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Gli USA mentre parlano di tra ttati ve aggravano la minaccia nucleare 

Bombardieri atomici trasf eriti ad Okinawa 
/ marines sconfitti 

e decimati dagli 
eroici difensori di Hue 

DA TRE GIORNI 
OSPEDALI BLOCCATI 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La protesta della Sicilia 
O GGI SI SCIOPERA in tutta la Sicilia, per decisione 
unitaria delle Segreterie regionali e dei Consigli 
general! delle Leghe della CGIL. della CISL e della 
UIL. Lo sciopero e in aperta polemica con le lentezze 
e le carenze dell'opera governativa di immediato soc-
corso alle popolazioni terremotate, con il piano di assi-
stenza predisposto dal governo e la mancanza di un 
organico piano di sviluppo. 

Pensate! Ad un mese dal terremoto, la quasi tota
lity dei terremotati vive ancora in accampamenti 
improwisati, in dieci, venti ed anche trenta persone 
per tenda, in completa promiscuity di famiglie, di 
sesso, di eta, di sani e di malati, al di fuori di ogni 
norma di vivere civile, con scarsi o addirittura inesi-
stenti servizi igienici. e viveri quantitativamente e 
qualitativamente limitati. 

In queste condizioni di miseria e di avvilimento 
pesa, su ogni sinistrato. l'assenza di concrete prospet-
tive per l'immediato e per il futuro, anche perche 
non si vedono iniziative e indicazioni precise da parte 
del governo e delle autorita. 

I piu vivono ancora lontani decine e decine di chi-
lometri dai luoghi abituali di vita, senza possibilita 
di lavoro, privi di tutto quello che pud dare senso ed 
unita alia famiglia. Sono accatastati in baraccamenti 
e tende, in grandi campi di centinaia e migliaia di 
famiglie: ma una « famiglia > non pud essere trattata 
alia stregua di un soldato: e qualcosa di molto piu 
complesso e delicate Da queste condizioni di estremo 
disagio sta nascendo nell'animo dei sinistrati un grave 
stato di tensione e di rivolta. 

Gia se ne sono avute le prime manifestazioni. A 
Marsala, al grido di < Vogliamo lavoro non elemosine », 
una grande folia di disoccupati ha invaso il Municipio; 
ovunque la disoccupazione sta aumentando in modo 
pauroso; tutta l'economia delle localita terremotate — 
di quelle distrutte e di quelle meno colpite — sta an-
dando alia malora. I fondi per l'assistenza locale scar-
seggiano o sono finiti; i cantieri di lavoro sono troppo 
al di sotto delle reali necessita. 

Ci vuole ben altro per ricostruire 1'economia, ridare 
fiducia alia gente, ripristinare la vita civile e sociale, 
prospettare ai disoccupati, ai contadini, agli artigiani, 
ai bottegai una possibilita di occupazione e di gua-
dagno. Eppure, le possibilita di lavoro dovrebbero 
abbondare, con tutto quello che e'e da fare, per ridare 
una fisionomia ed un destino alle zone devastate. 
Invece e proprio il lavoro che non si vede venire. 

I L FATTO STESSO che si prospetta di diluire in cin
que anni le scarse prowidenze che saranno destinate 
alia Sicilia, e una prova clamorosa di insipienza e 
di insensibilita. La costruzione di luoghi di abitazione 
e quello a cui si deve pensare per prima cosa. Si 
devono costruire abitazioni < familiari », e non caserme 
o accampamenti, dove la famiglia possa ritrovare il 
proprio ambiente, la propria unita e nuove possibilita 
di lavoro, anche familiare (orto. pollaio, ecc) . 

Per quest'opera di ricostruzione solo «i tempi tec-
nici» devono essere presi in considerazione. E* as-
surdo che per pretese esigenze di bilancio si debbano 
scaglionare, in anni, quanto e necessario, urgente e 
pud essere fatto, in mesi, e piu economicamente. in 
ultima analisi. Adottare simili criteri vuol dire con-
dannare le popolazioni terremotate a vivere continua-
mente di elemosina, in tende e baracche purulente, 
come vivono ancora le popolazioni terremotate della 
Marsica e dell'Irpinia. 

Lo sciopero che oggi agita tutta la Sicilia e diretto 
anche contro questi criteri burocratici e puramente 
assistenziali. con cui i governanti intendono affrontare 
la situazione creatasi in Sicilia, in conseguenza del 
terremoto. c Occorre trasformare — si legge nell'ap-
pello alio sciopero delle tre organizzazioni sindacali — 
l'immensa sventura che ha colpito la Sicilia in una 
occasione di progresso e di sviluppo. Per fare questo, 
occorre la volonta politica del potere esecutivo di non 
disperdere il moto di solidarieta del paese in semplici 
misure di assistenza. Occorre un concreto e deciso 
impegno di riscatto economico e civile >. 

OcCORRE BLOCCARE nell'Isola. si dice in altra 
parte del documento. la drammatica emorragia di 
lavoratori. L'invito ad operare cospicui investimenti 
in Sicilia per la creazione di nuove imprese industriali, 
capaci di assorbire un rilevante numero di lavoratori, 
deve essere rivolto all'industria privata, e soprattutto, 
agli Enti di Stato che hanno il dovere di contribute 
alia soluzione di cos! angoscioso problema. 

E' molto importante e significativo che su queste 
esigenze concordino tutte le forze politiche e sindacali 
deU'Isola. Per quanto riguarda il nostro partito, ho 
dichiarato. nel corso della mia recente visita alle 
zone terremotate, e riconfermo qui. che per la solu
zione dei tragici ed urgenti problemi della Sicilia, noi 
siamo pronti a cercare accordi ed intese con tutte le 
forze democratiche che. al di sopra di meschini inte-
ressi di parte, vogliono lavorare alia loro soluzione. 
Riconfermo pure la proposta fatta ai dirigenti nazio-
nali di questi stessi partiti, di prendere insieme un 
preciso impegno di portare avanti e fare approvare 
dal Parlamento italiano le proposte avanzate dalle 
amministrazioni comunali, da tutti i gruppi dell'As* 
seniblea regionale e dai sindacati siciliani. 

Un primo atto di questo impegno dovrebbe concre-
tarsi, ancora in questo scorcio di legislatura, nei 
provvedimenti di assistenza, ricostruzione e sviluppo 
richiesti di comune accordo dalle organizzazioni sici-
liane. Sono pronti i dirigenti nazionali dei vari partiti 
a compiere questo atto di solidarieta con le popolazioni, 
le organizzazioni sindacali e le loro stesse organizza-
noni di partito siciliane? 

Luigi Longo 

Aperti con una relazione del compagno G.C. Pajetta 
i lavori del Comitato Centrale e della CCC 

Con I'azione unitaria 
superare la crisi 

e il logoramento della 
democrazia italiana 

Ci troviamo davanti ad una situazione grave e complessa, al fallimento di una politica per il quale 
gli italiani, i lavoratori, che gia ne pagano le spese, potrebbero essere coinvolti in pii) gravi pe-
ricoli - La lotta nelle University - Responsabilita dc nell'affare SIFAR -1 comunisti e il « dialogo » 

Iniziative parlamentari di deputati e senatori comunisti 

Per il Vietnam il governo si muova 
I compagnl Longo, tngrao, G. C Pajelta e 

Oalluzzi hanno presentato una Interrogation* par 
sapera se «dl fronte al recentl svlluppl del con
flltto vietnamita, I quail confermano il caraltere 
pafriottfco della loHa condotta dal FNL e II pie-
no dlritto di esso di rappresentare la volonta dl 
Indipendenza e dl pace del popolo del Vietnam 
del sud. di fronte alia rinnovata affermazione 
del governo della Repubbllca democratica del 
Vietnam di essere pronto a intavolare trattatlve 
di pace con II governo degli Statl Unit! dopo la 
cessazione del bombardamenti aerei e di ogni 
altro atto di guerra contro la Repubbllca de
mocratica vietnamita; di fronte alia tragica even
tuality ventilate In ambient! milltari degll Statl 

Unltl dl un rlcorso alftmplego dl arm! atomiche 
tattlche nel conflltto vietnamita e al pericoli che 
la contlnuazlone e I'aggravamento di questa guer
ra fanno correre alia pace del mondo; II go
verno italiano non reputi necessario Informare II 
Parlamento sull'azione finora svolta a prendere 
urgentemente Iniziative politiche e diplomatiche 
per la cessazione Immediate dei bombardamenti 
americanl e I'inizlo dl trattatlve per una soluzio
ne pacifica del conflltto nel rispetto del diritti 
del popolo vietnamita alia Hberta e indipendenza*. 

Una Interpellanza dello stesso tenore e stata 
presenfata al presidente del Consiglio dai sena
tori Terracini, Valenzi, Bartesaghi, Salati e 
Mencaraglla. 

Gli student! romani sul plazzale deH'universita 

II rettore dell'Ateneo romano 
chiede aiuto alia Magistratura 
Gravi episodl di intoUeranza 

per stroncare la lotta democra
tica che da piu giorni si va 
svolgendo fra gli studenti uni-
versitari e medi, si sono verifi-
cati ieri in due delle piu in> 
portanti university d'ltalia. A 
Roma, fl rettore, profesor D'A-
vack. ha chiesto rintervento del
ta magistratura per risoJvera il 

problema delToccupazJone deUo 
Ateneo. JL Pisa, fl preside della 
facotta di lettere ha minacciato 
la chiusura deU'anno accademi-
co, denunce ed espulsioni. men
tre un insegnante passava ad
dirittura alle vie di fatto nren-
dendo a schiaffi ono studente 
nel corso di una discussione pub-
blic*. 

I damorosi fatti accaduti ierl 
fanno seguito a tutta un'azione 
dj repressione che si va svolgen
do in tutta Italia con puntzioni 
disciplinary nei confronti di stu
denti della scuola media e de
nunce di universitari come sta 
awenendo in questi giorni a 
Torino. 
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Ha avuto inizio a Roma, nel-
la mattinata di ieri, la riunio-
ne congiunta del Comitato cen
trale e della Coramissione cen
trale di controllo del PCI. I 
lavori sono stati aperti dalla 
relazione del compagno Gian 
Carlo Pajetta sul primo punto 
all'ordine del giorno: < Azione 
unitaria per lo sviluppo della 
democrazia >. 

Abbiamo piu volte parlato 
di fallimento del centro-sini-
stra — ha esordito Pajetta — 
nel senso che la coalizione che 
ha costituito Pattuale maggio-
ranza e il governo che essa 
ha espresso non sono riusciti 
a realizzare il disegno politi
co che si erano proposti. di 
stabilizzazione in una nuova 
forma del monopolio politico 
della DC e dell'isolamento o 
della emarginazione dei co
munisti. e nel senso che gli 
stessi impegni. i progeUi di 
riforme anche limitati o ri-
dotti a misure insufficient] e 
contraddittorie. non sono stati 
mantenuti o realizzati. Cid 
possiamo dire che e confer-
rnato dal bilancio dell'espe-
rienza di cinque armi, che d 
e sembrato fallimentare, e ab
biamo cercato via via di do-
cumentarlo. Abbiamo anche 
fatto riferimento al prevalere 
della volonta conservatrice 
del gruppo dirigente della DC, 
che si e imposto al partito 
nel suo insieme, malgrado le 
insofferenze. le velleita e i 
fermenti che questa politica 
ha suscitato. ed abbiamo de-
nundato i cedimenli e le ca-
pitolazioni su punti essenziali 
del PSU e del PRI. anche 
quando questi partiti o Iarga 
parte di essi hanno conside-
rato dannosa per il Paese o 
pericolosa per essi la politica 
del gruppo dc che fa capo al-
l'on. Moro. Abbiamo ricorda-
to. anche recentemente. alia 
luce delle nuove rivelazioni 
sul 1964. quali pesanti ricatti 
e qpali rinunce siano stati al-
rorigine di tutta l'operazione, 

Ora, al termine della legi
slatura, anche per fl progres-
sivo logoramento della for-
mazione governativa, per La 
delusione che si fa generate 
fra cok>ro che hanno in qual-
cne modo sperato nolle pro-
messe e nella politica del cen-
tro-sinistra, per il malconten-
to di sempre piu Iarghi strati 
di dttadini. siamo di fronte ai 
sintomi sempre piu evidenti 
di qoefla che potremmo chia-
mare una crisi politica. la cui 
gravita e i cui pericoli sareb-
be un errcre soUovalutare. 
Si tratta di una crisi della 
quale manifestazioni e sintomi 
sempre piu gravi vanno infit-
tendosi proprio in questo pe-
riodo. Essa investe dal pro-
fondo le strutture dello Stato 
e 3 funzionamento dei suoi 
organi; si manifesta nella 
ineffidenza cresoente dd go-
vemo di fronte non soltanto ai 
problemi posti dalle nuove esi
genze sodali e da accadiroen-
ti straordinari, ma perstno di 
fronte a queOo che dovrebbe
ro essere il normale interven-
to e ramministrazione quoti-
diana della cosa pubblica; si 
esprime nel progressivo svuo-
tamento degli organi democra-
tki deH'amministrazione loca
le, nella difficolta di poter 

(Segue a pagina 8) 

Le Isvestia: gli USA 
studiano I'uso 

delle armi atomiche 

HUE' — Marines americanl In fuga sotto II fuoco delle mltragllatrlcl e dei cannonl del com-
battentl del FNL arroccatl nella dttadella. Un furloso attacco degli aggressor! e stato Ieri 
respinto con gravUstme perdite 

SAIGON, 13 
Una notizia gravissima, estremamente allarmante, e giunta oggi a Saigon da 

Okinawa, mentre nella capitate snd-vietnamita proseguivano combattimenti e bom
bardamenti, e a Hue i marines subivano rovesci terribili e sanguinose perdite 
nel «rabbioso > quanto vano tentativo di conquistare la dttadella, sempre saldamente tenuta 
dagli eroiti soldati del Fronte di liberazione. Nella base americana deU'isola di Okinawa sono 
atterrati dodici bombardieri strategici B 52, provenienti dagli Stati Uniti e carichi di bomhc 

atomiche (o termonuclcari). 
L'arrivo dei sinistri strumenti 
di distruzione e di morte ha 
provocato. fra la popolazione 
giapponese deH'isoIa. un'onda-
ta di collera. I partiti di 
sinistra e le organizzazioni 
sindacali stanno organizzando 
manifestazioni di protesta. La 
notizia. che va senz'altro mes-
sa in relazione con le discus
sion! in corso alia Casa Bian-
ca e al Pentagono circa lo 
eventuale impicgo di armi ato
miche nel Vietnam (e in par-
ticolare nella zona di Khe 
Sanh). e tale da rafforzare 
i piu gravi sospetti. preoccu-
pazioni e allarmi. 

Si pone a questo punto l'in-
terrogativo se le discussioni 
fra Johnson e i general i non 
siano gia sfociate in una ir-
responsabile decisione. L'ar
rivo dei bombardieri atomi-
d a cos! breve distanza dal 
Vietnam sta comunque a in-
dicare fino a che punto si 
sia spinta la macchina bol-
lica americana sulla strada 
deU'escalation. del tenorismo 
e della provocazione interna-
zionale. 

Un'altra notizia conferma 
l'intenzione dei general! di 
allargare e aggravare i! con-
flitto, ed 6 la seguente: il 
generale Westmoreland ha 
chiesto l'invio nel Vietnam 
del Sud di altri 25000 uomi 
ni. Era gia previsto che, en-
tro giugno. gli americani nel 
Vietnam avrebbero dovtrto ws-
sem 525 000. Attualmente m 
no 502 000 Non si sa se questa 
nuo\ra richiesta debba essere 
intesa nel senso che i sol 
dati USA saliranno entro gu-
gno a 550 000. o nel senso che 
i 25 000 gia previsti dovreb
bero essere inviati subito. 

E* chiaro comunque che il 
battutissimo generale deve 
cercare di riempire i vuoti 
aperti nelle sue file dalla re
cente offensiva generale del 
FNL. 

L'attacco contro la dttadella 
di Hue, sulla quale continua 
a sventolare la bandiera ros-
sa. azzurra con la stdla d'oro 
del Fronte di liberazione. e 
stato sferrato da centinaia di 
marines in quello che Peter 
Arnett dell'A.P. definisce «un 
rabbioso tentativo di sloggia-
re» i combattenti vietnamiti. 
cDopo essere avanzati da 
ieri, metro per metro, dietro 
cumuli di rovine, i fanti di 
marina, drca 800 uomini. sono 
scattati all'assalto delle po-
sizioni comuniste. ma un fuo
co infernale delle armi auto-
matiche e dd razzi li ha co-
stretti a fermarsi e quindi a 
ritirarsi dietro posizioni meno 
esposte... In questo attacco 
— prosegue TAP — i "ma
rines" sono dovuti andare alio 

MOSCA. 13 
« Washington sta studiando la 

possibilita di impiego nel con
flltto vietnamita di armi nuclea-
ri tattiche e ha mandato a que
sto proposito nel Vietnam una 
rnissione segreta di tecnici»: lo 
scrivono questa sera le Isvestia. 
organo del governo sovietico. ri-
ferendosi alle indiscrezioni ap-
parse sulla stampa americana. 

c La pubblicita attorno agli 
scopi della rnissione segreta ca-
peggiata dal dottor Garwin ha 
suscitato irritazione alia Casa 
Bianca e a) Pentagono*. conti
nua il giornale. il quale nota 
poi che i portavoce uftlciali ame
ricani hanno cotegoricamente 
smentito le aflermazioni circa 
gli scopi della rnissione. ma 
hanno ammesso che fl viaggio 
del gruppo Garwin e stato efTet-
tivamente compiuto. 

c ET logico — prosegue I'or-
gano del governo sovietico — che 
le affrettate smentite ufliciali 
non hanno dissipato la tensione. 

