 
ha rivendicato che esso *di-
venti uno Stato sovrano y, 
chiedendo che «la solidarieta 
dei francesi si organizzi da 
una parte all'altra dell'Atlan-
tico», e definendo Montreal 
«la seconda grande citta 
francese del mondo». Le ri-
percussioni che questo discor
so avra in Canada saranno 
certamente assai acute. Ma 
veniamo all'attacco al dollaro. 

De Gaulle ha parlato di 
€ sequestro > delle industrie 
europee da parte americana, 
che non si deve alia superio-
rita economico degli Stati 
Uniti, ma all'inflazione in dol-
lari che essi esportano presso 
gli altri sotto la copertura del 
Gold Exchange Standard, c E' 
assai rimarchevole, ha fatto 
notare De Gaulle, che il to-
tale deficit della bilancia dei 
pagamenti americana da otto 
anni & precisamente eguale al 
totale degli investimenti ame
ricani nei paesi dell' Europa 
occidentale >. Questo $ I'ele-
menio «artificiale, autorita-
rio * che pesa sull' economia 
europea, e la Francia chiede 
che sia posto un termine «a 
questo abuso, nell'interesse 
del mondo mtero e anche nel
l'interesse deti"America, il cui 
deficit nella bilancia e Vinfla-
zione sono deplorevoli >. 

E qui De Gaulle ha affac-
ciato la tesi che la crisi della 
sterlina minaccia anche il dol
laro. Per lui. si tratta di * ri-
stabilire un sistema monetario 
internazionale fondato sulla 
imparzialxta e suU'unicersalita 
che sono i privilegi dell'oro *. 
E questo a riconferma della 
proposta di due anni or sono, 
vale a dire il ritorno al team-
pione oro > che comporta la 
fine della supremazia del dol
laro. Ogni equrtoco a propo
sito di un intiepidimento del
la opposizione francese all'in
gresso dell'lnghilterra nella 
Comunitd, dopo la svalutazio-
ne, i stato eliminato con una 
fermezza che ha rasentato la 
brutaUta. De Gaulle ha detto 
che dopo la svalutazione del
la sterlina, si spiegano infine 
le ragioni della insistenza dav 
vero straordinaria con cui 
l'lnghilterra voleva fare par
te della Comunitd. La Gran 
Brctagna, possiamo riassu-
mere, voleva risolvere i pro-
pri problemi esportando la cri
si tra i Set. Ma la svalutazio
ne della sterlina dimostra che 

il Mercato Comune attuale, co • 
si come esso e, d < incompa
tible con I'economia dell'ln
ghilterra, con il deficit croni-
co della bilancia dei paga
menti, che prova lo squilibrio 
permanente della economia 
inglese >. 

In queste condizioni di to
tale incompatibility, chiedere 
I'entrata dell'lnghilterra nella 
Comunitd — e qui il discorso 
e stato rivolto ai cinque part
ners — significherebbe fare 
esplodere la CEE. 

Che via viene offerta dun-
que all'Inghilterra? Ben poca 
cosa, pressochd nulla, perche 
il Generate ha ridotto la stes-
sa associazione a questa for
mula vaga: «Not* siamo per 
una qualche sorta di sistema-
zione che, sotto il name di 
associazione o sotto un altro 
nome favorirebbe degli scam-
bi commerciali fra i continen-

tali da un lato, e i britannici, 
scandinavi e irlandesi dal-
Valtro >. 

In quanto alia politico in
terna, De Gaulle ha dato pro
va di cecita per i problemi 
sociali ed economici della 
Francia. L'affermazhne che 
i francesi — tra cui vi sono 
milioni di salariati che gua-
dagnano meno di ottantamila 
lire al mese, e quattrocento-
mila disoccupali — hanno vi-
sto elevarsi del cinquanta per 
cento il loro livello di vita 
in otto anni ha rasentato il 
grottesco davanti a quel mi-
gliaio di giornalisti che gre-
mivano la sala. Ma vi e di 
peggio: De Gaulle ha offerto 
il suo avallo all'anticomunismo 
delle assise di Lilla, ed ha 
definito i comunisti dei « con-
giurati », all'interno del paese. 
Waldeck Rochet, in un com-

mento fatto questa sera, af-
ferma come sia < intollerabi-
le che De Gaulle abbia co-
perto della propria autorita 
le elucubrazioni anticomuniste 
profferite a Lilla dai suoi se-
guaci, presentando egli stesso 
i comunisti come congiurati». 
« Come si pud invocare I'uni-
td nazionale, afferma il Segre-
tario generate del PCF, quan
do si getta Vanatema su piu 
di cinque milioni di francesi 
che votano comunista perche 
sanno che il PCF difende gli 
interessi dei lavoratori? Piac-
cia o no a De Gaulle, il Par-
tito comunista e divenuto una 
grande forza nazionale, pro-
fondamente radicata nel popo-
lo, senza il concorso della 
quale nulla di progressiva si 
potra fare nel paese*. 

Maria A. Macciocchi 

Verso una pericolosa svolta nel Medilerraneo orientale 

La NATO sfrutta la crisi 
per mettere piede a Cipro 

Gli sforzi del messo di Johnson e del segretario generate Brosio 
fenderebbero a far accettare a Turchia e Grecia una soluzione 

da attuare con il confrollo della Nato 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

ANKARA. 27. 
E' stata una giornata di in-

tonsissima attivita diplomati-
ca; gli osservatori guardano 
alia situazione con minore ner-
vosismo rispetto agli ultimi 
drammaticissimi giorni. Nelle 
tre capitali gli incontri tra i 
governanti e gli inviati di U 
Thant, Johnson e il segreta
rio della NATO. II messo 
di Johnson, Cyrus Vance ha 
avuto un lungo colloquio con 
il ministro degli esteri turco. 
Caglayangil il quale ha poi ri-
ferito al Premier Demirel. Su-
bito dopo aver informato il 
capo dello Stato. Sunay. sugli 
ultimi sviluppi delle tratta-
tive con la Grecia. Demirel ha 
convocato il consiglio dei mi-
nistri in scduta straordinaria. 
Brosio. dopo essersi incontra-
to con Vance, ha tenuto una 
riunione all'ambasciata italia-
na ad Ankara con gli amba-
sciatori italiano, canadese, 
belga. francese e britannico. 

Nella tarda serata si e svol
ta ad Ankara una seduta stra
ordinaria (la seconda nella 
giornata) del Consiglio dei mi-
nistri. dopo che Demirel ave-
va incontrato i leaders dei 
partiti. Durante la riunione il 
ministro degli Esteri si e as-
sentato per avere un colloquio 
con l'ambasciatore sovietico 
Smirnov. 

Alcuni dei leaders consul-
tati da Demirel hanno rila-
sciato dichiarazioni secondo le 
quali la Grecia avrebbe ce-
duto a tutte le richieste tur-
che. ivi compresa quella ri-
guardante il ritiro delle trup
pe da Cipro. 

Le notizie provenienti da 
Atene. del resto. comfermano 
quelle dichiarazioni: la Grecia 
sarebbe disposta a discutere la 
smilitarizzazione di Cipro in 
cambio di garanzie che la Tur
chia non invadera mai Tisola. 
Un alto funzionario del mini-
stero degli Esteri ha detto al-

l'agenzia americana AP che 
Atene insistent sul garanzie 
internazionali che comprenda-
no la presenza delle truppe del
la NATO a Cipro. Sembra che 
questa sia la sostanza delle 
controproposte greche recate 
e discusse questa mattina da 
Cyrus Vance con i dirigenti 
turchi. Se e vera questa in-
formazione la crisi per Cipro 
avra uno sbocco pericoloso, 
grazie al quale gli Stati Uniti 
riusciranno a trasformare la 
isola in una base della NATO. 
progetto perseguito da tempo 
da Washington. 

A Nicosia I'inviato speciale 
di U Thant. Bolz Bennet. si 
e incontrato con Makarios. 
Questi ha dichiarato. al ter
mine dell'incontro: cNon vi 
sara nessuna guerra >. II com-
pito di Bolz Bennet sembra 
essere quello di convincere 
Makarios ad accettare un piu 
numeroso contingente della 
ONU sull'isola cui spetterebbe 
il controllo delle operazioni di 

ritiro delle truppe non ciprio-
te da Cipro. 