Gli aggressori americani sono 
stati ancora una volta colti dallo 
awenturismo politico e dalla 
follia. gravida delle conseguenze 
piu pericolo5e». 

La Svezia ammonisce 
gli USA a non usare 
armi H nel Vietnam 

STOCCOLMA. 13 
D ministro degli esteri s\'ede-

se. Torsten Nilsson. ha formal-
mente ammonito. oggi. gli Sta
ti Uniti a non ricorrere ad armi 
nucleari in un disperato tenta
tivo di rovesciare l'attuale si
tuazione militare nel Vietnam. 
Tuttavia egli ha detto di aver 
fiducia nelle assicurazioni del 
presidente statunitense Johnson 
secondo cui la questione non e 
stata mai sollevata. 

OGGI Vinferno 

E UNA sua corrispon-
-enza da Saigon, dove 

ancora — dice — « i Vin
ferno », Vinviato della 
« Nazione » Corrado Pizzi-
nelli racconta tra Valtro 
che le comunicazioni ae-
ree presso Vaeroporto del
la capitate non sono anco
ra state riprese, e spiega: 
* II governo di Saigon po-
trebbe riprenderle anche 
perche l'aeroporto e usa-
bile, ma teme che sotto 

1'ondata di paura taglino 
la corda grossi capitali
st!, uomini d'affari e bor-
ghesi >. 

Eccoli, ancora una vol
ta, i grandi patrioti, colo-
ro che hanno sempre in 
bocca « la patria dei no-
stri padri». / loro padri 

•sono i conti in banco, e 
siccome i conti in banca 
sono trasferibili, t devotis-
simi figli, quando succede 
un disastro natnrale o di 
guerra che sia, sotto qua-
lunque cielo, hanno sem
pre le valigie pronte. Ave-
te mai visto un miliarda-
rio seduto sulle rovine 
della sua casa crollata, 
come vediamo immanca-

bilmente, dopo un bom-
bardamento o un terremo
to, la povera gente? Sem
pre i giornali, nelle occa-
sioni di grandi calamita, 
riproducono immagini di 
sinistrati smarriti, riuniti 
in gruppi disperati e muti, 
colti davanti alio sfacelo 
dei loro pochi beni di-
strutti. Ma avete mai let-
to sotto la foto di uno 
di questi gruppi, una di-
dascalia che, per esempio, 
dica: « E* visibile, in se-
conda fila a destra. il ban-
chiere Tal dei Tali *? Op-
pure: «11 terzo da sini
stra, con gli occhiali, e 
X Y, presidente della 
Confindustria >? 

Dove vanno, i ricchi, 
quando la sventura si ab-
batte, come dicono, sulla 
patria? 1 poveri diaroli 
dichiarano: « Qui siamo 
nati e qui vogliamo resto
re >, ma t « grossi capita-
listi» traslocano. Portano 
la patria oltre i confini, al 
sicuro, e per proteggerla 
meglio la chiudono nelle 
cassette di sicurezza. 

Forftbraccio 
(Segue in ultima pagimm) 



PAG. 2 / vita i tal iana I ' U n i t £ / mercoledi 14 febbrolo 1968 

fc TEMI-
DEL GMRNO 3 

Latte e derivali nel 
MEC: una cuccagna 
per speculator! 

SI E' SVOLTA a Bruxellcs 
una Hunione del Consiglio 

dei Ministri dcll'agricoltura del 
MEC per un primo esame cir
ca la definitiva slstemazione 
della politica comune di mer-
cato nel settore xootecnico, piu 
in particolare nel settore lat-
tiero casrario e negli allevamen-
ti bovini, nonche" delle conse-
guenze che essa viene a com-
portare sul piano finan7iario 
per quanto si rifcrisce il settore 
garanzia del FEOGA. Col 1° 
aprile dovrehbero entrare in 
vigore i prezzi unici p<r tali 
prodotti, che riguardano sola-
mente i prezzi agricoli all'oii-
gine, cioe al produttore; la li
bera circolazione degli stessi 
prodotti agricoli all'interno dei 
paesi della comunita; la pro-
tezione esterna comune verso 
i paesi non faccnti parte del 
MEC. 

II problema e rilevante, an-
zi nodale per la nostra agn 
coltura, soprattutto per la par 
te piu avanzata di essa Le con 
seguenze della politica comu 
nitaria nel settore si sono gia 
pesantemente abbattute: i prez 
zi dei prodotti all'origine, dal 
latte ai formaggi e alle carnt 
sono stati notevolmente ridot 
ti Si calcola che oltre 100 mi 
liardi in meno hanno realî -
zato I contadini nel 1967. Li' 
bene rilevare che alia brusca 
caduta dei prezzi aH'origine ha 
continuato a fare seguito un 
aumento dei prezzi finali al 
consumo, il che significa un m 
tevole aumento dello sfrutta-
men to dei grossi gruppi ceo 
nomico-industriali, commerciali, 
finanziari nei - nfronti degli 
operai, dei contadini, dei Tin-
sumatort. 

Ma prospettive ancora peg-
giori si profilano, soprattutto 
nel settore lattiero-caseario. La 
politica dei prezzi sinora pra-
ticata favorisce i settori zoo-
tecnici degli altri paesi e crea 
gravt difficolta all'impresa con-
tndina del nostra paese, che 
costituisce la struttura essen-
ziale di quasi tutti i comparti 
zootecnici. I costi di produ-
zione sono superiori a quelli 
degli altri paesi. Su di cssi 
gravano, tra I'altro, il paras-
sitismo fondiario, agrario, e 
monopolistico. Nicnte si e fatto 
in questi anni per aromoder-
nare le strutture proprietarie e 
produttive, per modificare i rap
port! con 1 industria, i grossi 
gruppi commerciali c Io Stato. 
Negli altri paesi, intanto, si e 
verificato un forte incremento 
produttivo e vi e oggi un ec-
cesso di produzione, soprattutto 
di burro, rispetto alle attuali 
capacita di assorbimento del 
mercato. Si calcola oggi che il 
prczzo garantito per il burro 
comporta un oncre per il set-
tore garanzia del FEOGA che 
oscilla dagli 800 milioni al mi-
liardo di dollari annui. 

Rispetto a questa situazio-
ne appare oggi in tutta la sua 
inconsistenza e irrcsponsabili-
t.1 la linca perseguita dal Go-
vcrno. Dopo avere accettato 
di basare la politica comuni-
taria sui prezzi e non sulla 
modifica delle strutture, ha chie-
sto compensi e aggiustamenti 
per il pcriodo transitorio. Que-
sto periodo e quasi finito c i 
nodi vengono al pettine. Anda-
re, col prossimo 1° aprile, a 
prezzi unici, inferior) di quelli 
attuali significa provocate una 
situazione senza precedent! per 
i contadini e I'economia di in-
tere zone, soprattutto nclla Vat
ic Padana e nelle vallate al
pine 

Ma non e tutto: al danno 
si dovrebbe aggiungere la bet-
fa. Noi dovremmo anche finan-
ziare, come del icsto gia fac-
ciamo per il grano francese 
e altri prodotti, una politica di 
sostcgno sul piano comunita-
no e verso i paesi tcrzi E qui 
si iratta di costi clevati, giacche* 
•i va oltre i 500 miliardi an
nul Appaiono sempre piu chia-
re la ncccssita e Turgenza di 
•ospendere e di vedcre I'atruale 
politica agraria comunitaria, di 
affrontare i problem! deH'am-
modernamento strutrurale, di 
difendcre tnteressi collettivi e 
nazionali come a<r ••-•> di una 
diversa politica di integrazione 
cconomica e di cooperazione 
intcrnazionale 

Nicola Gallo 

Per la Cassa 

Depositi e Prestiti 

Nuovo richiesta 

di Raffaelli 

e Spezzano 

a Colombo 
I compagni on. Raffaelli e se-

natore Spezzano hanno nnnova-
to La richiesta al mimstro del 
Tesoro Colombo perche convochi 
Immediatamente il Consiglio di 
amrrrinistrarjone della Cassa 
Depositi e Prestiti per la con-
cessione del mutui ai Comuni e 
alle province 

La Cassa OD.PP. tncontra 
come e noto. reali difficolta nel-
la conccssione dei mutui agli 
enti kxrali per insufficienza di 
fondt A queste difficolta si ag 
ffiunffono pero, da parte del mv 
nistero del Tesoro ingiustincati 
ntardi nelle coovocazioni del 
Consiglio di ammmistrazione: e 
cid con grave pregiucizto anche 
delle concession! possihili, e con 
ulterior! difficolta nella gia dif-
•die situazione degli enti Io-

Contro ogni eventuale proposta di promozione 

POLITICA CHIEDE AL GOVERNO 
DI PUNIRE CIGLIERIE CENTO 

II periodico della sinistra dc indica le «responsabilita precise » dei due general) e chiede «prowedimenti esemplari»- Sue-
cesso dei demartiniani nelle assemblee precongressuali di Lecce • Proposte della Presidenza della Camera per I'ordine dei lavori 

In questi giorni Moro si 
occupa degli spostamenti nel
le alte gerarchie militari. 
Quando li avra concordati 
con i leaders della maggio
ranza convochera il Consi
glio dei ministri. Ieri 6 sta
to a colloquio per due ore e 
mezzo con Tanassi, De Mar-
tino e Tremelloni, Poi do
vrebbe essere la volta di 
Rumor e La Malfa. 

I cosegretari del PSU 
uscendo da Palazzo Chigi 
hanno negato che sia stato 
questo l'argomento dell'in-
contro. Hanno detto che si 
e discusso soltanto del ca-
lendario dei lavori parla-
mentarl e delle pension! agli 
ex combattenti. Ma e sicuro 
invece che buona parte del 
tempo trascorso nello stu
dio del presidente del Con
siglio e stato implegato nel-
Tesame dei prowedimenti 
da prendere in relazione al
ia vicenda del SIFAR. A giu-
dicare dalla risposta data 

da De Martino a chi gli chie-
deva se la riunione fosse da 
conslderarsi concluslva (<Mi 
pare che non ci sia mai 
niente di conclusivo*) sem-
bra che rimangano delle di-
vergenze tra le proposte di 
Moro e quelle dei socialists 
Questi ultimi — specialmen-
te dopo che Tremelloni ha 
accusato apertamente Ciglie-
ri di avergll nascosto il rap-
porto Manes — sarebbero 
contrari ad una promozione 
dell'attuale comandante del-
1'arma del carablnierl. E 
non vedrebbero di buon oc-
chlo una derlsione punitiva 
— che sembra rientrare nei 
progetti dc — nel riguardi 
dello stesso Manes. 

n governo non ha bisogno 
dl molto tempo per accerta-
re 1 fatti che sono gia ab-
bastanza chlarl. Lo rileva 
anche 11 periodico della sini
stra dc, Politica. che indica 
le « responsabilita precise » 
dei general! Ciglieri e Cen

to, responsabilita che vanno 
perseguite con «prowedi
menti esemplari », non con 
le promozioni. Politica ricor-
da inoltre che Moro ha pre-
so impegno di fare indagini 
sui microfoni installati al 
Quirinale nel '64: «E* una 
indagine che, nonostante 
tutti l sofismi mette in cau
sa l'operato dell'ex presi
dente intorno a cui 11 gruppo 
doroteo aveva fatto sempre 
quadrato». Le conclusion! 
vanno tirate « prima delle 
elezioni, stando perd atten-
ti che la crisl di sfiducia che 
percorre il paese non e in 
grado di tollerare troppe as-
soluzioni ». Altrimenti — 
scrive Politica — «saranno 
con tutta probability i risul-
tati elettorali a non assolve-
re il governo ». 

Tornando ai socialist! va 
segnalata la nettissima af-
fermazlone della mozlone 
demartiniana nelle assem
blee sezionali di Lecce dove 

s! prepare il congresso 
straordinario della federa-
zione. Di contro agli 8695 
suffragi raccolti da! demarti
niani stanno i 1527 voti di 
una llsta della destra e i 
747 di una mozione dei s!n-
dacalisti UIL. In base a que
sti risultatl la distribuzione 
delle forze nel nuovo co
mitate direttivo sara la se-
guente: 32 demartiniani (il 
loro candidato alia segrete-
ria unica e II prof. Luigi 
Tarrlcone), se! posti alia de
stra e tre ai sindacalisti. 

PSIUP SU LA MALFA Una 
nota dell'agenzia del PSIUP 
risponde alia lettera che il 
segretario repubblicano ha 
Invlato al Corrierc della Se
ra per sostenere che l'errore 
delle slnistre sta nel vedere 
! problem! politici In termini 
di schleramento e che il de-
ludente approdo del centro-
sinistra e dovuto non alle 

Alia Camera due prowedimenti che favoriscono i monopoli 

Legge sulk fusioni e assegai 
familiarh goverao ia imbarazzo 

La visifa della 

delegazione 

sindacale sovietica 
in Italia 

Una delegazione sindacale so
vietica. guidata da Aleksandr 
Bulgakov, del Consiglio centrale 
dei sindacati sovietici e presi
dente del Comitato stataie per 
la formazione professionale (che 
aveva partecipato all'inizio di 
febbraio alia Confercnza inter-
nazionale sulla formazione pro
fessionale indetta dalla FSM). 
ha terminato in questi giorni un 
giro di visite e di incontri con 
i sindacati e i lavoraton italiani. 

Delia delegazione facevano 
parte Vladimir Serghev. vice re-
sponsabile dell'Ufrlcio internazio-
nale dei sindacati sovietici; Li-
dia Ciuprakova. presidente del 
sindacato scuola della Federa-
zione russa: Lev Vosnessensky, 
capo-sezione deU'UfMcio produ-
zione e salari del Consiglio Cen
trale: Valery Belkin. capo se-
zione del Comitato stataie per 
Ia formazione professionale; tre 
collaboratori dell'Umcio interna-
zionale dei sindacati e un gior-
nalista del Trud. 

Nel corso del soggiomo in Ita
lia la delegazione ha visitato 
Milano. Venezia. Firenze. Napo-
li. Terni e Roma, aziende e 
scuo!e professionali (FIAT. Oli
vetti. Pirelli. Societa Um.nnita-
ria. Centri di addestramento 
professionale della CGIL e del
la UIL di Milano. ecc.) ha a-
vuto incontri con I dirigenti del
le Camere del Lavoro di queste 
province. 

II sottosegretario Malfatti riconosce che e necessario varare presto la 
legge antitrust — II decreto sui massimali elargira oltre duecento mi
liardi ai padroni — I deputati comunisti intervenuti nel dibattito sosten-
gono la riforma del sistema dei contribute in materia di assegni familiari 

Ieri alia Camera si h con-
clusa la discussione generale 
sul disegno di legge che con
cede agevolazioni fiscal! alle 
societa che si fondono ed e. 
iniziata quella sul decreto leg
ge che proroga ulteriormente 
i massimali retributivi in ma
teria di assegni familiari. Si 
tratta di due prowedimenti 
con i quali il governo elargi-
sce centinaia di miliardi aUe 
grand! aziende. 

Col primo il governo ha mo-
dificato una norma in base al
ia quale le aziende per fon-
dersi o concentrarsi debbono 
pagare delle tasse: la misura 
fu presa nel "65 — in periodo 
di « congiuntura > economica 
— con 1'intenzione di render© 
piu competitive le aziende del 
nostra paese rispetto a quelle 
degli altri paesi d'Europa e 
in particolare degli Stati Uniti. 
Prorogando la validita del de
creto del '65 il governo ha vo-
luto chiarire che la misura 
< anticongiunturale > si e tra-
sformata in una precisa scelta 
economica: favorire il raffor-
zamento dei monopoli. 

Gli oratori comunisti (ieri 
hanno par la to i compagni VE-

SPIGNANI e SOLIANO) men-
tre hanno riconosciuto l'esi-
genza della oompetitivita, han
no dimostrato che la legge go-
vernativa non ottiene affatto 
quell'obiettivo acquisibile solo 
attraverso 1'approvazione di 
una serie di riforme (societa 
per azioni, tributaria. legge 
antitrust). Queste le uniche 
conseguenze della legge: favo
rire 1'evasione fiscale a van-
taggio dei monopoli; raffor-
zare Kazienda privata rispet
to a quella pubblica; dato il 
rapporto di forza tra padrone 
private e quello pubblico, con-
dizionare alle scelte del pri
mo l'attuazione del « piano > 
quinquennale. 

H relatore di maggioranza 
on. BONAITI e il sottosegre
tario alTindustria MALFATTI. 
del resto, hanno replicato as 
sai debolmente alle obiezion! 
dei comunisti. Malfatti b giun-
to a citare — nel tentativo di 

Tutti i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU 
NA tono tentrtl ad eisere 
prasentl alia seduta poma-
ridlana dl oggi mercoled) 
(on 15.30). 

Sconfitto I'ostruzionismo delle destre al Senato 

Termina oggi la lunga 
battaglia sulle regioni 

I 26 articoli del disegno di legge sono stati approvati ieri dopo 28 gior
ni di faticose sedute — Le destre avevano presentato oltre quattromila 
emendamenti ed imposto ben 535 votazioni a senrtinio segreto 
La legge per la elezione dei 

consigli regionali sara appro-
vata definitivamente nel pome-
riggio di oggi al Senato Con 
le dichiarazioni di voto dei 
vari ca pi gruppo si chiudera 
uno scontro parlamentare tra 
i piO aspri della legislature 
che volge al termine. I 26 arti
coli del disegno di legge sono 
stati approvati ieri a« Palazzo 
Madama dopo 28 giorni di se
dute faticosissime. Sette gior
ni sono stati occupati dalla di
scussione generale, 21 dal-
I'esame degli articoli e per 
respingere gli emendamenti 
presentati dalle destre. 

La stragrande maggioranza 
dell'assemblea (comunisti. dc, 
socialisti. socialisti di uniti 
proJctaria e socialist! autono-
mi) e stata impegnata in un 
lavoro massacrante daH'ostru. 
zionismo dei liberali e dei mis-
sini. trasformatosi in aperto 
sabotaggio per impedire la at-
tuazione della Costituzione. Le 
destre hanno presentato al Se
nato oltre quattromila emen
damenti. hanno imposto ben 
535 votazioni a scrutinio se

greto. Per avere la misura di 
cid che rappresentano queste 
cifre. basta pensare che du
rante tutta la precedente legi-
slatura al Senato si svolaero 43 
votazioni a scrutinio segreto. 
mentre nel corso dell'attuale 
fino al momento in cui la legge 
regionale e giunta in aula si 
erano svolte 93 votazioni e 
scrutinio segreto. In sostama 
per varare la legge regionale 
a Palazzo Madama e stato ne
cessario un numero di votazio
ni a scrutinio segreto sei volte 
maggiore di quelle svoltesi du
rante tutta la legislatura. 

La caratteristica deH'ostru-
zionismo delle destre e stata 
infatti quella di costringere la 
maggioranza ad una estenuan-
te serie di votazioni mentre 
piu contenuta e stata la am 
piezza dei discorsL Gb inter-
venti dei liberali e dei missini 
si sono anzi disu'nti per lo 
scarso mordente politico, la 
monotonia della argomentazio-
ne tutta basata sui presuntl 
pericoli per I'unita nazionale 
che deriverebbero dalla costi
tuzione delle regioni. 

I Uberali non hanno saputo 
affacciare alcuna seria alter
native alia riforma dell'attuale 
assetto stataie vecchio. cen-
tralizzato e inefftdente. 

In effetti si e trattato di un 
rabbioso sabotaggio dei lavo
ri parlamentari senza alcuna 
prospettiva concreta. che non 
fosse quella di servire da ri-
chiamo alle forze pro conser-
vatrici della Democraria cri-
stiana; che — anche nell'anda-
mento delta battaglia — hanno 
dimostrato di non essere com-
pletamente insensibili alia 
pressione delle destre. Questo 
sabotaggio dei lavori parla
mentari. si e sviluppato con 
la signincativa omerta di quel
le grande stampa che ama 
pontiflcare sulla inefficienza 
del Parlamento. Anzi oggi 0 
Corriere della Sera non manca 
di esprimere la sua esplidta 
solidarieta allattaeeo dei libe
ral! e dei missini contro la 
Costituzione annundando che 
questa battaglia reazionaria 
proseguira al di la deH'immi-
nente voto del Senato. 

f i. 

dimostrare la giustezza della 
tesi governativa — il docu-
mento FIOM-FIM che auspica 
il raggiungimento di dimensio 
ni aziendali ottimali dell'indu-
stria meccanica. Ma Io stesso 
sottosegretario ha di fatto am 
messo 11 valore gratuito e stru-
mentale di questa citazione 
quando ha detto che le c age
volazioni fiscal! alle societa 
non esauriscono tutto il campo 
di interventi che il governo 
si propone»: e Infatti «ne
cessario pervenire al varo del
la legge antitrust il cui iter 
parlamentare e assai lento non 
certo per colpa del governo > 
(ma di chi? Forse della pre
sidenza della Camera?): della 
legge di riforma delle societa 
per azioni; della riforma tri
butaria. 

Siamo di fronte. esattamen-
te, alle proposte degli oratori 
comunisti: ma, come al solito. 
governo e maggioranza anzi-
che cominciare dalle riforme 
preferiscono varare le leggi 
che i padroni soiledtano. 

Anche con I'altro prowedi-
mento da ieri in discussione, 
quello sui massimali. vengono 
elargiti miliardi ai padroni: 
oltre duecento all'anno. Eld an
che in questo caso la maggio
ranza riesce a difendere il 
prowedimento solo in modo 
contraddittorio. Fin dal '61. in
fatti. il governo manifesto la 
intenzione di riformare il si
stema dei contributi in mate
ria di assegni familiari. ma da 
allora — con i pretesti piu va
ri: ora la « crisi > economica. 
ora la mancanza di tempo per 
elaborare la legge — si pro
roga un prowedimento che 
danneggia milioni di lavorato-
ri e favorisce le grandi azien
de a danno delle piccole. 

I compagni VENTUROLI. 
MAZZONI. SACCHI e ABE-
NANTE. per il PCI e A-
LINI per fl PSIUP han
no ricordato l'impegno del 
govemo per Ia modifica della 
ingiusta ripartizione dell'onere 
gravante in proporzioni inver
se alle dimension! aziendali. 
al valore aggiuntivo prodotto 
e alle unita operaie necessa-
rie: per l'estensione degli as
segni familiari ai coltivatori 
diretti e ai lavoratori autono-
mi: per 1'istituzione di un 
meocanismo per radeguamen-
to automatico delle prestazio-
ni col mutare del costo della 
vita e dei bisogni. 

Lo stesso dc on BORRA. 
nella relazione di maggioran 
za. manifesta il suo dUagio 
nel difendere questa ennesima 
proroga che il governo chiede. 
fino al 31 Iuelk) prossimo. per 
elaborare il prowedimento 
che avnebbe dovuto presenta-
re ormai da molt: anni; e ag-
grunge, ammettendo la prete-
stuosita della richiesta del go
vemo. che «rie*re d:fficHe 
pensare > che entro quella da
ta sara pronto il prowedi
mento. 

Ieri e stata anche discussa 
una interrogaziooe del compa-
gno LTZZERO sulla soppres-
sione di aleune linee ferrovia-
rie nel Friuli-Venezia Giulia. 

f. d'a. 

mancate riforme ma alia 
scarsa elaborazlone del pro
blem!. 

< La Malfa — osserva 
VAgenzia socialista — conti-
nua 11 suo gioco: lo schlera
mento non conta, e intanto il 
suo partito se ne sta al go
verno e al sottcgoverno; 
contano 1 probleml, ed egll 
finge d! enunclarne alcuni 
dimenticandone altri e sor-
volando sul fatto che ogni 
problema. comunque, per es
sere rlsolto, richlede 1'ap-
porto e la volonta di forze 
politiche interessate a far-
lo. E' un gioco di bussolotti 
per sfuggire alle responsabi
lita che anche recentemente 
La Malfa si e assunto, do
po aver tanto lnvocato chia-
rezza, ad esemplo sul SIFAR, 
e aver votato contro l'inchie-
sta parlamentare ». 

I LAVORI DELLA CAMERA 
Alia riunione dei vice capi 
gruppo della Camera la Pre
sidenza dell'assemblea ha 
proposto un calendario dei 
lavori che va fino al 29 feb
braio e che prevede entro 
quel termine 1'approvazione 
dei bilanci. I vari gruppi 
hanno espresso riserve di di
versa portata che saranno 
sciolte nella prossima riunio
ne di domani mattina. Oggi 
intanto la Camera continue-
ra la discussione e la vota-
zione sui massimali e sulle 
fusioni e iniziera domani il 
dibattito sui decreti relativi 
alle prime provvidenze di-
sposte per la Sicilia. Si e ap-
preso in via ufficiosa che pri
ma del dibattito in aula il 
governo fara conoscere il 
testo dei decreti che riguar
dano piu in generale le mi-
sure per la ricostruzione del
le zone sinistrate. 

In risposta alle afferma-
zioni del compagno Barca, 
che confermavano il giudizio 
negativo dei comunisti sul
la legge universitaria, il mi-
nistro Gui ha rilasciato una 
lunga diehiarazione il cui 
« pezzo forte » dovrebbe es
sere questo: se i comunisti 
trovano che la legge e cat-
tiva allora \iiol dire che e 
buona senz'altro. Una logi-
ca di ferro, come si vede. 

ro. r. 

Consensi a l ia 

proposta del PCI 

per i danneggiati 

dell 'ex Mediterranea 
Sta per awiarsi. probabil-

mente, a felice condusione. gra-
zie alia proposta avanzata dai 
deputati comunisti l'annosa vi
cenda dei danneggiati della so
cieta assicuratrice Mediterranea. 
La legge stralcio proposta dai 
comunisti per liquidare i danni 
subiti dagli assicurati dell'ex 
Mediterranea. che come e no
to fatti circa 4 anni fa gettan-
do in rovina circa sedidmila 
persone. sembra trovare l'appog-
gio non solo dd PLI e del MSI 
ma anche della DC. La proposta 
comunista prevede la garanzia 
dei diritti dd danneggiati fino 
al 31 dicembre 1968 in modo da 
trovare entro quella data una 
soluzione organica al problema. 

Gli studenll della facolta di lettere dell'unlversiia di Roma poco prima del clamoroso annunclo 
del rettore 

La lofta negli atenei furbaia da gravissimi episodi di intolleranza 

AAinacce e intimidazeoni 
airUniversita di Pisa 

Uno studente preso a schiaffi da un professore - Clamorosa presa di 
posizione a Roma: il rettore rimette la soluzione del problema dell'occu-
pazione dell'Ateneo nelle mani della magistratura • Gli studenti pisani 
cercheranno nuove forme di lotta - II prof. Devoto ha ritirato le dimissioni 

Due gravissimi episodi han
no caratterizzato ieri la gior-
nata di lotta nelle Universita: 
a Roma, il rettore, professor 
D'Avack, dichiarando la sua 
incapacity e risolvere in mo
do democratico il problema 
dell'occupazione, ha comuni-
cato di aver rimesso tutto nel
le mani della magistratura: 
a Pisa uno studente e stato 
schiaffeggiato da un insegnan-
te e il preside della facolta di 
Ldtere ha minacciato la chiu-
sura dell'anno occadoniico. la 
denuncia alia Procura della 
Repubblica di tutti gli orga-
nizzatori delle assemblee che 
si svolgono in questi giorni. 
Ia espulsione degli studenti che 
erano riuniti a Palazzo Ricci. 

II rettore dell'Universita di 
Roma ha comunicato la pro
pria decisione davanti alia fa
colta di lettere occupata. men 
tre si stava procedendo alia 
raccolta degli statin! per far 
aprire Ia sessionp d'esami pri
ma del 15. come vuole Ia leg
ge. Gli studenti. con l'aiuto 
di alcuni professori ed assi-
stenti. raccoglievano gli sta-
tini rilasciando una ricevuta. 

In seguito alia posizione pre
sa dalle autorita accademiche 
ieri pomeriggio e stata ripresa 
la lotta nella facolta di fisica. 

che gia nei giorni scorsi era 
stata occupata e poi abbando-
nata dagli studenti che ave
vano dichiarato di voler con-
tinuare Ia battaglia per la ri
forma dell'universita con ni
tre forme di agitazione. 

Ed ecco come si sono svolti 
i fatti a Pisa. 

Le Cooperative 
contro I'aumento 

delle imposfe 

d i consumo 
La presidenza del'Associazio-

ne nazionale delle Cooperative 
di consumo. aderente alia Lega 
nazionale delle Cooperative, esa 
minando 1'andamento del dibat
tito parlamentare della com 
missione Finanze e Tesoro della 
Camera, in sede legislativa. del 
disegno di legge sulle c Disposi-
zioni in materia di imposte co 
munali dt consumo, di credito 
ai Comuni e alle Province, non-
che disposizioni varie in materia 
di finanza locale >. lamenta il 
fatto che si tende a far gra 
vare sui consumi e sui bisogni 
la soluzione delle giuste esigenze 
finanziarie degli enti locali. 
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Ieri mattina gli studenti di 
lettere avevano chiesto di po-
ter tenere una assemblea nd-
la sede della facolta mvitan-
dovi tuttj i professori II pre
side della facolta di lettere. 
professor Barone. ncgava loro 
il permesso. I giovani si riu 
nivano ugualmente in un'aula 
di Palazzo Ricci. poi Tassem-
blea veniva aggiornata a sta-
mane. Di nuovo si avanzava 
una richiesta piu che legitti-
ma: un'aula per svolgere as
semblee Di nuovo una rispo
sta negative. Verso le dieci 
gli studenti hanno chiesto ad 
un professore di tenere al po-
sto della lezione tradizionale 
una discussione sui problemi 
sollevati da questa agitazio
ne. n professore accettava e 
il preside di facolta poneva 
il suo divieto invitando addi-
rittura il docente ad andarse-
ne in altra sede se voleva di-
scutere con gli studenti Alle 
II infine veniva « recuperata 
un'aula >. iniziava I'assemblea 
e iniziavano le intimidazioni 
pesanti di cui dicevamo al
l'inizio- gli studenti reagivano 
protestando e il direttore del-
l'lstituto di glottologia profes
sor Bolelli. si rendeva respon-
sabile di un gravissimo gesto 
percuotendo il ginvane univer
sita rio Pompeo Rocco. Lo stu
dente non ha reagito, chia-
mando a testimoni de] fatto 
tutti i present! per una even
tuale azione giudiziaria. Gli 
universitari lasciavano poi la 
facolta di lettere rccandosi in 
Sapienza. sede centrale del-
1'ateneo pisano: l'aula magna. 
dove in questi giorni si sono 
tenute numerose assemblee. 
era chiusa. Alia fine e stata 
trovata un'aula dove, dopo 
una discussione e stata deci-
sa la convocazione per sta-
mane dell'assemblea genera
te degli universitari pisani per 
deddere le forme di lotta da 
porta re avanti. 

Palazzo Campana. sede del
le facolta umanistiche dell'uni
versita di Torino, e stato ria-
pcrto dopo 15 giorni di ser-
rata. Per domani e previsto 
I'inizio degli esami che gli 
studenti si sono impegnati a 
non disturbare purche abbia-
no Ia possibilita di organizza-
re incontri e riunioni secon-
do gli accordi presi con 0 ret
tore. professor Allara. 

Da Firenze intanto si ap-
prende che il professor Gia 
como Devoto. rettore dell'Uni
versita , ha ritirato le dimis
sioni dopo una riunione del 
corpo accademico iniziata lu 
nedi sera e termtnata in not-
tata Come si ricordcra il ret
tore dell'ateneo fiorentino si 
era dimesso dalla sua carica 
11 31 gennaio scorso per I'at-
teggiamento assunto dal pre 
fetto in relazione alle violen-
ze poliziesche contro gli stu
denti. Nel prossimi giorni il 
rettore si incontrera con i rap-
presentanti dei consigli di fa
colta con i quali discutera i 
punti fondamentali delle ri-
vendicazioni degli studenti. 
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Pubblicato ad un anno dalla morte 

un volume di scritti e discorsi 

Romagnoli 
«tribuno» 
contadino 

Manca ormai poco al con-
cluders i di un ventennio da 
quel lo chc nella storia del 
movimento contadino italia-
no r i m a r r a come l 'anno della 
« g randc lotta ». Tra il mag-
gio e il g iugno i braccianti 
e i salar iat i fissi. assieme ai 
contadini poveri , sciopera-
r o n o pe r 36 giorni, invasero 
cent inaia di migliaia di et-
t a r i , d iedero vita ad un mo
v imento che scosse il paese 
dalla Valle Padana alio re
gion! central i , dal Lazio alia 
Pugl ia , alia Sicilia, alia Ca
labria. Ogni giorno si trat
to di organizzare comizi, cor-
tei , « avanzate » e « r i t i ra te » 
sul le t e r r e ove i braccianti 
avevano pianta to le bandie-
r e della Lega; si t ra t to di 
organizzare la solidarieta ma-
te r ia le e politica dei lavora-
tori della cit ta, il sostegno 
poli t ico verso questa lotta 
cont ro la qua le si seatenava-
n o ass ieme le camionct te 
de l la Celere di Scelba e la 
campagna rabbiosa della 
s tampa padronale . 

Da quel la lotta per il sa-
lar io e la t e r ra la Federbrac-
cianti che si e ra costituita 
u n anno p r ima — ncl con-
gresso t enu to il 25-28 gen
na io del 1948 a Fcr ra ra — 
usciva confermandosi come 
u n a del le pun te piu avanzate 
del l ' in tero schieramento sin-
dacale e democrat ieo. E da 
quel la s tessa lotta emergeva 
u n capo che al lora aveva sol-
t an to 24 ann i : il compagno 
Luciano Romagnoli che due 
anni fa — il 19 febbraio 
1966 — venne rapi to da una 
cosl immatura e crudele mor
t e al movimento sindacale 
i ta l iano e al nostro par t i to . 

Nel p re sen ta re il l ibro che 
di Luciano Romagnoli racco-
gl ie alcuni scr i t t i e discorsi 
t r a i piu significativi, il com
pagno Foa che pe r tant i anni 
6 s ta to con Romagnoli nel le 
mass ime istanze dir igenti dei 
s indacat i un i ta r i , rievoca 
quegl i ann i di grandi movi-
ment i dei lavoratori della 
t e r r a che u n solco cosl pro-
fondo dovevano impr imere 
non sol tanto al l 'agricoltura 
m a alia s tessa storia politica 
i ta l iana dei nostr i anni . Un 
p u n t o di par tenza che do-
veva po r t a r e Luciano Ro
magnoli , « t r ibuno contadi
no » — come amava definir-
si — ad essere un dir igente 
di pr imissimo piano del PCI, 
u n o dei protagonist i non so
lo dell 'azione ma anche della 
r icerca s empre intcl l igcntc e 
spesso to rmen ta t a che il mo
vimento stesso ha accompa-
gnato . 