Makarios del resto ha rila-
sciato una intervista al setti-
manale bulgaro < Pogled » in 
cui dichiara che l'attuale crisi 
di Cipro puo essere risolta sol-
tanto tramite l'intervento del
l'ONU. Bolz Bennet si e pure 
incontrato con il capo della mi-
noranza turca e vice Presiden
te della Repubblica di Cipro. 

In Turchia si sono avuti fra 
ieri e oggi alcuni mortali in-
cidenti legati alia tensione per 
Cipro. Un carro armato e sal-
tato in aria, presso la fron-
tiera con la Grecia, pare per 
un difetto del sistema elet-
trico: i sei militari sono mor-
ti; un capitano dell'aviazione 
e morto nel suo aviogetto. ca-
duto sulla Turchia meridionale 
al rientro da una missione su 
Cipro; sette persone sono 
morte a Istanbul o in inddenti 
stradali dovuti all'oscuramento 
delle citta imposto dalle auto
rita militari per ieri notte. 

Commenfo 

della Pravda 

sul voto 
dell'ONU 

MOSCA. 27 
(a.g.) — La Pravda dedica 

oggi al voto del Consiglio di si
curezza dell'ONU sul Medio 
Oriente e alia situazione come 
si presenta all'indomani di esso 
un commento. nel quale pone in 
rilievo la novita del fatto che. 
per la prima volta. anche i pae
si occidentali hanno acconsen-
trto a votare una nsoiuzione 
avente al centro il ritiro delle 
truppe israeliane. 

E' questo. nota I'organo del 
PCUS. un importante risultato. 
che premia I'iniziativa polkica. 
d buonsenso. la pazienza e la 
moderazione con cui i paesi ara
bi. continuamente provocati. 
hanno impostato la loro batta-
glia. Ma il voto del Consiglio di 
sicurezza. soggiunge la Pravda, 
e solo un primo passo e non si 
pud ora non guardare con preoc-
cupazione alia reazione israe
liana. al rifiuto di Tel Aviv di 
ottemperare all'invito. 

La Pravda senve quindi che 
e necessario proseguire la kxta 
e critica le «teste calde> che 
in alcune capitali arabe sotto-
valutano la portata di un'azkxie 
politica e fanno «affermazioni 
affrettate e non meditate*. 

Atene: il fascismo continua a colpire 

Altri due democrafici 
condannati all'ergastolo 

Sono Panayotis Karantinos e Dimitri Exintave-
lonis il cui processo era stato tenuto segreto 

ATENE. 27. 
Con altri due ergastoli (il 

quinto e il sesto nel giro di po-
chi giomi) si e concluso oggi 
un processo davanti al tribunale 
militare speciale di Atene. pro
cesso che le autorita fasciste so
no riuscite a tenere segreto fino 
all'ultimo moroento. 

Le unicbe notizie che si hanno 
su questa nuova. spjetata. mo-
struosa sentenza. sono quelle 
raccolte da alcuni corrispon-
denti di agenzie occidentali. Co
me sempre. la sproporoone fra 
i fatti e le coodame e abissale. 
e la sentenza ha tutto il carat
tere di una bassa vendetta. 

Accusati di «aver dato rifu-
gio a comunisti ricercati dalla 
polizia >. Panayotis Karantinos 
e Dimitri Exintavekmis sono 
stati condannati alia prigione a 

vita. Erano membri del gruppo 
c Fronte clandestjno >. Euntave-
lonis e stato definito dall accusa 
c ex dirigente del Parti to comu
nista e uno dei capi della nuova 
rete>. Altri tre imputati nello 
stesso processo. fra cui una ra-
gazza di 25 anni. sono stati con
dannati a tre anni e mezzo. 

Lo stesso tribunale ha inoltre 
condamato a 18 anni c per di-
stribuzione di manifestini. propa
ganda comunista e per aver col-
pito gli agenti di polizia che lo 
arrestavano >. Athanasios Panut-
sopulos. definito dall' accusa 
«menibro del PC». A cinque 
anni per < colJette illegali * e 
stato condannato Dionysios Pana-
gopulos, ex tesoriere del partito 
di sinistra EDA. Secondo l'accu-
sa, Panagopulos fkianziava con 
il ricavato delle collette creti 
comuniste clandestine >. 
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Amenclola 
una soluzione ai problemi del
la societa italiana? Ha ragio-
ne quel delegato che ha chie-
sto ai dirigenti e uomini di 
governo: che cosa facevate e 
dove eravate quando i govern! 
da voi diretti aggravavano col 
loro comportamento e non ri-
solvevano i problemi posti dal
le stesse trasformaztoni avve-
nute nella societa italiana? Bi-
sognera rileggere i resoconti 
del congresso. e ci si ritrove-
ra un'antologia di riconosci-
menti eritici. che converrebbe 
raccogliere e far circolare col 
titolo «Le confessioni della 
DC>. 

Cosa b appa r so al fon
do del le cr l t iche mossc 
dai va r i set tor i al ia poli
t ica della magg io ranza? 

II congresso della DC ha 
confermato la validita della 
posizione assunta dal PCI, 
quando ha dichiarato che, 
per il paese. il fallimento del-
centro - sinistra si misurava 
essenzialmente di fronte al 
problemi non risolti. Ed e 
nella coscienza dell'esistenza 
di questo groviglio di proble^ 
mi non risolti, che significa 
pressione di rivendicazioni ur-
genti che non possono essere 
soddisfatte, e di nuove neces
sity incombenti poste dalle 
trasformazioni internazionali 
ed interne, scientifiche ed e-
conomiche. politiche e spiri
tual! (Concilio). che bisogna 
ricercare 1' origine delle in-
quietudini, dell'ansia, delle 
preoccupazioni che hanno ani-
mato il congresso. lo hanno 
reso amaro e tumultuoso. mu-
tevole nelle sue manifesta-
zioni. nella vana ricerca di 
una direzione politica capace 
di vincere il senso di smarri-
mento. Significativo mi e par-
so il contrasto tra 1'accoglien-
za calorosa fatta a molti di
rigenti. quando salivano alia 
tribuna, ed il freddo applau-
so finale, come se un'altra 
speranza fosse svanita. Si so
no sottratti a questa sorte 
gli oratori della sinistra che 
si e mossa con vigore all'at
tacco. contro l'attuale direzio
ne moderata del partito. tro-
vando di fronte a se una mag 
gioranza divisa. incerta. pron-
ta a raccogliere ed a riget-
tare come una «patata bol-
lente» il grave materiale di 
accusa. Cos! non soltanto nel 
discorso di Fanfani. che vo
leva affermare una posizione 
differenziata all'interno della 
maggioranza. e critica nei ri-
guardi dell* inefficacia della 
direzione governativa eserci-
tata da Moro, ma anche in 
quello di Colombo, che pure 
ha cercato di presentare la 
piu organica difesa dell'opera 
svolta dai governi della IV 
legislatura, si possono ritro-
vare ampi ed espliciti ricono-
scimenti eritici. nel tentativo 
evidente di mantenere un con-
tatto politico con le forze piu 
inquiete e malcontente del 
partito. 

Al di la degli ur t i fra 
le cor ren t i qual e il mo-
tivo di fondo del males-
se r e dc emerso cosi chia-
r a m e n t e al Congresso? 

Le spiegazioni machiavelli-
che fornite dai numerosi stra-
teghi disseminati nei corridoi 
del Palazzetto dello Sport, se
condo le quali 1' attacco di 
quell'oratore della sinistra era 
diretto, pur nella sua appas-
sionata requisitoria. a difen-
dere in realta Moro. mentre 
la difesa d'ufficio svolta da 
quel ministro mirava in real
ta a preparare una sua so-
stituzione. credo che abbiano 
scarsa importanza. Queste 
manovre ci saranno state, ed 
esse viziano l'interna dialet-
tica della DC. Ma ritengo che 
guardando l'apparenza. al di 
la del giuoco delle tenderize 
e dei gruppi di potere, e ma-
gari rischiando di passare per 
ingenui. si finisca col com-
prendere meglio le ragioni del 
malessere attuale della DC: 
e il senso. sempre piu evi
dente. di incapacity di fronte 
ai problemi del paese. inca-
pacita ideale. culturale e po
litica. Si sente che di fronte 
all'avvenire che avanza colle 
sue scadenze non e piii pos
sibile continuare coi mezzi se-
guiti nel passato. colle pro-
messe non mantenute. coi rin-
rii. Bisogna dendersi. Ma in 
quale direzione? 

E qui si apre il discorso 
delle forze politiche. Ed a 
questa domanda. che sorgeva 
dall* andamento del dibattito. 
non si e potuto dare una ri
sposta. La DC ha dovuto re-
gistrare il fallimento della 
politica di ccntro-sinistra ini-
ziata cinque anni fa a Napoli. 
perdtte essa sente che non ha 
raggiunto gli obiettrvi essen-
ziali proposti: l'av\-io a solu
zione dei problemi del paese 
ed il ridimensionamento dclla 
forza comunista. La sfida de-
mocratica e fallita. Non aven-
do awiato a soluzione i pro
blemi. avendoli aggravati. la 
DC si ritrova davanti. mal-
grado la partecipazione dei 
socialisti alia coalizione go
vernativa. intatto ed eccre-
sciuto il peso della forza dei 
comunisti. E' stato giustamen-
te notato che una politica di 
centro-sinistra. che ha porta-
to tutte le sinistre (e della 
DC e del PSU) fuori della 
maggioranza dei loro partiti, 
non pud essere che una poli
tica oonservatrice. 

In che misura la DC si 
b posto il problema dei 
rapporti con il PSU? 

Potra sorprendere la scarsa 
attenzione prestata ai rappor

ti intern! della coalizione di I 
maggioranza, particolarmente 
al rapporto tra DC e PSU. Vi 
6 in questa disattenzione, che 
ha assunto nella stessa rela-
zione Rumor toni sprezzanti 
di svalutazione del contributo 
dato dal PSU, l'abituale «in-
gratitudine > della DC. che ha 
sempre mostrato di considera-
re poco i suoi alleati. e tanto 
di meno quanto piu essi siano 
accomodanti. La formula di 
centro-sinistra e stata natu-
ralmente riconfermata, ma 
privata di tutti gli orpelli del 
'62. — tranne che da Moro — 
declassata da grande operazio-
ne storica a metodo di gestio-
ne del potere. ad una colla-
borazione nella quale la DC 
non intende riconoscere ai so
cialist; alcuna funzione. per
che essa non ha bisogno di 
stimoli esteriori, ma solo dei 
voti necessari. I socialisti rac-
colgono ! frutti che si meri-
tano. per avere rinunctato al-
l'esercizio della propria forza 
contrattuale ed alia tutela del
la propria autonomia. La sola 
possibility che i socialisti, con 
uno spostamento di pochi pun
ti nella prossima campagna 
elettorale. possano riacquista-
re una maggiore libertA di 
manovra rende furiosa la DC. 
per la quale gli alleati hanno 
da essere soltanto docili col-
lalwratori. 

Si e scr i t to che uno dei 
protagonist i del Congres
so dc e s t a to il nostro 
par t i to . In che mi su ra e 
ve ro? 

In confronto al trattamento 
usato verso i socialisti, il posto 
dato al problema dei rapporti 
coi comunisti ha rivelato la 
coscienza che il congresso 
aveva della nostra funzione. 
della presenza « incombente e 
pesante > dei comunisti, della 
necessita di fare i conti con 
noi. Si, d'accordo, delimitazio-
ne a sinistra, chiusura verso 
i comunisti, con i comunisti 
nessun accordo e possibile! 
Ma poi, veniva sempre fuori, 
prudentemente aggiunta. una 
espressione (< oggi >, « attual-
mente J>) quasi a voler man
tenere socchiuse per domani 
quelle porte che oggi debbo 
no restare chiuse. 

Bisogna tuttavia registrare 
alcuni punti che mi sembra 
importante sottolineare e posi-
tivamente valutare: 1) la 
scomparsa di ogni forma di 
anticomunismo volgare e vi-
scerale. oggi incompatibile col 
giudizio che il popolo italiano 
da delle funzioni e del caratte
re del PCI: 2) l'ovvio ricono
scimento delle diversity ideo-
logiche e politiche esistenti 
(per fortuna!) tra DC e PCI; 
3) 1'affermazione che la pole
mica e Iotta contro il comu-
nismo deve esprimersi in una 
contestazione democratica; 4) 
la necessita percid di stabilire 
un corretto rapporto tra mag
gioranza e opposizione. Sap-
piamo che la condotta pratica 
dei governi Moro e della DC 
e ben lontana dal seguire que
sti principi. nella continuazio-
ne ostinata di una anticosti-
tuzionale discriminazione e di 
un costante arbitrio governa-
tivo e poliziesco. E* tuttavia 
importante registrare il fatto 
che non ci si pud pin permet-
tere di assumere nei confronti 
di un partito come il nostro 
un atteggiamento che non sia 
di formale corrcttezza demo-
cratica. La rivendicazione di 
un nuovo rapporto tra mag
gioranza ed opposizione fu 
avanzata dal compagno Longo 
fin dal nostro ultimo con
gresso. Oggi si riconosce la 
validita di questa esigenza. la 
necessita di attuare qucsto 
nuovo rapporto che 6 il solo 
che possa garantire il funzio-
namento delle istituzioni de-
mocratiche. 

E" evidente che nelle for-
mulazioni di Moro il ricono
scimento della nostra funzio
ne di opposizione (pungolo e 
stimolo culturale) si accom-
pagna a quella della funzione 
di governo — * insostituibile » 
egli dice — che spetterebbe 
alia DC. A noi (ed ai nostri 
alleati) il governo. ai comuni
sti 1'opposizione! Ma fino a 
quando? Ecco il problema po
litico posto dal Congresso di 
Milano. E' evidente che que
sta distribuzione delle parti 
non pud essere accettata co
me immutabile. La decisione 
sn^'fa alia libera ospre^ione 
della volonta popolare. Dicia
mo subito a coloro che vo 
gliono tenere le porte soc-
chiue per future possibility 
che dovrebboro maturare sol
tanto quando i comunisti 
avranno portato a termine 
una loro c trasformazione», 
che d con noi. col nostro pa 
trimonk) ideale. culturale e 
politico, col nostro carattere 
di partito rivoluzionario in-
terna7ionalista e nazionale 
che bisogna fare i conti: con 
noi. cos! come siamo e non 
come vorrebbero che divon-
tassimo. Non e il PCI che 
deve trasformarsi. e la DC 
che deve farlo. se pud farlo. 
assumendo una nuova direzio 
zione ed una nuova politica. 
Nella DC vi sono. lo si e vi-
sto nel Congresso. energie 
vive. popolari. antifasciste. 
oggi deluse e mortificate. E' a 
costoro che si pud guardare 
per realizzare una nuova uni-
ta di forze democratiche. lai-
che e cattoliche. Se queste 
forze non riusciranno ad im-
porre una nuova direzione ed 
una nuova politica. saranno 
obbligate a muoversi verso 
altre scelte. verso un altro 
partito (ipotesi gia avanzata 
anche nel Congresso). E per 
aiutare la DC a trasformarsi 

* non e'e che continuare a com-

baltere duramenle. come noi 
facciamo. la nostra battaglia 
di opposizione. per colpire il 
principale ostacolo che oggi 
si oppone al rinnovamento del 
paese, per mortificarne l'arro-
ganza. per ridimensionarla. 

Quali indicazioni politi
che noi possiamo t r a r r e 
al l ' indomani del Congres
so dc? 