8 s e t t embrc 1943. Allora 
Luc iano Romagnoli , sturicn-
t e « emigra to » a Molinella, 
a ssume il nome di battaglia 
« Paolino », compie le p r ime 
esper ienze t ra i braccianti 
che cominciano a d iventare 
par t ig iani . Nel lo scri t to au-
tobiograflco che apre il volu
m e si par la dc i r incon t ro t ra 
« Paolino » e « Libarcl », Gio
vanni Bentivoglio, un vec-
chio riformista del movimen
t o contadino della Padana . 
II giovane non e d 'accordo 
con molte cose che il vec-
chio dice, ma con Iui trova 
la s t rada p e r l 'azione, pe r la 
r icosti tuzione della organiz-
zazione s indacale c politica, 
fino ai giorni in cui « Liba
rc l » v icne preso a Bologna 
dai fascist! c massacrato sui 
selciati di Borgo Panigalc 
dal le br iga te n c r e in fuga, 
come B r u n o Buozzi a La 
Stor ta . 

Possiamo qui r iconosccre 
u n t ra t to che poi doveva ca-
rat ter izzare tu t t a l'azione di 
Romagnoli d i r igente sinda
cale e politico: la ricerca del
la uni ta con tu t t e le v a n e 
componenti del movimento 
dei lavoratori . Una unita che 
egli conccpi c realizzo nella 
chiarezza del le posizioni, nel
lo scontro aspro talvolta, ma 
s empre ncl rifiuto quotidia-
no , di pr incipio , delle posi
zioni se t ta r ie . 

II l ibro si snoda lungo al-
cune t appe del mo\ imen to 
contadino di questo venten
nio : lo sciopero delle mon-
d ine del 1944 (« nessuno — 
scr ive Romagnoli — poteva 
c rede re che i braccianti di 
Rovigo potesscro rcsis tcrc 
p e r 18 giorni con le pa ta te 
r u b a t e nei campi dcgli agra-
r i • ) ; la • lunga lotta > del 
1949; gli sciopcri braccianti-
l i e le lo t te p e r la r i forma 
agraria degli anni '50 al 
Nord e ncl Mezzogiomo; 
l 'opera di adeguamento de
gli obbiet t ivi e della orga-
nizzazione ai mutament i che 
in te rvengono ncH'agricoItu-
r a e che — Romagnoli sotto-
l inea piu volte — « noi stcs-
si abb iamo contr ibui to a rea-
lizzare, con le lotte delle 
qual i s iamo stat i alia testa >. 

Dunque un l ibro, un docu-
n e n t o , « se t tor ia le >? Aflat-
t p . In esso si ritroveranno, 
mm gli anni della loro gio-

vinezza, tut t i coloro che nei 
diversi posti di combatt imen-
to vissero quegli avvenimen-
ti. Ma possono r i t rovarci il 
propr io pensiero anche tut t i 
coloro che intendono il va-
lore nazionale, democrat ieo, 
l iberatore , delle lotte pe r la 
r iforma agrar ia . Non solo. 
Chiunque pu6 in questo li
bro r i scont rare pagine di 
una documentazione ormai 
storica della vera sostanza 
della < via i tal iana al socia-
lismo >, di come essa possa 
sol tanto agli sciocchi appari-
r e come una « via paciflca », 
di come essa si sostanzi non 
sol tanto delle grandi questio-
ni ma anche dei problem! 
piu minut i , piu vicini alia 
vita di ogni giorno di milio-
ni di lavoratori . 

Luciano Romagnoli , co-
s t ru t to re del movimento con
tadino e, assieme, del par t i to 
che, come una volta disse il 
compagno Palmiro Togliatti , 
ha insegnato ai lavoratori 
della t e r ra a par la re col pa
d rone senza togliersi il cap-
pello. II problcma vero che 
ques to l ibro ci propone — 
ed anche in questo consiste 
la palpi tante at tual i ta , la fre-
schezza di ques te pagine — 
6 la neccssita di cos t rui re 
giorno pe r giorno, con l'azio
n e del par t i to , con la lot ta 
politica e sindacale, un gran
dc movimento uni tar io . Es
so — ci ricorda Luciano Ro
magnoli — in piu di un suo 
scri t to, non e cosa data una 
volta per tut te , ma e cosa 
che in un certo senso si « fa 
e si disfa » quot id ianamente , 
e quindi chicde impegno, 
tensione morale e idcale, le-
game continuo con i fatti del 
mondo e in p r imo luogo del 
nos t ro paese, senza mai con-
cedersi evasioni pe r quan to 
c nobili > esse possano appa-
r i r e . 

E ' con questa concezione 
in t e r amen te marxis ta che 
Luciano Romagnoli seppe oc-
cuparsi dei grandi problemi 
politici cd economtci; seppe 
da re un grande contr ibuto 
alia costruzione di una Lega 
di braccianti di un piccolo 
paese che forse mai sara 
nominato dai giornali e, as
s ieme, ai vasti problemi del 
movimento operaio interna-
zionale. Si r i leggano le pa
gine dedicate alle quest ioni 
organizzative del le Leghe e 
quel le scrit to sui paesi che 
Iottano per la propr ia indi-
pendenza e si comprendera 
cosa fu Luciano Romagno
li. Come * Paolino », s tuden-
te di ingegneria, d ivenne 
un indimenticabi le « t r ibuno 
contadino ». 

Diamante Limiti 

LUCIANO ROMAGNOLI. Scritti 
e discorsi. A cura di Lioncllo 
Bignami. Prefazione di Vitto-
rio Foa. Editrice sindacale ita
liana. 1968. pp. 597, lire 2.500. 

Un paese che copre un ruolo chiave negli atti d'aggres-

sione degli Stati Uniti contro gli Stati dell'lndocina 

Anche in Thailandia 
partigiani anti-USA 

Una potente roccaforte militare — Continue attivita ostili contro la Cambogia — La «colonizzazione» ameri-
cana — La costituzione del«fronte p atriottico» — Una crescente ostilita — Nervosismo anche nella borghesia 
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BANGKOK — Contadini portano I loro prodottl al mercato lungo i canal! • I bracci del Menan, 
II fiume che attraversa la capitale della Tailandla 

Nostro servizio 
PHNOM PENH, febbraio. 
La Thailandia copre un ruo-

lo-chiave nel piani e negli at
ti di aggressione degli Stati 
Uniti contro gli Stati dell'ln
docina. In Thailandia ha la 
sua base principals il 
«Khmer Serei» (Llbero 
Khmer) , II gruppo di tradi-
tori capeggiato da Son Ngoc 
Thanh, gift primo mmistro 
fantoccio della Cambogia sot-
to l'occupazione giapponese 
(in precedenza la base era 
stata nel Sud Vietnam, ma 
fu spostata quando i parti
giani del FNL le resero la 
vita difficile, poichd quasi 
tutta la zona di frontiera fra 
il sud Vietnam e la Cambo
gia e, da parte sudvietnami-
ta, saldamente in mano al 
FNL). Soldatl per 1'esercito 
del « Khmer Serei » sono re-
clutati nella minoranza cam-
bogiana nel sud Vietnam: 
semplicemente raccolti nel 
campi o nelle s trade e porta-
ti In elicottero alle basi rette 
dagli americani, e dopo bre
ve indottrinamento portati in 
volo o per mare ai campi di 
addestramento delle «Forze 
special!» USA In Thailandia; 
in seguito sono spediti a com-
piere incursion! e azionl di 
sabotaggio in Cambogia. 

Attraverso quest! gruppl, gli 
USA e la Thailandia condu-
cono una diretta aggressione 
contro la Cambogia, e — pre-
stando il proprio territorio 
alle basi del « Khmer Serei » 
per quest! attacchi — la Thai
landia e coinvolta in «a t t l 
di guer ra» contro la Cam
bogia, secondo la legge inter-
nazionale e la Carta delle Na-
zioni Unite. In almeno un in-
cidente, il 29 ottobre 1967, al
cuni membr! delle «Forze 
Spec!ali» degli Stati Unit! 
hjyino preso parte effettlva a 
una attacco, che ebbe come 
risultato l'uccisione di t re 
cambogianl, e il ferimento di 
quat tro. 

E ' impossibile conslderare 
le attivita ostili della Thai
landia contro la Cambogia se-
paratamente dal suo ruolo di 
belligerante, come fantoccio 
americano, nella aggressione 
contro gl! Stati dell 'lndocina. 
Questo ruolo richiede un at-
tento esame. 

Nella sua conferenza stam
pa del 4 gennaio 1968 il se-
gretario di Stato, Dean Rusk, 
ha accusato la RDV di a in-
tervento n negli affari della 
Thailandia. Pub persino esse
re vero, sebbene Rusk non 
abbia fornito prove. La Thai
landia e impegnata in a atti 
di guer ra» , secondo ogni de-
finizione, contro la indipen-
dente e sovrana RDV, poi-
che presta il proprio territo
rio alle basi da cui partono 
secondo le stime 1'80% dj tut
te le barbare incursioni ae-
ree contro la RDV. La Thai
landia e colpevole di aggres
sione contro il popolo sud-
vietnamita, poiche ha manda-
to t ruppe combattenti, aerel 
da combattimento e unita na-
vali a prendere parte alia 
guerra USA di genocidio. 

Mentre strillano a proposl-

to di inesistenti rifugl viet-
cong in Cambogia, gli USA 
in realta usano la Thailandia 
come un gigantesco rifugio 
per la propria aviazione, in-
clusi i gross! bombardier! 
B-52. che Washington non osa 
porre di base nel sud Viet
nam, temendo che essi ven-
gano distrutti al suolo dai 
partigiani del FNL. 

Le basi USA in Thailandia 
sono le segucnti: 

Utapao: bombardier! B-52 
Khon Klu-n: bombardieri 

(in completampnto) 
UUon: base cli caccia-bom-

bardieri ctl elicotteri 
Ubon: base di caccia-bom-

bardieri ed elicotteri 
Takhli: base di caccia-bom-

bardieri ed elicotteri 
Khorat: base di caccia-bom-

bardieri 
Nakorn Phanom: base di 

elicotteri 
Saktahip: nuova cnormc ba

se navale costata 4'.i milioui 
di dollar! 

Lop Hari: base di addestra
mento delle « Forze special! » 

Don IVIoeung: Centro di Tra-
sporto e inoltro forniture mi-
litari. 

Ingegnerl dell'esercito ame
ricano harmo costruito una 
autostrada militare strategi-
ca, che collega Bangkok con 
Udon e oltre fino al fiume 
Mekong, proprio di fronte al
ia capitale laotiana, Vientia
ne, e un'altra, che collega la 
nuova base navale e di rifor-
nimento di Sattahip, solo 
150 km a sud di Bangkok, 
con la base aerea di Khorat , 
1B0 km a nord est di Bang
kok e 120 km dal confine 
cambogiano. La s trada Sat-
tahip-Khorat t rascura Bang
kok e chiaramente serve sp-
10 come autostrada strategi-
ca militare. V! sono oggi al
meno 50.000 soldati USA per-
manentemente di stanza in 
Thailandia, inclusi 40.000 del
la aviazione. In teoria sono 
11 sotto gl! auspici della 
SEATO, ma in realtA, fin dal 
marzo 1962 Dean Rusk rag 
giunse un accordo con il go-
verno thailandese, in base al 
quale l'invio di t ruppe USA 
in Thailandia poteva essere 
effettuato senza previa appro-
vazione della SEATO o l'una-
nime consenso degli Stati 
membri . 

Sintomi di 
ribellione 

La Thailandia fe infattl dl-
venuta una vasta base mili
tare con molti piu soldati 
USA sui suolo thailandese di 
quant! ve ne fossero nel pe-
riodo 1961-apriIe 19G5 nel sud 
Vietnam, quando Washington 
vi conduceva la o guerra spe-
ciale ». La Thailandia, che du
rante i secoli di espansione 
colonialista in Asia era orgo-
gliosa di essere il solo paese 
dell'Asia sudorientale che non 
avesse mai sofferto l'umilia-
zione della colonizzazione — 
era conforme agli interessi 
rivali della Francia e della 
Gran Bretagna lasciarla co

sl — fc diventata ora una neo-
colonia USA, senza un solo 
colpo ufficialmente sparato 
in sua difesa. E ' diventata 
una base per le operazionl 
militari dirette contro tutti 
gli Stati suoi vicini dell'ln
docina: la RDV, il Laos, la 
Cambogia e il sud Vietnam. 

Sebbene nessun colpo sia 
stato ufficialmente sparato 
per protestare contro la ma-
nomissione americana, I col-
pi cominciano a essere spara-
ti ora da molte direzioni. co
sa che nd Dean Rusk, ne la 
dit tatura militare che regge 
la Thailandia possono ora 
ignorare. Per evident! ragio-
ni militari, la maggior parte 
delle basi militari USA sono 
situate nel nord est della 
Thailandia, una delle quat
tro chiaramente definite re-
gioni geografiche della Thai
landia; le al tre sono il nord. 
il centro e U sud. Sfortuna 
tamente per gli americani, il 
nord-est ha una lunga tradi-
zione rivoluzionaria, con ten-
denze secessioniste che so
no affiorate qualche volta. La 
schiacciante maggioranza del
la popolazione e laotiana, co
me il 35% della popolazione 
della Thailandia, vale a dire 
parecchie volte piu della po
polazione dello stesso Laos, 
con quat t ro milioni (piu di 
t re milioni nel censimento 
del 1947) nel nord-est. (Nel
la prima meta del XIX se-
colo, durante la guerra fra 
Siam e Amman per la Cam
bogia. il regime Siamese che 
allora occupava il Laos at-
tu6 una deportazione in mas-
sa di laotiani, dalla riva lao
tiana a quella Siamese del 
fiume Mekong, e da allora la 
migrazione naturale ha ac-
cresciuto il numero dei lao
tiani in Thailandia). 

Durante gl! ultiml pochl an
ni, il regime di Bangkok ha 
scoperto che le simpatie dei 
laotiani — che sono stati re-
golarmente trat tat i come cit-
tadini di seconda classe, il 
cui reddito pro-capite e me-
no della meta della media na
zionale — sono interamente 
con il Pathet Lao, dall 'altra 
parte del Mekong. E ' s tato 
osservato che giovani che pas-
savano la frontiera per « assi-
s tere a un mat r imonio» ov-
vero «seppellire uno zio», 
tornavano dopo pochl mesi 
con un portamento molto piu 
sicuro e vivace: probabilmen-
te dopo pochl mesi di adde
stramento od operazioni con 
le Torze del Pathet Lao. O al
meno, e questo che Bangkok 
sospettava. 

Inoltre il nord-est divent6 
il rifugio di molte decme di 
migliaia di patriot! vietnami-
ti, che avevano combattuto a 
fianco del Pathet Lao quan
do i francesi r ientrarono nel 
Laos nel marzo 1946. Circa 
35.000 di questi decisero di 
tornare nella RDV dopo gli 
Accordi di Ginevra. ma il 
r impatrio e stato a lungo 
bloccato, e si ritiene che vi 
siano circa 40.000 vietnamiti 
nel nord-est della Thailandia, 
che e stato sempre un ba-
stione dei moviment! politi
ci di sinistra nei brevi pe-

VIAGGIO NELLA BUIA EUROPA DEGLI EMIGRANTI BELGIO 

IVECCHI DI QUARANT'ANNI 
Gente di 56 nazionaliti nel Limburgo - 1 giovani« bacati d entro » • Storia di un ragazzo arrivato da Recalmuto • Ecco il «futuribile» deU'emigrazione: la vita finisce a quarant'anni 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES. febbraio 

Hasselt: pianura nera d'al-
beri all'orizzonte. tutto ha il 
colore marrow della buccia 
dt patate. come net quadn 
olandesi di Van Gogh; tutto. 
la terra, la poca aente... Sot-
to i campi d'ortaggi. nel pro-
fondo. corrono le nere budel-
la delle miniere (si scava an
che a mille metri di profon-
dita) e la gente esce alia lu
ce solo quando il basso ctelo 
nuvoloso incomlncia a sevrir-
si. a lagrimare suite case. 

Ma quando s'arriva a Genk, 
il comune pxii grosso — cre
do — della zona mlnerana 
del Ltmburgo, si scorae un 
poco d'animazione per le vie; 
qui — nelle fabbnche e nelle 
m mine» — e'e gente di 56 
naztonalith. Itnaua uftictale e 
I'meomprensibilc tiammingo. 
ma sarebbe ben strano che 
un giornalista — o un qualun-
que passante venuto da una 
qualunque parte del mondo 
— non trovasse subito U 
quartiere. il mucchio di case. 
il bar dove si parla soprat-
tutto la sua lingua. 

lo lo trovo. per esempio, 
nel bar dell'AFl (Assoctazio-
nc famtghe italiane), un an-
golo «ifattano» c o i la mac-
chma del cattt espresso, le 
carte napoletane per if tres-
sette e una fila di cartoltne 
azzurre sui muri, tutti pae-
saggi della costa adriatica e 
tirrena. C'e molta gente nel 
bar e in molti — subito — 
si raccolgono tntorno al mlo 
blocchetto d'appunti, ed to 
non ho U tempo di meravi-

gliarmi che a quest'ora — 
mentre le * mine» e le fab
bnche sono ancora in funzio-
ne — tanti operai siano qui 
a bere e far la partita; mi 
spiegano subito che sono tut
ti a * sciomaggio m (la disoc-
cupazxone) o addtrittura tn 
pensione: sono i vecchi di 
quarant'anni. corpi umant ro-
si dalla polvere dt carbone 
come querce rose dalle termi-
tt, giovani «bacati dentro» 
dalla silicosl, presi ormai nel 
complicato ingranaggio della 
mutua, dello * chomage », del
le visite mediche. delle inva-
lidita vartamente giudlcate a 
seconda che si tratti del me
dico della tmina* o di quel
lo delle asslcurazioni; rtdot-
ti insomnia ai margint della 
produztone e dunque ai mar-
gini della vita sociale. 

Cerco ora dt mettere ordt 
ne nei mtei appunti, di deft-
mre i problemi essemialt, di 
scegliere fra le note, le os-
servazioni, le voci che mi ctr-
condano, ma quale e Vtmpres-
sione generate che grava su 
di me in questo bar. che fil-
tra le voci, le informazioni, 
che colloca i voltl ossuti, le 
espressioni. in un quadro 
preciso? 

E' una amara considerazto-
ne; che qui sia facile intrav-
vedere le linee di snlup 
po, interpretare quella 
«sciema del futuribile » sui 
la quale Vonorevole Colombo 
al congresso dc ha tessuto tl 
suo canto; ecco quale e il • fu
turibile • deU'emigrazione. o 
almeno una wtpotesi di fu-
turom per la gente che oggi 
Ha 20 anni e tiene sptnta smi

le vie d'Europa in cerca di 
lavoro. 

Quelli che ml circonda-
no sono partiti venti. qutndi-
ci. died anni fa ed ora non 
sanno piu cosa fare, arenatt 
in un paese che ne ha be-
vute tutte le energte e ora 
non ha piu bisogno dt loro, 
sniobiltta le sue miniere c le 
Industrie coUegate in preda a 
una crisi strutturale per cui 
intere zone vengono abban-
donate e si cercano energie 
nuove, per nuove imprese, per 
nuove zone industriall verso 
il mare (e in Italia, nel mez
zogiomo d'ltalia, c'e gia qual-
cuno che batte la grancassa; 
ad Anversa c'e lavoro; ad An-
versa c'e un futuro; cosa 
aspettate qua, figli di conta
dini, ftgli di arttgiani, giovani 
dt belle speranze?). 

A gennaio del 1947 — sono 
ormai 21 anni — un minato 
re mor\ a Recalmuto. in Si-
cilia, coi polmoni distrutti 
dallo zolfo. Da quindici anni 
nella stanza principale della 
sua cosa — la stanza da let-
to. che era anche soggiorno 
e pranzo — egli teneva ap-
pesa tn un quadro la meda-
glia che gli era venuta dalla 
America — dalla fondazione 
Carnegie — in premio per 
arer salvato dall'incendio dt 
una zoljara undid suoi com-
pagni di lavoro E quella me-
daglta lascid Eduardo Spa 
lanca ai suoi figlt e alle fi-
glie. Cosl. Vincenzo, il pri-
mogenlto, prese a 22 anni, 
appena rimasto orfano, il tre-

I
no per il Limburgo e porto 
la sua esperienza di *caru-
so B deUe tolfare nelle minie

re di carbone del Belgio. E' 
lui che mi ha raccontato que
sta storia. Vincenzo Spalan-
ca, pensionato di 43 anni con 
moglie e figli a canco e nes-
suna speranza di tornare in 
Sictlui. 

Ha fatto quasi dictasselte 
anni dt mtmera, a Ltegi e a 
Wtnterlag soprattutto; e sem
pre nel fondo. si sa, agli stra-
nieri gli tocca andare sempre 
nel fondo, dove c'e piu pol
vere nera e meno aria e i 
polmoni scopptano. Ricordi? 
Nel '54 gli e morto tn minie-
ra, per una frana, uno zto, 
che viveva con lui; quell'an-
no stesso si e sposato con 
una sua cugtna che « e venu
ta dalla Stcilia con il convo-
gliOB (una specie di «trou
pe » dt moglt autorizzate a 
un certo momenta a raggiun-
gere i mariti); ha cinque ft
gli ora. tl piu grande di do 
did anm Nel '04 (a 39 anni. 
dunque) gli hanno dato la 
pensione dt tnvalidita * per-
che- ormai i polmoni mid 
erano pieni». 

— Quanto e la pensione? 
— 5-500 franchi belgi, ctoe 

66.000 lire; naturalmente non 
basta, bisogna fare qualche 
altro lavoro, io facdo il ge-
store qui al bar. qualche al
tro che venne con me fa lo 
aiuto benzinaio. qualche al
tro lo spazzino, alcuni lava-
no i pavimenti m mtmera. 
ma ingaggiati da una ditto.-

Sono 19 000 gli ttaliant — 
uomint, donne, ragazzi — che 
vivono nel Limburgo. Di que
sti, 3.000 al massimo sono 
impiegati neUe miniere, alia 
Ford o tn altre Industrie, 

2.700 sono pensionati per tn
validita, 2.500 sono idisoccu-
pati» (in effettl lo * choma
ge » e un vicolo deco nel 
quale si va a cadere quando. 
espulso dalla mtmera percM 
troppo malato. il minatore 
non dene ncanosduto dat 
media governatid). Dunque 
a contt fatti solo il 15.80% 
della popolazione italiana la-
vora regolarmente, e doe. co 
me si scrive nelle statistiche. 
€ attiva B. Questa percentuale 
ditenta piii chiara quando la 
si raffronti al dato della po
polazione attiva in Italia 
(37%) o tn Germania (44%). 
Eppure nel Limburgo non d 
sono cecchi zii, nonnL d so
no operai italtam. le loro mo 
git, i loro figli— 

Ma gli uomint sono stron 
call dalla fatica della • mi -
na >. spesso e la donna che 
lavora — e magan dtventa 
« frontaliera •, va e tnene dal
la Germania o dall'Olan-
da — si aspetta che crescano 
i figli per cercar loro un in-
gaggio. 

— Ma perchA questi pen
sionati non se ne tornano in 
Italia? 

— Ma perchi solo una par
te dt esst continuerebbe a 
prendere la penstone e poi 
tutti perderebbero sugli asse 
gnt famtltart, e infine ormai 
la vita dd figli e qui, essi 
non conoscono I Italia.„ 

Cammtno su e giii per la 
via principale di Genk (o al
meno credo che sia la via 
prmdpale, per quel poco di 
neon che fora la nebbia men

tre nelle traverse e tutto gri-
gio e smorto). E' con me uno 
degli ex minatori che ho co-
nosduto nel bar dell'AFl. Cer
co di capire. 

— Ma cosa vuol che faccia 
I'integrazione qui! Ma non 
tedi che si scontrano anche 
fra dt loro, fra vallont e fiam 
minghi? Neanche tl sindaca-
to favorisce I'integrazione! Di 
cono «s iamo tutti ugualt», 
ma in pratica.^ (Questo non 
e sempre vero. il sindacato 
qualcosa fa; tuttavia in que
ste conversazioni bisogna ri-
conoscere dttadinanza anche 
all'esasperazione. all'amarez-
zaz non e un bilancio tobiet-
tivo» che I'emigrato vub da
re di si). 

— / figli. quelli si che si 
integra.no, ma nel senso che 
sono piit attaccatt at Belgio. 
dove hanno sempre vissuto. 
che all'Italia La discrtmina 
zione perb pesa anche su dt 
loro. sono anche loro forza-
lavoro senza difesa. 

— Le donne, le nostre don-
ne™ E' naturale, t'italtano cer
ca Vitaliana. va al suo paese 
a sposarsi. Fino al '60 sono 
venule qui come casaltnghe, 
per metter su famiglia. Poi 
perb sono state costrette a 
lavorare, mentre tl martto ca-
deva malato o andnva in pen
sione per invalidity. Dopo il 
'60 sono venute dtrettamente 
a lavorare. sorelle, parenti dt 
gente che era gia qui 

Cammtntamo in silenzio per 
un pezzo. Poi lui nprende, 
cercando le parole, con fati
ca, perchi non e facile parla
re della propria vita, deUa vi
ta dei propri amid quando 1 

non c'e da elencare molte te
ste e molta allegria. 

— Quando siamo venutt 
noi, minatori, i belgi erano 
logort e noi giovani, prontt 
alia fatica Ma prontt anche 
alia rita Le ragazze, le bel-
Qhc. temrano con not Ora 
siamo noi spremutt. Tornt a 
casa logoro. sftnito e non hat 
if tempo dt recuperare le for
ze. quindi a poco a poco al-
I'amore non d pensi piu Que
sto. e naturale. provoca do 
lore, crisi. in qualche caso 
anche separazione. Cosa nuo»' 
La donna e venuta a fare la 
moglie e dopo un po' ha do-
vuto anche entrare tn fab-
brica, poi ecco qua che si 
trota anche senza marito. Id 
nel pteno della vita e lui tn 
ralido, pensionato o al Itmt-
te della pensione. Ha dirttto 
a tarsi t conti suoi no? E qua
le e la conclustone7 E va be
ne, per una che se ne va e 
magari lascia t figli a quel 
pover'uomo, cento restano, re-
stano con lui, ma sai che al
legria! 

— Del resto, cosa credl, an
che per le donne lavorare 
non e una passeggiata, tnche 
loro sono ai posti piit nod 
vi. e poi d sono i tigli che 
le sftancano. ti dico to. d si 
trova presto vecchi Quel pro 
verbio, te lo ricordi?, la vi
ta tneomtneia a quarant'anni 
La vita finisce a quarant'an 
ni, te lo dico io. Almeno 
per noi, qui, della eminaB. 

Aldo De Jaco 

riodl di questo secolo in cui 
attivita politiche organizzate 
sono state permesse. 

L'8 dicembre 1964 fu an-
nunciato che un « Movimen
to Indipendente Thai » era 
stato formato. II 1 gennaio 
1965 fu annunciato che esso 
si era trasformato in un 
«Fronte patriottico Thai », 
con un programma di !i/.io-
ne in sei punti, inteso so
prattutto a liborare il pause 
daH'imperialismo amertiwno, 
e instaurare un regime ton-
dato su « pace e neutrahta ». 
La reazione degli USA e di 
Bangkok fu qualche cosa di 
simile alia reazione degli USA 
e di Saigon alia formazione 
del FNL del sud Vict nam. 
Azioni dl polizia per cerca-
re di condurre 1 contadini 
nbelli nei « villaggi strategi-
ci», arresti di sospetti «ca-
pi-cellule», e c c . Un curioso 
dettaglio fu l'invio di una 
squadra di antropologi per 
fare una inchiesta e scopn-
re le basi antropologiche per 
ogni sorta di « idee connini-
s t e » nelle teste dei Lao-Thai 
(le due principali popolazio-
ni della Thailandia, n d.r.). 

Brucianti 
accuse 

Anche prima che il « Fronte 
patriott ico» fosse creato — 
come nel sud Vietnam prima 
che fosse creato il FNL — 
il ministro thailar-dese dello 
Interno, nell'agusto 19M, ave
va riferito sui «bandit ismo 
politico» nel nord-est. Noi 
novembre 1966 fu annuncia
to che elicotteri USA della 
base Nakorn-Phanom erano 
entrati in azione contro guer-
riglieri con 1'ordme — secon
do la formula adottata in 
principio anche nel sud Viet
nam — di «sparare solo se 
esposti al fuoco ». Nel dicem
bre 1967, apparvero nella 
s tampa occidentale repor
tages su aerei USA che bom-
bardavano «s t rade di mfil-
trazione » in Thailandia. stra 
de di rifornimento, sembra, 
per i partigiani del FPT 
(Fronte patriottico Thai). 

La legge secondo la quale 
la repressione genera 1'inten-
sificazione della msurrezione 
e gia in sviluppo. Non e so
lo da parte del a Fronte pa
triottico » che si spara con
tro gli occupant! americani. 
I 50 mila soldati USA di atan-
za permanente, rafforzan ogni 
settimana da diecine di mi
gliaia in licenza dal Vietnam 
del sud, hanno esasperato ol-
traggiandoli i sentimenti na-
zionali onche della borghesia 
thailandese 

o La Thailandia ne ha ab-
bastanza deH'Amenca?» e il 
titolo di un breve articolo 
nella edizione dell'8 gennaio 
196a dell 't/.S. News World 
Report, e Io scritto, da-
tato da Bangkok, continua 
come segue: « In Thailandia 
ora gli americani sono chia-
matl " bestie che dovrebbe-
ro rientrare nelle loro tane ". 
Persone il cui comportamen-
to " svergognato " non 6 " mi-
gliore di quello di selvaggi ". 
Cittadinl di una nazione che 
" s i a t tnbuisce prestigio sfrut-
tando a sangue gli altri ". La 
ultima diatriba di radio Pe-
chino? Niente affatto. E ' lo 
editoriale di uno dei piu con
servator! fra i pubbhcisti 
thailandesi, una nazione che 
e fra i piu intimi alleati dal-
l'America. Questi comment! 
sono tratti da un articolo del 
26 dicembre di M.R. Kukrit, 
editore del giomale di Bang
kok Siam Rath, una delle 
principal! pubbhcazioni della 
Thailandia. L'esplosione del 
signor K u k m rillette lo scon-
tento dei thailandesi — a U-
vello ufficiale e no — per il 
modo come la stampa ameri
cana descrive il paese e i suoi 
problemi interni. Ma una par
te del malcontento va piii 
in profondita. C'e un crescen
te nervosismo da parte dei 
thailandesi come degli ame
ricani per le relazioni fra i 
loro due paesi... II signor Ku 
k n t spiega lungamente per-
che" " e un fatto che gli ame
ricani non sono amici dei 
thailandesi; sono i loro ne-
mici ". 

c Alcune delle spiegazioru 
del signor Kuknt : " Nella cul-
tura e neU'etica, gli ameri
cani sono nemici e banditi, 
che sono venuti a pnvarci 
del cervello... II loro compor-
tamento non e mighore dl 
quello di bestie selvagge, e 
influenza la gioventii thailan
dese inducendola a seguire U 
loro esempio di condoita sre-
golata... ". Sebbene pochi par-
l;no chiaro come il smnor 
Kukn t , c'e una crescente lr-
ntazione nei rapporti that-
Iandese-amencani... Con circa 
40.000 aviaton USA di stanza 
nel paese, non pud non es
sere! ur to. Inoltre migliaia 
di soldati americani in 'icea-
za dal Vietnam vengono • 
Bangkok ogni mese. E centi
naia di uomini d'affari ame
ricani e dipendenti affollano 
Bangkok, tutti contnbuendo al-
I'aumento dei prezzi c alia cri
si dcgli alloggi..». 

l& Thailandia infatti sta pa-
gando un prezzo gravoso. e 
continuera a pagarlo, in mol
ti sens!, per aver volto le spal-
le ai suoi vicini ed esserai 
alleata con i peggiori nemici 
dei popoli dell'Asia sud-or io t 
tale: gli Stati UnitL 

Wilfred Burcheft 
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Contro le elemosine del governo, per una politica di rinascita 

Oggi tutta la Sicilia scende in lotta 

Le manifestazioni 
per lo sciopero 

In occnslone dello sciope
ro gencrale che investe oggl 
la Slcllia, manifestazioni 
central! si svolgeranno In 
tultl I capoluoghi dell'isola. 
A nome delle tre confedera
tion!. a Palermo parlera II 
vice segretario della CGIL, 
Mario Dldd; a Catania II se
gretarlo confederate della 
CISL, on. Scalla; a Messina 
II dolt. Benvenulo, della se-
grcterla naiionale dell'UIL. 

Inoltre, II coordinatore re- I 
gionale della CISL, on. Can- ' 
glalosl, parlera a Trapanl; i 
Clcerchla (CGIL) a Enna e | 
Cacclatore (UIL) a Ragusa. 

II raduno provinciate del I 
lavoralorl dell'agrlgentlno si I 
svolgera a Sclacca: parlera . 
II co-segretarlo reglonale del- I 
la CGIL, Micclche. A Calta- ' 
nlsselta prenderanno la pa i 
rola I segretarl responsablll | 
delle tre organizzazioni. 

Proteste per 
Pinefficienza 
del governo 
La commissione spcciale 

della Camera ancora ieri non 
ha potuto iniziare la discus-
sione dei provvedimenti per le 
zone terremotate della Sicilia 
Occidentale. in quanto si trova 
con le mani legate perche il 
governo, incapace di procede-
re a scelte qualificanti, con-
tinua a rinviare ogni decisione 
soprattutto in online agli in-
terventi per la ricostruzione, 
solcnnemente annunciati. 

I*a riunione della commissio
ne — gia convocata per il mat-
tino. e poi spostata al pome-
riggio — e stata rinviata ad 
oggi. nell'attesa che il go
verno esca dalla sua ineffi-
cien/a. La commissione a stra-
grande maggioranza (compre-

si molti deputati dc) rinvinn-
do i suoi lavori (rinvio propo-
sto dal compagno Speciale. il 
quale aveva chiesto che non si 
desse inizio all'esame di alcun 
provvedimento fino a quando 
i deputati non saranno messi 
in grado di avere un quadro 
completo degli interventi pre-
disposti) ha inteso protestare 
con fcrmezza contro il gover
no. H rinvio di un giorno e 
stato alia fine deciso perche 
il sottosegretario Giglia ha la-
sciato intendere che oggi il 
Consiglio dei ministri varera 
gli altri provvedimenti. riser-
vandosi perd altre e piu dure 
determinazioni qualora. come 
si teme. Moro menera ancora 
il con per l'aia. 