Quello che noi proponiamo. 
il programma di riforma che 
noi avanziamo. e che corri-
sponde alle esigenze avverti-
te da molti anche in seno al 
congresso della DC. 6 noto. 
Momento essenziale di questo 
programma politico e l'impe-
gno a lavorare per Punita (Id
le sinistre laiche e cattnlicho. 
A coloro che si ostinano. an
che nella sinistra Of. a ricer
care nel PCI stucclievoli ed 
inesistenti contrapposizioni 
personnlistiche. tra -r laicisti » 
e « dialnganti ». conviene an-
cora una volta rirordnre chf 
non v'e nessuno che pensi dl 
cnntraDpnrro un hlooco lairo 
alia DC. in una spaccatura re-
ligiosn prima cho politicii che 
tiitta I'azione svolta dal PCI 
sotto la guida di Togliatti hs 
cercato di evitare: o di « in-
contrarsi » coti la DC. agnra-
vando lo divisioni in sono 
alia classe operaia o appro-
fondendo il solco tra comuni
sti e socialisti. Si tratta in
vece di raccogliere tutta la si
nistra laica. quale o storica-
mente definitn dallo 'sue ori-
gini comuni. in una nuova uni-
ta politica che solleciti l'affer-
ma7ione nella DC dollo fnrz« 
di sinistra, in modo da realiz
zare l'unione di tutto le sini
stre laiche o cattoliche. in una 
comune piattaforma di rinno
vamento. 

A qucsto fine e essenziale 
Punita tra comunisti c socia
listi- Percid ai numerosi « am-
miccamenti» che nel corso 
del Congresso hanno cercato 
di indicare una possibility d! 
incontro tra DC e PCI. che si 
potrebbe. chissa. un eiorno 
realizzare sulla testa dei so
cialisti. rispondiamo tranquil-
lamente che non heviamo e 
che vediamn la strumontnlita 
di manovre grossolane che ten-
dono ad accrcscerc ancora dl 
piu la remissivitn socialista. 
a scminare diffidenze e so-
spetti. Sappiamo che soltanto 
Punita delle sinistre pun gene-
rare una forza mobilitatrice. 
una energia stimolante. capa
ce di convnglinre in seno alia 
DC tutte le forze (e lo svnl-
gimento del congresso di Mi
lano ne ha dimostrato la viva
ce esistenza) che non si ras-
segnano a favorire una dire
zione conservatrice dello Sta
to. e vogliono invece proce-
dere all'indispensabile opera 
di rinnovamento. 

Su quali basi , e sn 
quali condizioni politiche, 
poggia la prospett iva di 
un r innovamento nella di
rezione dello Stato? 

Perche questo risultato pos
sa essere raggiunto e neces
sario che mutino i rapporti di 
forza, in seno alia DC. tra la 
DC ed i suoi alleati. tra la 
maggioranza di centro sinistra 
e Popposizione di sinistra. PI 
congresso di Milano mostra 
che la DC avverte il pericolo 
che deriverebbe dal fatto del 
raggiungimento del 51 Co da 
parte dei partiti che si collo-
cano alia sua sinistra. Questo 
risultato non rappresentereb-
be neccssariamente una svo!-
ta dclla politica italiana. m* 
creerebbe le condizioni che 
potrebbero rendere possibile 
questa svolta, che aprirebbe-
ro nuove condizioni alio svi-
luppo dclla Iotta politica. La 
DC sente che se perdesse. do
po Parretramento del 'fi3, 
qualche altro punto, essa sa
rebbe obbligata a cambiare 
metodo. Se i suoi alleati. trat-
tati cosi ingenerosamentc. si 
rifiuteranno di coprirla a si
nistra. essa potra perdere nel
le elezioni politiche il margi-
ne di sicurezza che ancora la 
consente di prolungare le sue 
logoranti manovre. II PCI. 
che vede confermati dal con
gresso di Milano della DC i 
suoi giudizi eritici. deve sen-
tire la gravita delle responsa-
bilita che ora gli spettano nel 
condurre avanti una batta
glia che permetta di crcara 
le condizioni per una nuova 
articolazione della vita poli
tica italiana. per lo stabill-
mento di nuovi rapporti. Ma 
prima delle elezioni gia oggi 
grandi battaglie politiche e 
sociali offrono un reale ter
reno d'incontro a tutti coloro. 
comunisti, socialisti. demo
cratic! cristiani, che vogliono 
PItalia awiata per una stra-
da diversa da quella seguita 
fino ad oggi. 

Finanziari 
Cristallo gremito fin nella 
scalee di accesso e nei cor
ridoi — ha fatto 1'esame del
lo sclopero, attraverso gli in-
terventi dei membri del co-
mitato intersindacale. 

II nome del ministro Colom
bo — pronunciato piu volte 
a proposito degli stipend! agli 
statali — e stato sempre so-
noramente nschiato. I finan
ziari hanno ribadito che con 
la loro Iotta non intendono 
danneggiare altre categorie di 
lavoratori. E* il governo a 
provocare scontri fra gli sta
tali e in altri settori dell'eco* 
nomia italiana. Lo stesso puo 
dlrsl per i pensionati di guer
ra: la colpevole responsabill-
ta del governo ha fatto bloe-
care il servizio meccanugm-
fico. 
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La prefettura non vuole 
i Consigli di quartiere 

Secondo la GPA non sono «previstj dalla legge, non sono utili e costano 
troppo» - Le controriedwioni del Comune: Ii prevede la Costituzione 

PESARO, 27. 
L'll febbraio di questo 

anno 11 Consiglio Comuna
le, nel corso di una se-
duta che senza dubbio pu6 
considerarsl tra le piu im
portant! dell'attuale torna-
ta amminlstratlva, delibe-
rava la Istituzione del Con-
•igli di quartiere. Si trat-
tava in un certo senso del 
compimento della polltlca 
di decentramento che le 
forze di sinistra, alia gui-
da deU'AmminiBtrazione fin 
dalla Llberazione, avevano 
lniziato annl orsono con 
la creazione dl delegazioni 
in alcune frazioni del Co
mune. A rendere urgente 
ed lndispensabile il prov-
vedlmento erano i nuovl 

problem! social! e urban!* 
stic! che erano sort! in se-
guito al maBsiccio aumen-
to della popolazione (in 
poco piu di quindici an-
ni cresciuta di oltre ven-
ticinquemila unita) e alio 
sviluppo di nuovi insedia-
menti urban! alia periferia 
dl Pesaro. 

Questa inlziatlva poteva 
cos! alimentare una costrut-
tiva circolazione di idee e 
colmare il distacco che si 
era venuto a creare tra 
ammlnistrati e amminlstra-
tori portando in ogni s!n-
golo clttadino il senso di 
essere espressione della vo-
lonta e degll interessi po-
polari. II voto del Consi
glio fu pressoche unanime 

Terni 

Concluso il secondo 
congresso degli edili 

TERNT. 27. 
Si e svolto il secondo congresso provinciate del lavora

tori edili aderenti alia Ftflea-CGIL. E' stato un congresso 
importante, con un dibattito aperto dalla relazione del se-
gretario provinciate del slndacato Enzo Di Loreto e con le 
conclusion! del segretario nazionale Franco Bernardini. 

Al termine del congresso e stato approvato un documento 
nel quale tra l'altro si sottollnea che la situazione produttiva 
del settore delle costruzioni, nonostante alcuni sintomi di 
ripresa, continua ad essere investita della crisi congiuntu-
rate, le cui npercussioni si riflettono negativamente sul 
tenore di vita dei lavoratori edili, delle fomaci ed affini. 

l/analisi della situazione dell'economia umbra, presente 
nello < schema di sviluppo economico regionale »' e sostan-
zialmente esatta. Di fronte ad una tale situazione. si ritiene 
necessario ed urgente estendere nei cantieri e nelle aziende 
l'iniziativa e la lotta sindacale contro le violazioni con-
trattuall e previdenziali e l'intensificazlone dei ritmi di 
lavoro, i quali raggiungono livelli di sfruttamento sempre 
piu insopportabili per i lavoratori. 