L'appello alio sciopero e stato lanciato da tutte e tre 
Grandi manifestazioni popolari in tutti i centri dell'isola 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 13 

A un mese dal terremoto che — oltre a prndurrc tanti Iulti e tanti dannl — 
ha cosi crudelmente messo alio scoperto e ancora indebolito le sue giti tanto pre-
carie strutture economlche, la Sicilia scende doniani in lotta raccogliendo Tap-
pello unitario alia riscossa lanciato dalla CGIL, dalla CISL c dall'UIL. In tutti i 
capoluoghi e in centinaia di paesi dell'isola si svolgeranno grandi manifestazioni 
popolari di protesta contro l'atteggiamento elusivo del governo Moro, con sospen-

— — — a sioni generali dal lavo
ro nelle fabbriche, nelle 
campagne, nei servizi 
pubblici. negli uffici. nelle 
scuole. Operai e studenti. uo-
mini di cultura e braccianti. 
coltivatori e artigiani. impie-
gati commercianti. esponenti 
del clero (« La terra ha balla-
to — avverte. solidale e preoc-
cupato. I'organo della curia di 
Palermo — ma tra breve po-
trebbe scottare >). interi con
sign comunali e provinciali 
saranno cosi uniti nella denun-
cia della politica delle elemo 
sine e per reclamare inter
venti di Tondo. capaci di pro-
vorare un radicale rinnova-
mento del vollo della Sicilia. 

Nei documenti confederali 
sulla base dei qtiali lo sciope
ro generale si e andato pre-
parando. In denuncia dei gra-
vi sviluppi della situazione 6 
infatti molto esnlicita e al-
trettantn dura. Gli interventi 
finora disposti dallo Stato. di-
cono le segreterie regionali 
della CGIL. della CISL e del-
I'UTL. si sono rivelati t discon-
tinui e disorgnniei. ma soprat
tutto non finnlizzati all'obiet-
tivo di una soluzione globale 
e radicale dei problemi aper-
ti o acuiti dalla tragedia e 
dal contraccolpo risentito da 
tutta I'economia slciliana. 

Infatti. e particolarmente nei 
contesto della situazione sici-
liana. d «del tutto insuffi-
ciente una politica di inter
venti puramente assistenziali. 
atti al massimo a rlpristinare 
una precedente situazione gia 
rivelatasi assolutamente ina-
deguata alle esigenze civili 
delle popolazioni ». 

Da qui l'appello alle masse 
perch£ con la lotta imponga-
no un rovesciamento della 
tendenza e un piano di scelte 
rinnovatrici basate su cinque 
punti essenziali: 

1) la definizione da parte 
del CIPE di un massiccio si-
stema di interventi produttivi 
in Sicilia: 

2) la revisione dei criteri di 
intervenfo dell'TRI nei Mezzo-
giorno per riparare all'assen-
za di qtialsiasi significativa 
attivita industria'e del piu 
grande gnrrnx) pubblico nei 
territorio della regione: 

3) l'emanazione di un decre-
to legge che imponga alia 
Cassa per il Mezzogiorno una 
partecipazfone non inferiore 
al 30 per cento dei fondi in 
dotazione ai due entl pubblici 
che operano nei settori indu-
striale e minerario (Espi ed 
Ems): 

4) finanziamento di un pia
no generate e straordinario 
delKEnte di sviluppo agri-
colo: 

5) immediato a w i o di tut 
te le Iniziative gia program 
mate in Sicilia daH'imViativa 
pubblica P privata nei setfori 
mefalliireico. navalmeccanieo. 
eleftronico chimico minerario 
e automobilistico. 

La ri«posta dei lavoratorl e 
delle popolazioni all'appello 
confederale e stata persino 
piu pmnta larffa e massiccia 
di quanto da taltino non si 
prevedessp Fr.fanto. nei rati 
ficare la decisione. i consigli 
generali delle leghe hanno sta-
bilito — quasi ovrjnque e per 
parecchie fondamentali cate-
gorfe (edili. braccianti. mina-
tori dipendenti regionali. pro
vinciali e comunali) — di por-
tare da due ore a un'intera 
giornafa la dtirata dello scio
pero eenerale. 

Pol. un'eco calorosa all'ap-
pello si e avuta non soltanto 
nelle province piu colpife dal 
terremoto fanche se la tragi 
ca situazione di queste zone 
ha rappresentatn indubbia-
mente una molla per la mobi-
lifarione popolare). ma anche 
In quelle che. non colpite di-
rettamente dal sisma. hanno 
tutta via subito lo stesso. in 
quest! annl. le conseffuenze 
della politica antimeridfonale 
e anti slciliana dei governi na-
zionali 

Infine. fl front* delle aoV 
sfonl alia lotta si e esteso In 
misura eccezionalmenfe am 
pia. sino a comprendere or-
sanizzazinni e gnropi nei pas-
<ato as«enti da manifestazioni 
di m a v a : ci rireriamo alia 
partecipazione attiva di picco-
II Industrial}, di medid. e 
persino di religiosi alia pre-
parazione e alTorganizzarione 
delta lotta. 

Con la sua lotta. la Sicilia 
land a un monitor continuare 
nella dissennata politica sino-
ra attuata nei confront! del 
MezTngiorno - come oggi col 
terremoto — significa creare 
le conduioni. irriversibili. per 
una rottura lacerante tra le 
legittime aspettative di un mu-
tamento reale. definitivo. e la 
risposta sorda. eonservatrice 
del governo e delle dassi do-
mininti. 

le organizzazioni sindacali - Per le categorie fondamentali astensioni dal lavoro di 24 ore 
- Piccoli industrially impiegati, professionisti partecipano all'agitazione - La solidarieta del clero 

Dopo il voto della Camera 

Farmacie rurali: la 
legge passu al Senato 

Battuto I'ostruzionismo della DC - Una di-
chiarazione del compagno on. Monasterio 

La Commissione Igicne e Sa-
nita della Camera dei Deputati. 
in sede legislativa. ha purtato 
a termine I annosa discmsione 
sul nordinamento del servizio 
farmaceutico. L'iniziativa del 
gruppo coMiumsta. intesa a far 
Iicenziare dalla Camera due te 
sti di legge distinti. uno per 
assicurare sur>ito il contribulo 
statale alle farmacie rurali e 
l'altro coniprendente le dispo^ 
sizioni generali sul servizio far
maceutico. ha avuto pieno suc-
ce^so. 

U compagno Monasteno. cne 
abbiamo interrogato in propo-
sito a ha nlasciato la seguen 
te dichiarazione: c Lo scorpo-
ro. dal testo approvato dalla 
maggioranza. delle disposizioni 
concemenU le farmacie rurali 
ha premiato la lotta che da al-
cuni mesi il nostro gruppo con 
duceva per utilizzare 1 oontn 
buti. previsti nei bilancio dello 
Stato, ui favore delle farmacie 
rurali. 

« Ci premeva molto. infatti. che 
si poteAsero utilizzare sia pe
ll 1967 che per il 1%3 1 1670 
milium in favore delle farma 
cie rurali strappatt. dopo anm 
di pressione. anche con il coo-
corso del Ministro Mariotti. alia 
tenace resistcnza del mtnistro 

Non ancora pronto 
il disegno di legge 

per gli statali 
H prcsidente del Consiglio 

ha presieduto ien a Palazzo 
Chigi una riunione dei ministn 
per discutere la messa a pun-
to del disegno di legge di de-
Iega al governo per la riforma 
dei pubblici uffici e per esa-
minare altri problemi. anche di 
ordine economico. degli statali. 

Alia riunione hanno parted-
pato i ministri Bertinelli. Fan-
fani. G'li. AndreoUi. Colombo. 
Preti. Pieraccini. Bosco e. in 
rappresentanza di Taviani. il 
sotto«e^rctano agli Intcmi 
Gaspari. . 

Nella nunione di ieri - se-
condo quanto hanno dichiarato 
alcuni dei ministri - non s'e 
giunti ancora a conclusione. 
Per Bertinelli si «sta per an-
dare in porto*. ed e proba-
bile ci6 si veriflchi oggi. nei 
corso di un nuovo incontro. 

II disegno di legge verrebbe 
ortato airappro^-auone del 
consiglio dei ministri domani. 

del Tesoro. Colombo. Con que-
sta somma. che si aggiunge ai 
contributi delle farm^icie urba
ne ed a quelli degli cnti mutua-
It-stici. si p*>tra as-.icur.ire la 
regolare eroaazinne ai farma-
cisti rurali di sussidi annual! 
oscillanti tra le 300.000 e le 
850 000 lire Cid contnbuira. m-
dubbiamente. ad avvtare a so
luzione il drammatico problema 
de*!li oltre J000 comini e cen 
tn rurali prm di farri" lcia. con 
i coTiprensibili dis.igi e pen-
coh delle popolazioni che vi n-
siedono. 

< Lo stralcio della proposta di 
legge per le farmacie rurali 
costituisce indubbiamente un 
grosso smaceo per la democra-
zia crutiana e le desire che 
avevano lentato di fare accet-
tare al nostro gruppo le gravis-
sime norme concernenti il nor
dinamento del servizio farma
ceutico facendo leva sulla esi-
genza da ooi e^pressa appaAsio 
natamente nei corso dei passati 
anm di affrontare lassillante 
questione del <erviz:o farmaceu
tico nelle campagne. 

« Noi comuni>ti abbiamo per-
ci6 votato a favore della propo
sta per le farmacie rurali ed 
abbiamo detto il nostro nso-
luto no alia proposta generale 
sul servizio farmace-jtico che. 
tuttavia. e passata con i voti 
dello schieramento di centro si
nistra e della destra. Conside* 
namo le norme contenute in ta
le proposta estremamente gravj. 
in contra&to con gli onentamen-
ti largamente accolti dalla pub
blica opinione. secondo i quah 
occorre conwlidare ed estende 
re la funzione p<ibbhca del ier 
vizio farmaceutico. oltre che le 
sive degli interesst e delle a.*pi 
razxxu dei farmacisti dipendetv 
U e. in genere, dei giovani e 
del professionisti meno abbienti. 

c 11 gruppo comunista si e op-
posto coo partieolare fermezza 
alle disposizioni che consento-
no la pid am pia trasferibilita 
(vale a dire, la vepdita come un 
qualsiasl negozio) delle farma 
cie. le quali flmscooo cosi. spe
cie le piO lucrwe. col divemre 
appanna/itio dei farmacwti piu 
riechi o facile preda attra\-erso 
compiacenti presunome. delluv 
du^tna farmaceutica. 

« Per tutte queste ragloni — 
ha concluso il compagno Mona-
steno — t deputati comunuti 
auspicano che il Senato possa 
rapidamente approvare la legge 
per farmacie rural! ed affos-
sare invece. senza esitazione. Q 
complesao delle norme concer
nenti il servizio farmaceutico*. 

SAN GIUSEPPE — Tutta la popolazione manifests davanll al Comune. Decine di episodl come questo hanno preparato la grande manlfeslazlone di lotta che investe 
oggi tutta la Sicilia 

Per la riforma e i miglioramenti 

Pensioni: iniziative di lotta 
della CGIL in tutta Italia 

Domenica manifestazione a Firenze con Form — Lunedi a Napoli il Consiglio generale della CdL presente Scheda — Scio
pero generale dei braccianti marted) in Campania — Una nota dell'Alleanza dei contadini — Ieri una riunione interministeriale 

II ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 

ha rilasciafo nei giorni scorsi una dichiarazione: 

non vi sono fondi per i pensionati 

Per il contralto 

Giorgio Frasca Polar* 

Confezioniste: forte 
astensione a Bologna 

Bloccato Tlstituto della nutrizione — Conciari 
proclamato uno sciopero di 48 ore 

Fortusima & stata ien fade 
sione alia pnma giornata di 
sciopero nelle fabbnche delle 
conlezioru in sene di Bologna. 
In mattinata nei none tndu-
stnale di Croce Coperta si e 
tenuta una an*ollatissima mani
festazione di lavoratrid in lotta. 
Hanno parlato I segretarl na-
nazionah dei tre sindacati del-
rabbigliamento Enzo Gtacomelli 
della SILT A CISL Alfonso di Ma
rino della U1LA UIL- Fabnzw 
Cicchito della FILTE.\ CGIL, 1 
quali hanno ribadito la ferma 
determinazione di pnweffuire la 
lotta contrattuale flno al com
pleto successo. 

CONCIARI — Rotte le traUa-
Uve per le negative contro-
proposte padrorali, I sindacati 
hanno proclamato un primo 

<=ciopero di 43 ore per il 20 e 
21 prossimi Da -en sono stati 
so5pesi gli straordinan. 

ISTITUTO DELLA NUTRI
ZIONE — Bloccato ieri daUo 
sciopero del personale Tlstituto 
della nutrizione per protesta 
contro U mancato accoglimento 
delle richieste della categona da 
parte del ministro del Tesoro 
Colombo. Lo sciopero proseguira 
oggi e domani. 

AZIENDE EDITORIALI -
Nuovo sciopero di 48 ore dei di
pendenti delle aziende edr.onali. 
proclamato dat sindacati per I 
giorni 20 e 21 febbraio. La lotxa 
verra rlpresa per fl rinnovo del 
contratta Da ieri * stata sospe-
*• la prestazkne di lavoro 

straordinario. 

In preparazione della ripre-
sa della lotta per la riforma 
e il miglioramento delle pen
sioni decisa lunedi dalla CGIL. 
avranno luogo nei prossimi 
giorni una serie di riunioni. 
manifestazioni e scioperi di 
settore programmati dalle or
ganizzazioni confederali. In 
partieolare. a Napoli si riu-
nira lunedi 19. il Consiglio 
generale della Camera del 
lavoro con la partecipazione 
di Rmaldo Scheda. segretario 
confederale della CGIL; a Fi
renze, avra Iimgo. domenica 
matiina. una manifestazione 
pubblica con la partecipazio
ne di Forni. vice segretario 
confederale A Taranto. sem-
pre domenica. si svolgera un 
attivo sindacale pubblico con 
la partecipazione di Alberti 
no Masetti. segretario nazio-
nale della FIOM Un altro at
tivo sindacale e stato convo-
cato per venerdi a Padova. 
Sono annunciate inoltre. la 
convocazione dei consiffli ge
nerali delle Camere del la-
voro di Cremona e Pisa per 
fl 17. Trieste per fl 16. Bene-
vento per il 15. Brescia per il 
23. e le riunioni in questa set 
timana dei enmitati regiona
li CGIL deU'Emilia. Pu^.ia. 
Abni77o e Piemonte. 

In Campania, martedl 20 
avra luogo uno sciopero re 
gionale di 24 ore dei brac
cianti per la riforma e il mi
glioramento delle pensioni. 

Prese di posizione. ordini 
del giomo \-engono intanto 
adottati da numerosi sindacati 
di categoria. tra cui segna-
liamo quelli dei panetlieri del 
la CGIL riuniti a convegno a 
Firenze. della FILTEA duran 
te U convegno naz.onale di 
Bologna, e della segretena 
ddla FILCAMSCGIL. che irv 
vita le orjianizzazioni provin 
ciali e i lavoratori del com-
mercio e del tunsmo a dare 
fl proprio contributo alio svi
luppo deU'azjone sindacale. 

La presidenza dell'Alleanza 
nazionale dei contadini a sua 
volta denunda il fatto che il 
governo sarebbe giunto ad una 
conclusione fortemente nega 
uva rispctto alle aspettative 
della categona * La soluzio 
ne che si prospetta — si nleva 
in una nota dell Alleanza — 
escluderebbe ogni elemento di 
nforma >: Tunica proposta n 
guarderebbe — come VUnild 
ha gia pubblicato ieri — un 
modestissimo aumento di 1000-
1300 lire mensUi. € che non 
coprirebbe neppure la aasal 

larga svalutazione subita dal
le pensioni in atto t. c Di fron-
te ad una cos) grave situa 
zione — sottolinea il docu 
mento — 1'Alleanza naziona 
le dei contadini ha nuovamen 
te dichiarato al governo ed 
alle Confederazioni operaie 
che riterrebbe una tale con
clusione inaccettabile. sia sot-
to il Drofilo sostanziale. sia 
su quello del metodo ». essen 
do stata esdusa I'Alleanza 
dalle trattative. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini ritiene possibile la 
soluzione che preveda una 
t decisa forma di flscalizza 
zione che imponga alio Stato 
un permanente concorso fi 
nanziario a coportura del de 

ficit tra nuove spese e quanto 
nella presente situazione pos-
sono dare i coltivatori », una 
soluzione — ribadisce I'Allean-
za — che escluda I'utilizza-
zione dei contributi versati 
dai lavoratori dipendenti. 

Ieri mattina a palazzo Chi
gi. dopo il lungo silenzio del 
governo sui lavori del com: 
tato tecnico. ha avuto luogo 
una riunione interministeria 
le sulle pensioni previdenzia 
li. Un'altra riunione e stata 
annunciata domani giovedi 
per la messa a punto della 
risposta del governo ai sinda
cati. II ministro del Lavoro ha 
escluso che la questione venga 
discussa dal prossimo Consi
glio dei ministri. 