Foligno 

II rione INA-Casa 
ancora senza farmacia 

FOLIGNO. 27 
Sollecitati da un volantino diffuso dalla sezione F. Inna- Z 

morati del PCI gli amministratori comunali furono costrettl -
ad impegnarsi di fronte alia popolazione del rione dell'Ina- Z 
casa. per l'imrnediata realizzazione della farmacia comunale - * 
nella zona di Porta Ancona. In una successiva riunione del . • 
Consiglio comunale il sindaco, sollecitato dai consiglieri co- ' Z 
munau del gruppo comunista, s'impegnd formalmente a con- « 
vocare una apposita riunione del Consiglio per discutere ed Z 
approvare, entro il mese di novembre. le pratiche necessarie -
per aprire. nella zona di Porta Ancona prima e poi in quella Z 
di Porta Firenze. delle farmacte comunali. • 

Da quella data sono trascorsi oltre trenta giorni ed il I 
mese di novembre sta per terminare senza che il sindaco ab- JJ 
bia trovato il tempo di mantener fede agli impegni assunti non -
ostante che nel corso del mese di novembre 3 siano tenute \ 
ben tre seduie del consiglio comunale. Di fronte a questa • 
insensibuita della amministrazione di centra sinistra, la Z 
quale preferisoe rinviare continuamente le cose suite quali non • 
e in grado di raggiungere un accordo interno. il gruppo con- Z 
siliare del PCI si e visto costretto. insieme a quello del j 
PSIUP. a chiedere la convocazione del Consiglio con all'or- • 
dine del giomo la istituzione a Foligno di una o piu farmacie ; 
comunali. • 

Citta di Castello 

In agitazione gli 
operai della FAT 

CITTA* DI CASTELLO. 27 
Alcuni anni fa parlare della FAT (Fattoria Autonoma Ta-

bacchi) di Citta di Castello significava lavoro. guadagno. 
tranquillita per migliaia di famiglie. Si lavorava a tempo pic-
no per tutto l'anno e la mano d'opera prevalentemente fem-
minite. poteva contribuire ad arrotondare i magri bilanci dei 
rispettivi capi famiglia. Oggi non e piu cosi: ogni anno sono 
atate ridotte le unita lavorative e dalle oltre duemila di died 
anni fat sono passate a circa 700-800 di quest'anno. Non si la-
vora piu a pieno tempo, ma con turn! per 3-4 mesi l'anno. 

Ma i lavoratori e le lavoratrici, postisi subito in agitazione. 
banno deciso di dire basta a questo stato di cose. Si sono riu-
niti preaso la Camera del lavoro. e dopo un'ampia discussione 
nanno predisposto un piano di lotta che impegnera nei prossimi 
giorni la categoria in questione. 

A nome della scgreteria della Camera del Lavoro e stata 
spedita una lettera alia direzione della FAT con la quale si 
contesta la posizione della parte padronale e si chiede tm 
fncontro per discutere: 1) la riduzione dell'orario di lavoro 
da quello contrattuale, con il riproporzionamento delle paghe 
(cioe senza riduzione di salario): 2) la riassegnazione della 
categoria di appartenenza a tutto il personale che e stafo 
dequalificato; 3) 1'esame di riorganizzazione del lavoro in tur-
ni visti in coUegamento con le esigenze della piena occupazione. 

II « Messaggoro » e la marcia della pace 

— solamente i due consi
glieri liberal! si astennero 
— e la deliberazione fu in-
viata, come vuole la pras-
si, alia Giunta provincia-
le amminlstratlva perche 
venlsse definitivamente ap-
provata. 

Proprlo in quest! glornl, 
dopo oltre sette mesi di 
permanenza negli ufficl del
la Prefettura, si e avuta la 
notizia che la delibera e sta
ta bocciata dalla G.P.A. 

Quali sono i motivi? In-
nanzi tutto si dice che la 
istituzione dei Consigli di 
quartiere non e prevista 
dalla legge, In secondo luo-
go che 11 prowedlmento 
«appare di dubbia utilita 
e di scarso rilievo prati-
co », infine che «trovereb-
be un limite insuperabile 
nelle condizioni deficitarie 
dell'Ente ». 

In una delle ultime se-
dute del Consiglio comu
nale sono state approva-
te — sempre con la sola 
astenBione dei due consi
glieri liberal! — le deduzio 
ni, presentate dall'assesso-
re al decentramento Siro 
Lupierl a nome della Giun
ta, da inviare alia GPA In 
merlto all'ordinanza di rin-
vlo della deliberazione. Per 
quel che riguarda il pri-
mo rilievo, secondo cul i 
Consigli di quartiere sareb-
bero in contrasto con la le-
gislazione vigente si osser-
va che la loro creazione 
trova fondamento proprio 
nella legge comunale e pro-
vinciale (art. 155 del T.U.) 
che ammette la possibili-
ta della suddivisione del 
territorio comunale in de
legazioni e quartierl. Non 
solo. II criterio dl decen
tramento e un principio ge-
nerale sancito espressamen-
te dalla Costituzione e con-
forme aU'ordinamento giu-
ridico nel suo complesso 
e percl6 valido anche al-
l'interao di una ammini
strazione locale. 

Per quanto riguarda la 
seconda osservazione, for-
mulata dalla G.PA. sulla 
dubbia e limitata utilita 
della presenza di organlsmi 
del genere, nelle deduzioni 
si osserva che sulla base 
di esperienze finora acqui-
site dalle Amministrazioni, 
e sono diverse, dove han-
no gia avuto in funzione 
i Consigli, i risultati sul 
piano pratico e funzionale 
sono stati interessanti e 
senz'altro positivi. Quest! 
organlsmi per la loro com-
posizione e la funzione in-
formativa e propulsiva eser-
citata, sono piu Idonei — 
si osserva ancora nelle de
duzioni — a rappresentare 
ed lnterpretare con la mag-
giore aderenza alia realta, 
le esigenze delle slngole 
popolazloni, in quanto de-
rivano la conoscenza del 
fatti direttamente dal luo-
go (quartiere e frazione) 
ove si producono e in 
quanto operano in mezzo 
alle stesse popolazloni del
le cu! esigenze sono gli 
interpret! e i portatori. 

Per quanto riguarda il 
terzo ed ultimo rilievo fat-
to dalla Giunta provinciale 
amministrativa In ordine 
alle deficitarie condizioni 
finanziarie dell'Ente, in re
lazione ai maggiori oneri 
che potrebbero derivare per 
il bilancio comunale in se-
guito alia costituzione de
gli organism! consultivl dl 
quartiere si osserva che le 
maggiori spese, ove esistes-
sero, sarebbero del tutto 
modeste e facilmente supe-
rablll potendo il Comune, 
in molti casi, dispone di 
local! di sua proprieta, po
tendo inoltre destinare per 
tali nuove esigenze perso
nale gia alle sue dipenden-
ze e soddisfare altre even
tual! esigenze con mezzi 
gia in dotazione. 

Inchiesta sulla 
condizione operaia 

Ciechi per due giorni 
La marcia delta pace, fl 

Messaggero non Tha vista. 
I redattori di questo gUrrnole 
homo tateso solo «i rumori * 
dei marciatori, ma non han-
no fccato fl naso fuori della 
fnestra. Cos\ scrive il Mes
saggero di O0oi: < Visto i 
marciatori della pace? Jioi 
non U abbiamo visit, ma h 
abbiamo senML Rtsaliti sit 
•n puOman i marciatori cag\ 
saranno a Roma >. 

Qmesta e scio cialtroneiia. 
Candida di «piorizia». 

J redattori del Messaggero 
potevano fare \o sjono di 
aprire le serrande, ed acreb-
bero visto, sotto le loro fi-
nestre. proprio in piazza del
la Hepubblica una foRa im-
mensa, manifestare per la 
pace. 1 marciatori sono slatt 
penerosi coi redattori del 
Messaggero: sono andati sot-
to la loro redazione sd han-
no occeso un fold con cento 
tort*. Ma queUi del Mes-
Mggero homo chiuso gli oc-
chi i d hwmo bucMto abbas-
$ate U serrande, Ter for-

tuna che le parole sono pas-
sate tra le fessure degli in-
fissi. E non erano parole di 
genie che voleva la *pace 
fccendo a pdpette* qvalcu-
no: stava parlando un sa-
cerdote, stava dicendo con 
voce sicura e pacata che 
«Johnson deve andarsene 
dal Vietnam*. 