Incontro a Roma fra 

I sindacati CGIL-CGT 

Tessili: 
prospettive 
comuni di 

lotta in 
Italia e 

in Francia 
Nei quadro degli accordi CGT-

CGIL e in seguito alia Confe-
renza di Milano, i rappresentan-
ti delle Federation! francese e 
italiana dei lavoratori tessili. 
aderenti rispettivaniente alia 
CGT e alia CGIL. si sono in 
contrati a Noma per csaminare 
la situazione nell'indiistria ten
sile e i problemi posti ai lavo
ratori e alle loro organizzazioni 
sindacali da: 

— le diflkolta della produzione 
e le conseguen/e della riorganiz-
zazione intustnalc che si ac-
compagnano ad una accelerazio-
ne delle conccntrazioni e delle 
finioni a proflt'o delle imprese 
capitalistiche: 

— la recruciescenza dei licen-
ziamenti e delle chiusure di fab
briche oltre clie della disocaipa-
zione parziale e totale: 

— il persistere di salari anor-
malmente bassi e I'accrescersi 
continuo dei carichi di lavoro; 

— I'oslihta del padronalo con
tro le mendicazioni fondamen
tali atte aJ aumentare i salari 
e il loro ixitere d'acqnisto. ad 
assicuraie ai lavoratori reali ga-
ranzie di occupazione e d'ele-
vamento del tcnore di vita oltre 
che 1 estensione dei diritti sin
dacali. 

Le due Federa7ioni hanno con-
statato che di fronte a questa 
situazione i lavoratori tessili sia 
in Itnha che in Fran.'ia avevano 
attuato e sviluppato importanti 
lotte unitarie sotto la dire?ione 
delle loro organizzazioni sinHara 
li e che nonostante I'oppo^uio 
ne padronale espreva nol qua
dro della politica del mnnopoli. 
neirultimo periodo di tempo ave
vano rinortato successi non tra-
scurabili. 

Es.se con5iderano tuttavia che 
I'unita di tutti i lavoratori e di 
tutte le loro organizzazioni de\e 
ancora rafforzarsi in una azione 
sempre piu forte in vista del 
consegtiimento delle rivendica-
zdonl finora respinte e per un 
miglioramento durevole della lo
ro situazione. A questo fine esse 
hanno deciso di fare ogni sforzo 
nei loro Paesi per consolidare e 
sviluppare I'unita d'azione e per 
giuneere al piu presto all'unita 
sindacale. 

Le Federazionl hanno Inoltre 
convenuto di continuare i loro 
scambi di esperienze e di coo---
dinare i loro sforzi ocm volta 
che sara necessario per In mi-
gliore difesa de?li inte-essi dei 
lavoratori tessili Es*e si sfor-
zeranno inoltre di nllan?are tale 
collaborazione a tutte le nitre 
organizzazioni sindacali partico
larmente a quelle dei Paesi eu-
ropei. 

Oggi a Ferrara 
la celebrazione del 

Ventesimo dello 
Federbraccianti 

Oggi avra luogo al teatro Ver
di di Ferrara la solenne cele
brazione ulllciale del ventesimo 
anniversano della fondazione 
della Federbraccianti. Nei corso 
della manifestazione parleranno 
il segretario della CGIL on. Gio
vanni Mosca e il segretario ge
nerale della Federbraccianti 
Giuseppe Caleffi. Saranno pre-
senti i dingenti fondaton. i fa-
miliari dei caduti nelle lotte 
bracciantili. gli attuali dingenti 
e attivisti di tutta Italia uomini 
di cultura. assieme ai lavorato-i 
agricoli di Ferrara e di tutta 
la Val Padana. 

Due interrogazioni del PCI 

Telefoni di Stato: 
e competente il Portamento 

Le Federazioni 
degli edili 
per I'unita 
sindacale 

Le segreterie nazionali della 
F1LLE.A CGIL, FILCA^ISL e 
della FeNEAL-UlL si sono in 
contrate alio scopo di effettuare 
un esame congiunto di alcuni 
dei piii important! problemi che 
tnteressano i lavoraton e le 
organizzazioni sindacali di ca
tegoria. 

Tale esame ha rtguardato tn 
partieolare i tempi e i modi di 
iniziative sindacali unitarie al 
fine di far avanzare il processo 
in corso per la unita sindacale. 
quale condizione determinate 
per il miglioramento delle con 
dinoni ai vita e di lavoro degli 
operatori edili del legno e dei 
setter» collegati 

Nei corso di tale esame le or
ganizzazioni della FILLF-A CGIL. 
della FILCA^ISL e della Fe-
NEAL-U1L hanno afTrontato gli 
argomenti della autonomia sin
dacale e quindi della tncompa-
tibilita. della occupazione e del
ta sindacalizzazione dei lavora
tori. 

Le nuove convenzioni con SIP e Italcable oltre a vio-
lare le leggi, rafforzano il potere del capitale privato 

Due interrogazioni sono state 
presentate dal compagno Nan-
nuzzj al ministro delle Poste e 
Telecomunicazioni sui telefoni 
di Stato. Nella pnma. U par 
la men tare comuni*ta chiede al 
ministro se. tenjto conto delle 
c dimensioni acquistate dal pro 
blema dellassetto generale 
delle telecomuniraziont nei pae 
«e. e di una sene di provve
dimenti di cessione di trafflco 
adottati in questi ultimi anni 
dal ministro delle P.TT. alle 
societi concessionarie SIP e 
Italcable, ed in partieolare to-
nuto conto delle recenti delibe-
razionl per il settore del Comi
tate- interministeriale per la 
programma zione economica non 
ntenga che I'mtera materia 
debba formare oggctto di esa 
me da parte del Parlamento > 

t Cid appare — continua Xan-
nuzzi — tanto piu necessano 
ove risponda a venta che le 
nuove convenzioni con SIP e 
Italcable tn corso di stipula-
zione alterano prorondamente il 
rapporto fra la gestiooe sUUle 
e quella a capitale misto in 
favore di quest'oltlma, flno al 

punto da rappresentare una 
precisa violazione del dettato di 
legge che nserva alio Stato. 
sia pure fatta salva la facolta 
di concessione da usare pero 
in ogni caso in modo conforme 
all interesse pubblico il mono-
polio dei servizi di telecom i-
mcazione ». 

Nell altra fnterro^a zione. il 
parlamentare del PCI chieie se 
< risponda a verita che la par
tecipazione del capitale pnvato 
nei settore per lesercizio tele-
fonico che gestisce in conces
sione larga parte del trafflco 
telefonico si aggiri di fatto. at-
tualmente. attomo al 61.4 per 
cento delltntero capitale socia
le. risultando quindi di gran 
lunga supenore alia Quota ca
pitate statale > 

«Stante il carattere pibhlico 
e soaale del servizio - con 
tinua l'interro«ante - si chieJe 
come con esso possano conci 
liarsi le recenti delihera/toni 
del Comitato intermmistenale 
per la programmazione econo
mica che risultano nvolte ad 
estendere T area <T interwnto 
privato Umitando ulteriormaate 
quella statelet. 
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Dopo i medici da lunedi scioperano gli infermieri 

lOSPEDALI BLOCCATI DA TRE GIORNI 
Aspre accuse 

al ministero 

del Lavoro 

Due morti nel furgone irriconoscibile sull'Autosole 

Tragica tenaglia di camion 

Dibattito in ac cade mi a 
sul nudo della Bar dot 

Per la nebbia due camion hanno schiacciato un furgone 8S0 riducendolo alia lunghezza di un metro. Nel tragico grovlglio di 
rottaml sono morte due persone. L'incidente e accaduto sull'Autostrada del Sole nel tratto tra Modena e Reggio Emilia 

Dietro il carcere di Nuoro 

Fucilato a lupara 

pastore sardo the 

parlava troppo » 

Pesanti sospetti su un giovane scovato 
dai cani-poliziotto e su un guardiano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 13. 

n pastore Giovanni Forma di 
46 anni, verso le 7,30 di oggi 
aveva appena iniziata la mun-
gitura in un ovilc situato a qual-
che chilometro da Nuoro quando 
5 stnto abbattuto da due fuci-
late a pallettoni calibro 12. Con 
una fenta all'addome. I uomo ha 
avuto la forza di sollevarsi e 
di correre per duecento metri: 
arrivato ad un ruseello. dopo 
averlo superato. e stramazzato 
al suolo. Cosi lo ha nmenuto. 
una decina di minuti piu tardi, 
Francesco Sanna. di 48 anni. 
un guardiano dellEtfas. I'Ente 
regionale di sviluppo agncolo 

II Sanna ha telefonato a I pron
to intervento dei carabinieri: 
< Vemte subito. m un terreno 
dell'Etlas e'e un uomo in fin di 
vtta. con fente d'arma da fuo-
co ». Sopraggiunti di h a poco i 
militi. raccolto il coipo agoniz-
zante del pastore. lo hanno de-
posto su una jeep per awiarlo 
aH'ospedale civile. Giovanni For
ma & deceduto durante il tra-
gitto. 

Sul luogo del delitto. situato 
dietro le careen, e stata orga-
nizzata una battuta in grande 
stile. I cam pohziotto hanno se-
guito per un buon tratto le or 
me di un cat alio. Loperazione 
sembra aver avuto successo: 
mentre telefoniamo e sotto in-
terrogatono. nella caferma dei 
carabinieri di Nuoro. un giova
ne su cui pesano forti indizi. Si 
tratta di un altro pastore. Gio
vanni Maria Baragliu. conosciu-
to come persona tranquil la. Ad 
una domanda degli inquirenti 
(« Perche" ti rroran da quelle 
parti stamane e perche il tuo 
carallo era svdato quando lo 
obbiamo ntrowto? Forse ti set 
allontanato al galoppo dopo aver 
veciso Giovanni Forma? »). d 
Baragliu avrebbe risposto che 
per lui e cosa normale trovarsi 
da quelle parti a cavalcare. 
« Lo faccio ogni giorno per ra-
gioni di lavoro » ha detto 

La giustiflcazione appare dub-
bia. Varie circostanze farebbero 
pensare che il giovane fermato 
e implicato in qualche modo nel 
delitta Per esempio. fl suo ca
rallo ha zoccoli perfettamente 
corrispondenti alle orme rileva-
t* vicino al luogo in cui e 
caduto i) pastore. 

Giovanni Forma, che era sea-
polo e ristedeva a Nuoro. in 
via Machiavelli. con il padre 
novantenne e una sorella non 
godeva buona fama Nel 1962 
era stato diflidato per abigeato 
e in qualche occasione si era 
parlato di lui per furto di be-
stiame e perfino per un tentato 
omicidio. Conduceva. insomma. 
una esistenza abbastanza tor-
mentata. Pud darsi. quindi che 
un sicario abbia anrto I'ordine 
£ eliminarlo per motivi di ven-

oppure perche tsapeva 

troppo e teneva la bocca 
aperta >. 

Su queste due ipotesi pare 
siano orientate le indagini. Non 
si comprende tuttavia perche il 
killer abbia scelto quell'ora m-
solita per eliminare un testimo-
ne scomodo. Certi serutzi si fan-
no durante la notte. senza la 
presenza di occhi indiscreti. In 
vece. alle 7.30 del mattino. nella 
zona dene e avvenuto I omicidio. 
e'e un via vai di pas tori che si 
recano alia mungitura. e di don-
ne che vanno negli ovili a pre-
levare il latte. E' pertanto fa
cile nconoscere gli autori di 
un delitto. 

Forse, quando Giovanni For
ma e -.tato ucciso. e'erano anche 
dei testimoni. Lo stesso custode 
dell'En te di riforma ha subito 
un lungo interrogatono: si cer-
ca di stabilire se egli ha efTet-
tivamente rinvenuto per caso il 
pastore in punto di morte. Se 
andava in giro per una ispezione. 
perche non ha visto n6 udito 
I'uomo a cavallo che sparava 
sulla vittima? 

Giuseppe Podda 

Clamorosa lettera da Perugia 

Detenuto strive: 

Cimino m'ha detto 

tut to sul delitto 
Interrogate) per quattro ore dal giudice 

E' il cognato di Mario Loria ? 

Nuovi sviluppl sul aelitto 
di via Gatteschi. il feroce 
omicidio dei fratelli Silvano 
e Gabriele Menegazzo. Dn de
tenuto del carcere-ospedale di 
Perugia ha infatti scritto una 
lettera al giudice Del Basso. 
che conduce l'istruttoria sul
la sanguinosa rapina. infor-
mandolo che avreobe delle 
«importantissime » rivelazio 
ni da fare sul delitto. II dete
nuto, Alfonso Gambelli scrive 
infatti che Leonardo Cimino (il 
pnncipale imputato della rapi
na, morto la sera di Natale in 
seguito alle ferite provocato-
gli durante la cattura) gli 
avrebbe raccontato mtto sul 
delitto. nel breve periodo in 
cui era appunto ricoverato 
nel carcere-ospedale di Peru
gia autorizzandolo a rlvelare 
la verita dopo la sua morte. 

Di oonseguenza U giudice 
Del Basso, insieme al PM dot-
tor Santoloci ha deciso di re-
carsi a Perugia, dove ha inter-
rogato il detenuto per quattro 
ore. Come e noto, infatti. le in
dagini sul sanguinoso episodio 
non hanno ancora chiarito tut-

ti i punti oscurl: e owio quin
di che i giudici non si lascino 
sfuggire quest'occasione per 
far piena luce sul delitto, di 
cui sono ora imputati Franco 
Torreggiani, Mario Loria, 
Francesco Mangiavillano. 

Tuttavia negli ambient! giu-
dizlari si e abbastanza scetti-
ci sul fatto che il detenuto 
possa effettivamente rlvelare 
clamorosi fatti nuovi. Quest! 
dubbi sono stati espressl 
chiaramente dall'awocato 
Edmondo Zappacosta, che e 
stato il legale di Cimino, U 
quale ha ricordato che I'ex 
sarto, durante la permanen-
za nel carcere di Perugia, era 
solo in una stanza, sorveglia-
to da tre carabinieri. 

La visita dei magistrati a 
Perugia potrebbe avere anche 
un altro significato: Alfonso 
Gambelli, infatti, sarebbe — 
secondo notizie non ancora 
confermate — cognato di Ma
rio Loria. Questo particolare 
fa ritenere che il Gambelli, 
piu che un teste, possa essere 
un nuovo imputato. 

Controversia 
composta 

per le carte 
di Stendhal 

FIRENZE. 13 
La causa per i manoscritli e 

la biblioteca stendhahana fra 
Federico Gentile, titolare della 
casa editrice Sansoni. e il pro
fessor Vittorio Del Litto. noto 
studioso di letteratura francese. 
non si fara. Stamane. infatti 
poco dopo I'apertura dell'u-
dienza. querelato e querelante 
hanno raggiunto un accordo 

II prof. Del Litto. nel 1966. 
aveva pubblicato a Parigl. per 
conto deU'editore Gallimard, 
un < Album Stendhal > nella cui 
prefazione si accusava il tito
lare della editnee Sansoni di 
tenere sotto chiave tl prezioso 
materiale da lui acquistato in 
pa ŝato. sul grande scrittore 
francese. per non diminuirne il 
valore venale, 

n dott. Gentile, che effettiva
mente qualche anno fa aveva 
acquistato I'intera biblioteca di 
Stendhal, a Civitavecchia, pre-
sentava querela ritenendosi of-
feso. L'accordo e stato rag
giunto dopo la presentazione in 
aula di una dichiarazione nella 
quale lo studioso francese im-
metteva di non aver voluto of-
fendere 1'onorabilita deU'editore 

Misterioso 
delitto nella 
campagna 
di Torino 

CHIERl. 13 
Un morto e un ferito grave 

sono il tragico bilancio di una 
sparatoria awenuta oggi. nelle 
prime ore del pomeriggio. nella 
campagna nei pressi di ChierL 
La vittima — Giuseppe Gart-
glio — e un contadino di tren-
tun anni. U ferito — anch'esso 
un contadino della zona — si 
chiama Martino Gavatorta ed 
ha 34 anni. 

I due contadini. al momento 
della sparatoria. si trovavano 
in localita Fortemaggiore di 
Pressione. Carabinieri e poli-
ziotti ancora non sono riusciti 
a stabilire i motivi della spa
ratoria. I colpi — esplosi da 
un fucile da caccia calibro 22 — 
sarebbero stati sparati da due 
uominl. hi apparenza cacciatorL 
notati (In dal mattino nella zona. 
I due contadini erano stati soc-
corsi e trasportati aH'ospedale 
di Chiari. ma per uno di essi 
non e'e stato nulla da fare. 

Otto casi 
di meningite 
nelle ultime 

24 ore 
Ancora otto casi di menin

gite — ma la situazione va deci-
samente migliorando — si sono 
registrati ieri ad Agrigento. 
Campobas50. Roma. Grosseto e 
Gorizia. Si tratta di cinque 
bambini, un giovinetto e due 
soWati. Tutti sono stati rico-
verati negli ospedali piu vicini 
e le loro condizioni. per ora, 
non destano eccessive preoccu-
pazioni. 

n pnmo caso e stato denun-
aato dal medico condotzo di 
Ostia che ha fatto ncoverare 
al San Camillo di Roma la pic-
cola Patnzia Bomboi. I casi nel
la provinaa di Grosseto sono 
stati denunciati a Gavorrano e 
Roccastrada. I due nulitaiL u> 
vece. appartengono all*82.mo cor-
po di fanteria di stanza a Go
rizia. Ad Agrigento sono state 
colpite due bambine di sei anni 
ciascuna: a Campobasso e sta
to ricoverato un bimbo di sei 
anni 

Bosco respinge le richieste dei sanitari per fa-
vorire le mutue — Incontro con Mariotti — Og
gi in corteo a Roma i tecnici di radiologia 

Anche ieri i medici ospedalieri, al secondo giorno 
di sciopero, hanno disertato i nosocomi di tutta Italia 
assicurando solo i servizi ur rgenti. II disagio provo
cate. di cui porta la responsabilita U governo. e stato notevole. 
specie nel Sud e nelle Isole. E d'altra parte si 6 accresciuto 
perche in conconnitanza con lo sciopero di tre giorni dei medici 

ospedalieri, che si conclude 
stasera. sono scesi in lotta 
anche i tecnici di radiologia 
che hanno bloccato ogni atti-
vita eurativa non solo negli 
ospedali. ma anche nelle cli-
niche. negli istituti universi-
tari, negli enti di previdenza 
e negli studi privati. 