Ed il giomo dopo, i mai-
cialori non sono *npart'tti 
per Roma, in piillman ». La 
marcia e proseguita per 
Sami: per tredici chflowetrl 
abbiamo visto a fianco, tm 
prefe ed i sindaci comunistl 
di Terni e di Kami, la din 
genie del movimento buddi-
sta del Vietnam e gruppi dt 
cattolici. centinaia di uomtm. 
giovani, donne di Terni: una 
coUrnna tntermniabile. che si 
e tngrosseta aUe parte di 
Sarni. divenendo un vero 
flume di popeHo, come era 
stato Q venerdi da S. Carlo 
a Terni Di tutto Questo i 
redattori del Messaggero non 
si sono occorH. Ma la mar
cia sari riuseita a tenerit 

*segregati* per due giorni 
nella loro € redazione* do-
re sembra impossible ve-
dere e capire. 

ttanno preferito cnon re-
dere*: hanno entato di ta
re quello che e capitato ai 
loro coUeghi de La Nazione 
e del Tempo i quali. non 
potendo dire che la marcvt 
era — made in VRSS — 
(La Nazione) o era tpas-
sata nella indijferenxa deOa 
genie » — come aveva scrit-
to il Tempo —. perche tutla 
VUmbria e stata protagom-
sta per una settimana di 
questa grande iniziativa; 
hanno lotto ricorso agli in-
sulti. Questa vctta Tempo e 
Nazione hanno msultato pa
dre Barbieri e per questo 
sono stati querelati dal ge-
suita che ha partecrpato alia 
marcia e che Ii ha svergo-
gnati in tutte le piazze. II 
Messaggero ha evitato la 
querela ma mm ha evitato 
la vergogna, 

a. p. 

come il padrone fa paaare agli 
operai I'aumento dei profitti 

MMMMa mtjmlmttmtm^mto 

t t • . 

La lotta dei calzaturieri sta 
facendo cambiare molte cose 

Interessanti testimonianze in un incontro tra 
operai e I'Uniti - Molti piccoli imprenditori 
hanno capito che I'operaio pub essere un ot-
timo alieato • Alcuni industriali continuano 

ancora a ignorare i contratti di lavoro 

Dal nostro inviato 
CIVITANOVA MARCHE. 27. 

Nell'injorme e polverizzato settore calzaturiero marchigiano 
affiorano, da parte imprenditoriale, tendenze ed iniztafire nuove. 
Si tratta di un incipiente fenomeno di modermzzazione e raziona-
lizzazione del processo produtt'wo e distributivo delle calzature. 
Una delle molle principal! a bane delle novita e stata indubbia-
mente la lotta operaia. Fino ad ora tutlt i calzaturifia hanno con-
cesso in grande quantitd lavo 

Giovani operate al lavoro In un calzaturlflclo marchigiano 

FABRIANO: il giudizio dei comunisti sulla situazione economica 

Progresso ma a spese degli operai 

Ancona 

Piu forte 
il PCI 

nelle fabbriche 
della citta 

Notevoli successi nel tes-
seramento alia Angelini e 

ai Cantieri Navali 
ANCONA, 27. 

II nostro partita si raffor-
za nelle fabbriche della cit
ta. Questo • il data che si 
raccoglie dall'andamente del 
tesseramento e reclutamento 
negli stablllmenti e offlcine. 

Alia < Angelini > (fabbrica 
di medicinali) e stato gia 
raggiunto II numero degli 
iscritti delta scorso anno con 
un reclutato. La sezione del 
Cantieri Navali R. e T. ha 
raggiunto l'85% degli iscritti 
con due nuovi reclutati e que
sto e un successo notevole 
perche l'anno scorso, alia 
sttssa data, II tesseramento 
era fortemente in ritardo. II 
partita si rafforza alia Coo-
perativa metallurgica « Tom-
masi >, • — particolarmente 
signiflcativo — al tubificio 
Maraldi, le cui maestranze 
sono state protagoniste di 
una magnifka lotta durata 
oltre 50 giorni. 

In generate si pud dire 
che questa miglior risultato 
e data dalla intcnsificazlone 
delle inlzlative politiche che 
il partita va prendendo in vi
sta della IV Conferenza na
zionale degli operai comuni
sti. Tra le altre citiamo — 
oltre a decine di assemblee 
— I'incontro tra parlamen-
tari comunisti ed operai, la 

. uscita di un glornalino de-
dicato alia condizione ope
raia, il comizio tenuto dal 
compagno sen. Fabretti da-
vanti al Cantiere Navale, le 
assemblee con gli operai 
del cantieri minori: c Mori-
ni > e • Castracanl >, non-
che della stessa Cooperativa 
• Tommasi». 

Questo lavoro, accompa-
gnata da una intensa propa
ganda, trover* il suo mo
menta di riflesslone critica 
nella conferenza cittadlna sul
la condizione operaia che 
avra luogo II 2 dicembre al 
Circolo * GramscI» e che 
sara presieduta dal compagno 
on. Luciano Barca. 

Lo sviluppo economico e basato sul sottosalario, lo sfruttamento, la 
discriminazione - La programmazione deve accogliere le linee dell'ISSEM 

ANCONA, 27 
Si e tenuto il XII Congres

so dei comunisti fabrianesi. 
L'assise ha votato una mo-
zione conclusiva con la qua
le si conferma la piena ade-
sione alia politica del partito 
sui teml nazionali ed inter. 
nazionali. 

Particolarmente approfondi-
ta la parte del documento ri-
guardante la problematica lo
cale. A questo proposito la 
mozione « rileva che la situa
zione economico-sociale di Fa-
briano e del suo comprenso-
rio montano e caratterizzata 
da un relativo sviluppo che 
non ha bloccato la degrada-
zione ed. il cui costo viene 
riversato interamente sulle 
spalle della classe operaia e 
degli altri lavoratori median-
te un regime di bassi salari, 
di sfruttamento, di discrimi. 
nazione. Questo fenomeno e 
particolarmente evidente nel
le fabbriche metalmeccaniche 
di Merloni, nelle piccole of-
ficine — sorte con la chiusu-
ra della Fiorentini di Fabria-
no ed alia stessa Societa Mer
loni subordinate — nelle car-
totecniche favorite da un'er-
rata politica delle cartiere Mi-
Hani (e dove sono ignorati i 
piu elementari diritti dei la
voratori e delle giovani lavo
ratrici dipendenti), nell'esoso 
sfruttamento imposto col la
voro a domlcilio. 

II Congresso riafferma che 
la spinta rivendicativa unita-
ria e l'elemento determinan-
te per invertire l'attuale ten-
denza, per restituire ai lavo

ratori la loro dignita attraver-
so il miglioramento delle lo
ro condizioni di vita e di la
voro, per garantire un equi-
librato sviluppo economico e 
sociaje». A questo proposito 
nella mozione viene indicate) 
l'esempio della lotta unitaria 
offerto dai calzaturieri della 
vicina Sassoferrato 

«II Congresso — e detto 
nel documento — riafferma 
la esigenza inderogabile di af-
frontare il problema della ri-
nascita delle campagne, so-
prattutto della zona montana, 
attraverso una battaglia sem
pre piu impegnativa per la 
riforma agraria che dia la ter
ra a chi la lavora e che favo-
risca il tipo di sviluppo qua
le e indicato negli studi del
l'ISSEM a proposito della ri-
strutturazione dell'agricoltura 
marchigiana. Concretamente, 
il congresso impegna tutti i 
comunisti a promuovere una 
azione tendente a conseguire 
11 trasferimento in proprieta 
al contadinl delle terre degli 
enti pubblici (IRB e Brefe-
trofio). 

«II Congresso riconferma, 
che un piano di sviluppo eco
nomico regionale, che preve-
da la rinascita della monta-
gna attraverso la piena occu
pazione, e piii che mai lndi
spensabile e debba essere sol
lecitato ed integrato dalla pre
senza di una Comunita di 
Comprensorio che agisca con 
un rapporto di mutuo condi-
zionamento nei confront! dei 
moment! regionall e nazionali 
della politica di piano ed im-

pedisca che la montagna re-
sti disarmata di fronte alle 
scelte economiche di caratte-
re generate ». 

In tale contesto i comuni
sti fabrianesi sottolineano la 
necessity di difendere e po-
tenziare le infrastrutture via-
rie e ferroviarie, prima fra 
tutte la Fabriano-Pergola con 
la riapertura fino ad Urbino 
e S. Arcangelo di Romagna, 

Sul piano delle forze poli
tiche nella mozione si espri-
me apprezzamento per le po-
sizioni recentemente assunte 
dal PRI e tendenti all'unita 
delle forze di sinistra, si fa 
riferimento ai ferment! nuo
vi presenti nel movimento cat-
tohco, si invita o i compagni 
socialisti a riconsiderare — al
ia luce di questi fatti obiet-
tivi — le loro scelte, per su-
perare i pesanti conaiziona-
menti impost! loro dalla DC, 
particolarmente chiusa ad o-
gni istanza rinnovat rice nella 
nostra citta come dimostra la 
deludente esperienza nell'Am-
ministrazione comunale. A 
questo riguardo il Congresso 
sottolinea l'impotenza e l'as-
senza del governo locale di 
fronte ai grossi problem! del
la citta e della montagna ed 
impegna il gruppo consiliare 
comunista ad intensiflcare la 
azione di stimolo e di oppo-
sizione costruttiva ». 

L'ultima parte della mozio
ne e dedicata ai teml del raf-
forzamento del Partito e del
la FGCI con la conquista di 
nuove leve di lavoratori e di 
giovani. 

TO a domicilio. Qualcuno ora 
si e accorto che non conviene 
piu. Perche? Anzitutto gli scio 
peri, le profe5<e dei lavoratori 
hanno fatto s\ che ad alcuni 
tn'xol'xoramenli della condizione 
operaia nelle aziende Jacesse 
seguito anche un allargamen-
to del rispetto della legge sul 
lavoro a domicilio. lntendiamo-
ci. contro le lavoranti a do 
micilio le evasioni contributive c 
tariffarie sono tuttora vaste. Ma 
si ha la netta ed esatta sensazio 
ne che il rispetto della legge 
avanzera. sard sempre piu im 
posto ai datori di lavoro. La ten-
denza nuova ed abbastanza cla-
morosa e questa: alcuni indu
striali stanno chiamando le lavo
ranti a domicilio (orlatrici) in 
fabbrica. Lavoreranno sempre 
per loro e non per piii impren
ditori. Le potranno controllare 
tutto il giorno ed imporre loro 
alti ritmi di lavoro impiegandolc 
nella produzione « a catena > in
sieme con macchine aggiornat'xs-
sime. 

Anche la qualitd della produ
zione sard favorita. Tutto som-
tnato, questi industriali reputa-
no piu convenlente per loro ave-
re le orlatrici dentro che fuori 
la fabbrica. Ed ecco un'altra 
novttd: invece di ricorrere a 
profittatori di ogni risma per 
collocare il prodolfo queste 
aziende < piu illuminate > han
no istituito propri uffici di ri-
cerca e vendita. L'obielh't'O 
eridente e quello di conlrolla 
re eel intearare onm fase della 
produzione e della commercia-
lizzazione del prodotto. 

Sia chiaro che tali innouazio-
ni da molti anni sono state at-
tuate in altri settori. In quello 
calzaturiero — che ha avuto 
sempre una posizione di retro 
guardia — avanzano oppi. Al 
cuni imprenditori hanno capi
to che non si pud piu glocare 
impunemente sui bassi costi a 
carico esdusit'amenfe della 
mano d'opera (sottosalario. e 
vasioni contributive. lavori no 
civi. ecc). II sindacato si raf
forza nella zona calzaturiero 
ed ha strappato noleroli con-
quiste. 11 nostro partito condu
ce un'azione sempre piii estesa 
ed impegnata che incalza e 
batte il fronte imprenditoriale. 
Ecco le ragioni — se non altro 
quelle di rilievo — della nuo 
va condotta di alcuni industria
li. Le considerazioni fin qui 
fatte hanno costituito il tema 
principale dell'incontro fra la 
Unita e delegazioni di calza
turieri del Maceratcse sroltisi 
a Civitanova Marche. 

II lavoro 
i domicilio 

L'Unita era rappresentata 
dal nostro vice-redattore capo 
Sergio Pardera (che ha tratto 
le conclusioni del dilxittito) e 
da Belisario Afarinelli ispetto-
re interreaionale del nostro 
giornale. L'mtroduzione e sta
ta svolta con molta efficacia 
dal compagno Stelvio Antonini, 
responsabile della Commisiio-
nc stampa e propaganda della 
Federazione di Macerata. Sono 

CALCIO: il commento alle partite di domenica 

Una Ternana da primato 

AMICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 
! • continuity dell'lnfor-

mationt agglornata. ve

rifier* e rispondent* agli 

Inttreeal tfoi lavoratori 

abbonondoti a 

1 Unita 

Le due vedette dell'Umbria 
erano impegnate in Puglia. in 
due difficili trasferte. Uno cal-
do ed uno freddo i risultati di 
queste trasferte. La Ternana 
ha vinto per 4 reti ad una sul 
campo del Nardo: una squadra 
forte, che aveva tenuto la te
sta della classifica, che era 
stata sconfiUa una sola votta 
sul proprio terreno. Tutto si e 
risolto nel secondo tempo. La 
prima rete Vha segnata Liquo-
ri sul colpo di testa: il cross 
era stato di Card'tUo. poi Car-
dillo si e scatenato ed ha se-
gnato tre volte in venti minuti. 
al IT. al 31' ed al sT.tT stata 
la partita capdavoro di Car-
diHo. L'ala rosso-verde non scio 
ha fornito a Liquon la prima 
palla-goal. quella che ha sbloc 
cato A risultato, ma ha fatto 
spettacolo da solo ed ha im-
bambolato tutta la difesa del 
Nardd. Cardillo ha cosi rpote-
cato la classifica di capocan-
nomere deUa serie C. 

L'entusiasmo che si e creato 
tra gli sportivi tenant per que
sto successo rosso-verde e in-
descrivibile: questa pud essere 
la carica ad una squadra che 
ha trovato in Cardillo il galea 
dor. che ha impiantato un buon 
centro campo ed ha una difesa 
che giusto sul calcio di rigore 
si lascia infilare, come e acca 
duto ieri. Quindi dopo le prime 
giornate si ptid dire che la Ter
nana e la squadra da battere. 
la squadra da primato anche 
se la strada e lunaa. 

1 grifoni di Mazxetti non me-
Titavano doovero la sconfiUa 
sul campo del Foggia: queU'uno 
a zero che frena la marcia del 
Perugia, che fa perdere il passo 

e il contatto con le prime della 
classifica. anche se nessuno 
chiedeva al Perugia di strafare. 
di battersi addirittura per la 
promozione in serie « A ». Una 
squadra. quella del Perugia, 
che pur essendo la matrxcoia. 
pur avendo avuto tutte le do-
meniche qualche problema da 
rtsolvere. una squadra cioe sem 
pre da rimanegaiare per le con 
tinue assenze forzate dei iitoia 
ri. si e dimostrata un'ottima 
compagine per la serie < B ». J 
grifoni anche ien sono stati iel-
lati: Azzalt si e infortunato ed 
e rimasto inutxlizzato. e un goal 
di Balestrieri e stato annulla-
to. poi c'i stata una traversa 
colpita da Turchetto. 

I ttfernati hanno collo final-
mente il prima successo con 
tro la Massese di Casciagli. Un 
successo piu che utile e neces-
sario per il Citta di Castello 
che si trova ultimo in dassifica 
nel girote B della serie « C» 
Un successo che porta i titer-
nati a tei punti nella classifica. 
a un passo da un gruppo di 
squadre che si debbono battere 
per la salvezza, che hanno quin 
di gli stessi problemi da risol-
vere. 

In serie * D > si e registrato 
un incidente sul campo del San 
Girolamo di Xarai. provocato 
da un calcio di rigore concesso 
dall'arbitro Raffa al CuO'O Pel-
Ii. Un arbitraggio pessimo che 
ha provocato le reazioni scorn 
paste dei pubblico. La partita 
si e condusa in parita tra Nor-
nese e Cuoio Pelli. fl Foligno 
ha vinto sul Cecina in casa. 
con una rete di Perli, mentre 
TOrvietana ha pareggiato sul 
proprio terreno con fl Pfombino. 

Samb ancora in testa 
L'undicesima giomata del cam-

pionato di serie C e stata fatale 
per ia Sambenedette=e. la squa
dra marchig'ana che finora si 
era distinta in asso!uto, non solo 
fra \e consorelle della regione 
ma fra tutte le squadre del gi 
row B. La sconfhta subita dalla 
Samberedettese in quel di Arez 
zo. e stata di misura. per nulla 
disonorevo!e conoscondo, fra l'al
tro. la Jtarza della squadra to-
3cana. itttavia. a'ia Sambene-
dettese e co3tata la perdita di 
van prestigiosi primat': intanto. 
era Tunica squadra imbattuta di 
tutta la serie C: la sua rete 
non era mai stata violata; il 
suo portiere Tancredi era rima
sto comp!e5sivamen!e imbattuto 
per 958 mnwti di goco. La per
dita di questi record non signifi-
ca la fine della Sambenedettese: 
anzi, vi e da dire che il camp-o-
nato si mostra ora piu in'eres-
sante. 

Alia ribalta » e affaceiata la 
Soezia che ha raceorc'ato Je 
d;stanze dalla Sambenedettese 
(rimasta, comunque. capolista). 
andando a vincere a p:ene mani 
nel difflci'e campo de!la Carra-
rese. 

Vogliono inoltre dire la loro 
paroia — e con p.eno d'ritto — 
f'Arezzo. il Siena e l'Empoli. 
tutte ristrette nel quintetto di 
punta. 

Se rundicesima giomata e sta
ta nera per la Sambenedettese. 
non e da afTermare che sia stata 
allegra per le altre «grandi > 
marchigiane: l'Anoonitana ha 
perduto il suo derby con 1'AscoK 
Piceno. vedendo riconfermata la 
altalena delle sue prestazioni. 
L'allenatore CoUeai, r*gli spo-

gliatoi. ha d chiarato che i do-
rici meritavano il pareggio. Tut-
tavia. sono i risultati quelli che 
contano e che alia fine — a 
parte questa scu^ante piu o me-
no valida — rappresentano 'JO 
specchio della verita e del r*a!e 
valore di una squadra. 

Pure la Macerate«e ha per
duto (in qjel di Pontedera): 
questa squadra vede sempre piu 
BASOU gliarsi le sue vel!e:ta sor-
rette dalSe ottime prestazion' 
liglate durante \o scorso cam-
pionato. 

Delle altre squadre della re 
gione. abbiamo gia detto: del-
rAscoii. un c undid » tutto da 
scoprire e da non prendere sot-
togamba: il Pesaro ha perduto 
a Sassari. roentre la Jesina. che 
si e riconfermata una forma-
zione quanto mai orgogliosa. e 
andata a strappare un punto sul 
campo del P.stoia. 

Personale 

a Terni 

di Ciavrro 
TERM. 27. 

Tlario Ciaurro espone alia gal-
lena Zingarini in corso Tacito. 
n successo della sua recente 
personale a Terni, ha imposto 
al grande artista temano di n-
presentarsi ancora in una mo
stra: queDa alia GaUeria Zin-
ffarini restera aperta sino al 5 
dicembre e Ciaurro vi ospone 
le sue piu recent! opere. 

iNterrenufi ai dibattito Petroc 
chi. Panpiani. fiarrocchi, Bian 
cucci, Paoli, Girofli ed altri 
ancora. La discussione ha avu
to accentt appassionati e si e 
protratta per ore: pratwamen 
te dalla prima sorata smo a 
mezzanotte inoltrata. 

E' stato appunto I'operaio 
Ciarrocchi ad indxeare le ten
denze nuove del settore. Ha ri-
ferito. m particolare. che tl 
suo datore di lavoro tende ad 
assumere in fabbrica le lavo 
ranti a domicilio e proprio per 
questo progctta un ampliamen-
to dello stabilimento. Poi sono 
venute altre conferme unite 
anche a perplessitd. Alcuni ope
rai si sono chiesti se non era 
xl caso di essere prudenti in 
talune valutazioni: polremmo 
essere di fronte — hanno det
to — a fatti isolati, desh'nan' 
a rimancre tali, magari a nau 
fragare. Certo. non sono molti 
gli industriali che sperimenta-
no quelle strode nuove. Pud an
che darsi che i loro tentativi 
falliscano. Ma ci sono seri m& 
tivi per ritencre — e Vesiw-
rienza di altri settori indu
striali lo comprova — che pos 
sano avere successo ed anda-
re rapidamente auanii. In que
sto caso saranno alcuni grup 
pi — i piu forti ed i piu ITIO-
derni — ad avere il soprav-
vento nel settore. ad avere in 
mano la miriadc di piccole 
aziende del Maceratese e del 
Fermano. Anzi nel corso del 
lo stesso tncontro e stato Oi 
rotti c poi altri a confernxarci 
che qxicsto processo di subor 
dinazione delle aziende minori 
e piii ritardate e gia in alio. 

Si va verso 
I'associazionismo ? 

B qui I'incontro ' fra 1'Umta 
ed i calzaturieri si e aperto 
davanti ad un grande e stimo 
lante tema che per il momen
ta appena sfioriamo: le centi
naia e centinaia di piccoli im
prenditori. vissufi finora nver-
sando tutto xl peso della csi-
stenza della loro azienda sugli 
operai. che scelte assumeranno 
per sopravvivere? Da una par
te la pressione operaia che non 
da loro piu respiro. dall'altra 
il processo, sia pur appena mi-
ziato, di ammodernamento e 
potenziamento delle imprest' 
magaiori che finiranno per ro 
vinare le minori o fame deg'i 
strumenti al loro servizio. 

Le aziende piu ptcco'.e e ri
tardate or mai bisogna che .M 
decidano. Se uniranno i loro 
sforzi, se troveranno la strada 
dell'associazionismo per stare 
al passo con le aziende put 
avanzate e potenti, se invece dx 
puntare tutto sulla compres
sion della condizione operaia 
inirieranno una nuova politica 
opposta a quella dei magnatx 
dell'industria e si Itatteranno 
per essere considerate (per tl 
fitco. il costo dell'energia elet-
trica. le tasse, oil oneri con-
tributivi, ecc.) piccole imprese 
come sono. se faranno tutto 
questo potranno trovare la stra
da della salvezza, Non solo. 
Potranno avere anche Vallean-
za della classe operaia. 

Come si vede, dalle novitd 
del settore il discorso si porta 
automaticamente sulle prospet-
tive, anche se immediate. Que
sto non s'xgnifica che si deve 
dtmenticare una realta ancora 
massiccia. ignorare il presente 
del settore calzaturiero. Nell'in-
contro con l'Unita nessuno lo 
ha tralasciato. Ci riferiamo al 
livello indecente dei salari 
(dalle 45 alle 55 mila lire men-
silt). alle sfacctate violazioni 
dei contratti di lavoro, all'im-
pxego del benzolo, alle evaswnt 
contributive, ecc. ecc. 

€ Vi sono imprenditori — i 
stato detto — che ancora m-
bano gli assegni familiari dei 
propri dipendenti1. >. In questa 
direzione ancora moltissimo ro-
sia da fare. Una grossa fetta. 
senza dubbio maggioritaria. dei 
datori di lavoro continua a re 
sistere sui vecchi metodi e si 
e arroccala dietro una cosid-
delta associazione autonoma di-
retta dal democrisl'tano on.le 
Tambroni (cugino del defunto 
presidente del Consiglio) che 
intende istituzionaltzzare I'ar-
retratezza del settore. Facen-
do poi in fondo U gioco dm 
grossi imprenditori. Una spe
cie di c bonomiana » nell'indu-
stria. Ce la DC di Montesan 
giusto che chiede agli ispettori 
del lavoro di starsene a casa. 
di non fare sopralluoghi per 
far rispettare le leggi sul la
voro. 

In sintesi, si affacciano con-
traddizioni e scontri di tenden
ze fra gli stessi imprenditori. 
Siamo davanti ad una situar 
zione in movimento, creata daV 
1'inmatira e dal crescente pay 
tere degli operai calzaturieri. 
Ora il movimento dei lavora
tori ha di fronte a si uno scae-
chiere di lotta forse piu diffi
cile e delicato. Ma non per tan-
to si ritirerd. Queste le con
clusioni deU'incontro con l'Uni
ta: c Iniziamo ad essere dei 
veri protagonisti della vita del 
nostro settore. Vogliamo esser-
Io sempre piii >. 

Walter Montanari 