La categoria rivendica la 
concessione di una indennita 
di rischio. Oggi i tecnici di 
radiologia si riuniranno in as-
semblea a Roma e in corteo 
si recheranno al ministero del 
Tesoro ed al Senato. 

Intanto. mentre la situazio
ne assistenziale si profila 
sempre piu critica per l'en-
trata in lotta nei prossimi 
giorni di altre categorie — 
i medici degli ospedali psi-
chiatrici iniziano domani uno 
sciopero a tempo indetermi 
nato e lunedi bloccheranno 
nuovamente gli ospedali i 120 
mila dipendenti non medici: 
infermieri. tecnici sanitari. au-
siliari, salariati, amministra-
tavi — si e accesa ieri una 
polemica abbastanza aspra 
contro il ministero del Lavo
ro ritenuto il responsabile 
principale dell'agitazione dei 
medici e degli infermieri. 

Come si sa i medici ospe
dalieri sono in sciopero per
che: 1) non ricevono ancora 
rintero stipendio stabilito dal
la circolare del ministero del
la Saru'ta n. 184; 2) la « cassa 
conguagiio* alia quale deve 
confluire il 29% dei compen-
si fissi dovuti ai medici dalle 
mutue ancora non e funzio-
nante; 3) le mutue non han
no versato i compensi fissi 
dovuti ai medici alia c cas
sa » e non hanno pagato nep-
pure i debiti agli ospedali. 

D ministero della Sanita ha 
iniziato ieri la serie di bor-
date contro i! ministero del 
Lavoro affermando che per 
quanto riguarda la < cassa 
conguaglio > (Mariotti riceve 
stamane la giunta intersin-
dacale dei medici) < per ab~ 
breviare al massimo i tempi 
ha promosso la scelta dell'isti-
tuto di credito al quale do-
vranno confluire gli stanzia-
menti oggetto della decurta-
zione del 29% >. A questo pun-
to. pero. bisogna che le mu
tue paghino. Bosco. invece, 
non vuole che i carrozzoni 
della DC siano messi in dif-
ficolta. anche se ne andra 
di mezzo l'assistenza e i ma-
lati. 

TJ ministro del Lavoro si 
oppooe anche all'accordo sti-
pulato tra la Federazione de
gli ospedali - FIARO — -
i sindacati dei dipendenti 
ospedalieri non medici. che 
prevede il riassetto delle qua-
Iifiche. delle mansioni e del
le retribuzioni. perche gli 
onen relativi andando a gra-
vare sulle rette ricadrebbero 
in definitiva siri bilanci degli 
enti mutualistici. 

La Sanita ha osservato che 
c la preoccupazione del mini
stero dei Lavxjro sembra ec-
cessiva in quanto i costi del
le gestiord ospedaliere tro-
vano i loro Kmiti da un lato 
nella istituzione della commis-
sione interministeriale chia-
mata ad approvare le rette 
e i bilanci ospedalieri. dal-
raltro nella necessita di non 
cornprimere il livdlo dell'as 
sistenza >. 

A sua vofta la FIARO ha 
ricordato a Bosco che «gli 
ospedali vantano tuttora (no-
nostante i quasi 500 miliardi 
rice\Titi dal go\Temo) ingen-
ti crediti verso gli istituti mu
tualistici: alcuni sono ancora 
fermi ool pagamento delle 
rette al giugno del 1967. altri 
addirittura alia fine del 1966 
ed fl ritardo e dovuto al fatto 
che i fondi govemativi per i 
ripianamenti dei loro bilanci 
sono ripartiti negli esercizi fi-
nanziari '67. *68. '69». 

A questo punto appare fin 
troppo evidente che se fl go
verno avesse utilizzato i 500 
miliardi per i'istituzione di un 
Fondo ospedaliero nazionale. 
come chiesto dai comunisti e 
dai sindacati ospedalieri, pa 
gando direttamente i medici 
e il personale non medico di 
quanto loro dovuto, queste 
agitarioni avrebbero potuto 
essere evitate e l'assistenza 
ne avrebbe guadagnato. 

PARIGI, 13. 
II nudo dl Brlgllle Bardot 

A stato argomenlo dl dibat
tito all'accademla delle sclen 
ze morall e politiche dl 
Francla. Ne ha parlato I'av-
vocato Paul Arrighl II quale 
si e domandato dove finl-
sca la vita privata della sl-
gnora e se essa abbia le 
stesse dimenslonl dl quella 
del piccolo Impiegato o del
la commessa ignoratl dal 
passantl e dai fotografi. 
L'accademico ha concluso 
affermando che gli eccessi 
ai quali sono gluntl I foto
grafi In quest! ulllml tempi, 
consentono di ammettere che 
anche le foto dl una per
sona prese nell'esercizlo del
la sua vita pubblica non 
possono essere divulgate se 
la persona in questione vi 
si oppone espressamente. 
L'avvocato ha dato quindi 
raglone a Brigllte che, qual
che mese fa, denuncio I foto
grafi che la ripresero men 
tre prendeva II sole nella 
sua villa. 

I gusti degli i tal iani secondo le statistiche 

PREFERI5C0N0 L AUTOMOBILE 
A CINEMA TEATROESPORT 

La sciagura ha provocato una vittima 

Viva sotto le macerie 
d i un palazzo esploso 

1 MANTOVA. 13. 
Z Una casa e crollata a Castighone delle Stiviere. forse a 
" causa di una fuga di gas. Un uomo e morto e una donna e 
• stata estratta viva, tre ore dopo la sciagura. da sotto un 
• cumulo di macerie. 
2 All'alba. a diversi chilometn di distanza, si e sentito il 
- rombo di una paurosa esplosione Era croliata la casa di pro 
I prieta delTtngegner Giacomo Alenghi. di 67 anni. 11 professio 
1 nista. pochi minuti dopo. veniva estratto da sotto le macene. 
Z ormai cadavere. Una decina di persone dovevano farsi me.1i-
" care agli ospedali per contasioni e fente vane. Erano tutti 
Z abitanti delle case mtomo all'immobile crollato. All'appello. 
• dopo un sommano controXo. mancava I'anziana donna di ser-
• vizio dell'ingegner Alenghi. Ida Rug^en. di 72 anni, da Solfe 
- rino. Era nmasta sicuramente sotto le macene. Tre ore dopo. 
Z alcuni vigih del fuoco recuperavano il corpo della donna: con 
Z tranamente ad ogni piu togica previsicne. la poveretta era 
" ancora m vita. Un materasso I'aveva salvata. nparandola 
2 dalle macene. Le sue condizioni. tuUo sommato. sono abba-
• stanza buone. Sono in corso accertamenti per stabilire le 
I cause deS'esplosione e del crollo. 

Aumentano gli spettatori dello spet-
tacolo a domicilio — I liguri escono 
e spendono di piu — Casa e viaggi 

Gli italiani comprerebbero 
piu automobili. arricchirebbe-
ro piu le loro case e farebbero 
piu viaggi aU'estero: andreb-
bero. invece. sempre mono al 
cinema e trascurcrebbero in 
tnaniera preoccupante il tea 
tro Questi i risultati di una 
statistica Svimez dedicata ap
punto alia spesa per gli spet-
tacoli nel 1966 (ultimo anno 
per il quale si hanno dei dati 
analitici). La Liguria — la 
regione italiana conosciuta 
come la piu avara — detiene 
il record della maggior spesa 
per gli spettacoli. 

Un altro dato interessante 
riguarda il rapporto tra gli 
spettacoli cinematografici e 
sportivi con la TV: dal son-
daggio effettuato. infatti. ri-
sulta che la televisione ruba 
spettatori sia alle sale cine-
matografiche che ai campi 
sportivi Gli italiani. insom 
ma. diventerebbero sempre 

in poche righe 
Sunreyor 7 trasmette ancora 

PASADENA (USA) - La son-
da spaziale <Surveyor 7», nma-
sta matuva per ire seUimane. 
a cento gradi sotto zero, sulla 
superficie della Luna, e stata 
nmessa in funzione ed ha gia 
trasmesso una sene di foto Lo 
apparato della sonda ha gia 
trasmesso. in totale. oltre 21 
mila immagini del paesaggio lu-
nare. Ora t tecnici chiederanno 
agu" strumenti di tornare a fun-
zionare in modo completo. 

Roma 2 m Spagna 
MADRID - Due terzi della 

popoiazione madruena e stata 
colpita da una forma influenza-
le piuttosto fastidma. Le auto-
rita samtane uffknati hanno re-
so noto che si tratta del virus 
< Roma 2 > che ha gia fatto la 
sua comparsa anche in Italia. 

Nuovo sinfomo del rigetto 
BARCELLONA — Due medici 

di una «equipe > specializzata m 
trapiantL i dottori Jorge Gras 
e Antonio Caralps. hanno reso 
noto di avere scoperto un sin-
tomo precoce di rigeUo nel tra-
pianto dei rent Si tratta di un 
addo amino «beta-alamina» 

che compare nelle urine dei pa-
zienti prima che la reazione di 
ngetto abbia dato aJtn sintonru. 

Hanno rubato I'esplosivo 
PARIGI — Trenta casse di 

esplosi vo plastico sono state ru-
bate in un depos.to di Loudeac. 
in Bretagna. Poiche negli ulti-
mi tempi si sono avuti nella 
zona numerosi attentat! ad ope
ra del Fronte di Lberaziooe del
ta Bretagna. la polizia pensa 
che il furto sia stato portato 
a termine dai membri di que-
sta organizxazione. 

Sgona fratello novantenne 
MAR DELLA PLATA - Un 

emigrante italiano di 87 anni. 
Basso Gannarza. ha tagliato La 
gola al fratello Pasquaie. di 90 
anni per vendicarsi dei mpoU 
che avevano deciso di interna r-
lo m uno ospizio. II delitto e 
awenuto nell'auto dei Cannar-
za dove Basso aveva fatto sa
tire il fratello. con la scusa di 
una passeggiata. 

Siawelenaperlamuita 
AOSTA — Un operaio di Ao-

sta. Albino Arian, di 63 anni, si 
e awelenato dopo essere stato 
multato dai carabinieri Ora, si 

troya all'ospeda^ m gravi con-
d zioru. ConvaJesoente di una lun-
ga maiattia. 1'Anan era uscito 
per una pa^scgziata in moto ed 
aveva dovuto pagare una con-
trawenzione per non aver r̂  
spetuto il segnale di stop e 
per aver viaggiato senza por-
tarsi dietro la patente. 

Signorina di leva 
TARANTO — Francesca Piz-

zoleo. di 20 anni. nei giorni scor-
si si e vista recapitare la car-
tolina precetto per il servizio 
di leva. La ragazza. dopo aver 
chiesto un rinvio della visita me-
dica. si e rivolta al tribunale il 
quale dovra sancire che si e 
trattato di un wrore anagra-
fico 

Radar in minialura 
NEW YORK - Lamencano 

Johnb Gunn. nsico dei labora-
ton di ricerca IBM. ha messo 
a punto un piccolissimo genera-
tore di micro-onde. II minusco-
lo congegno potra essere utiliz
zato per la costruzione di appa-
recchi radar in miniatuxa. L'in-
venzione. avra lo stesso caratte-
re nvoluzionario che ha avuto 
quella del transistor nel campo 
degli appareochi radiofooicL 

piu sedentari. Ma ecco i dati 
piu significativi del rilievo 
statistico. Dal 1961 al 1966 la 
spesa per il teatro e passata 
dal 3.8 per cento al 3.9; quel
la per il cinema dal 56.1 al 48 
per cento: per lo sport dal 
6.8 al 6.9; per trattenimenti 
varj daM'11.6 al 13.5: per la 
TV dal 21.7 al 27.7. 

Nel 1965 e nel 1966 la spesa 
per spettacoli ha segnato un 
tasso di incremento inferiore 
a quello del reddito. secondo 
una tendenza che sembra tro-
vare conferma anche nell'an-
no scorso. Nel 1966 essa e 
ammontata a 344 miliardi di 
lire con un aumento del fl.9 
per cento sull'anno preceden-
te; il reddito. invece. ha avu
to uno sviluppo del 7.6 per 
cento ed i ennsumi privati del-
1*8.9 per cento. 

II cinematografo. malgrado 
la lieve flessiine di spesa fat-
ta regi^trare. continua a fare 
la parte del leone nell'assor-
bire i denari che gli italiani 
spendono per il divertimento. 
In questo senso. la cenerento-
la della situazione e senz'al-
tro il teatro: gli italiani per il 
palcoscenico spendono soltan-
to il 13.6 per cento di circa 344 
miliardi di lire. Quest'ultimo 
dato rivela un segno tutt'altro 
che positivo dal punto di vista 
della qualificazione culturale 
dei divertimenti. 

n rallentamento della spe
sa per i divertimenti rispetto 
alia casa. all'auto e ai viaggi, 
e stato piu sensibile nel set-
tentrione (dal 10.5 per cento 
al 6.8) che nel Mezzogiorno 
(dal 12.4 al 10.4 per cento). 
Nel Meridione — come del re-
sto per fl Nord — e m testa 
la spesa per gli spettacoli ci-
nematograrici (38.3 miliardi). 
per le manifestazioni sportive 
e per trattenimenti van (8.3 
miliardi) nonche per il teatro 
(soltanto 2.2 miliardi) 

Per concludere la statistica 
offre qualche dato per la spe
sa individuale per gli spetta
coli La media nazionale per 
il 1966 e stata di 6 505 lire. 
La punta massima. come ab-
biamo detto. si e avuta in 
Liguria con ana spesa pro-
capite di 10 027 lire. Seguono 
neH'ordine 1'Emilia Romagna, 
la Lombardia. la 
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• Proposte dalla Giunta al Consiglio comunale • 
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j Trenta farmacie comunali j 
(sono poche e non si sa 
quando saranno aperte) 

I limiti del provvedimento in una dichiarazione del compagno Roberto 
Javicoli — II sindaco conferma: il fratello del cardinale Micara ha lottiz-
zato abusivamente — Colpire gli speculator^ chiede il Partito comunista 

L'on. Gasperi 

e i profughi 

Intrigo 
e caos al 
Viminale 

Pen), che distratto questo 
sottosegrelario Gaspari! Gi
ro e gira. deve essersi per-
so nei meandri del ministe-
ro dell'lnterno. dcve aver 
slmgliato stanza e si e tro-
fato sommerso da una va-
langa di circolari. Jascicoli. 
fogli e telegrammi: cosi ha 
th'rso anche la tramontana. 
non ci m e raccapezzato ptu. 
ha dimenticato le disposizio-
ni impartite dallo slesso pia-
nerottolo. E ieri mattina si 
«' scagliato contro 1'Unita. 
Vita accusato di falso. ha 
detto che i terremotati sic't-
liani non verranno sfratlati 
ne da Roma, ne dalle altre 
cittd. e cosi via. 

Dal che emerge appunto 
che al Viminale deve reana-
re propria una gran confu-
stone, nonchi un certo cli-
ma di tnistero e intrigo. se 
neppure un sottosegrelario 
rwsce a satwre co^a stan-
no complottando i funzionari 
delta stanza accanto. Perche 
il fatto e che a Roma il pre-
felto aveva gia disposto lo 
sfratto del profughi. che in 
altre cittd il provvedimento 
e stato gia altuato: e sopra-
tutto che proprw al ministe-
ro avevano confermato lest-
stenza del provvedimento, 
precisando soltanto che la 
data era in bianco, lasciata 
alia discrczionalita del pre-
Jetto di turno. K. lo stesso 
mintstero ha anche specifi-
cato I'entitd del sussidio: 
appunto 1000 lire per capo-
famiglia e 400 per m'more. 

Insomma piu che distratto 
questo sottoseoretario dcve 
essere proprio asscnte. e te 
vacemente inviso ai suoi fun
zionari che si oslinano per-
ricaccmente a tenerpli cc 
lati i prorredimenti che ela-
borano rfi volta in volta. 

Per la verita e'e anche 
vn'altra possibilita: che il 
GaxiHiri. o chi per lui. reso-
si conto dell'estrema gravi-
ta del provvedimento abbia 
fatto marcia indietro e ab
bia deciso di ritirarc lo 
sfratto e contemporancamen-
te far finta di nulla. Tutta-
ria. anche se le cose stan-
no cosi. bisoana dare atto 
al Gaspari che fia scelto 
senz'altro la strada piu tor-
tuoui per dirlo: il sottosc-
gretario. infattt. si e fermato 
ieri mattina. a Montecitorio. 
come riferiscono ampiamen 
te le agenzie di stampa. a 
far quattro chiacchiere con 
i giornalisti. spicgando lo-
ro cin che il aoverno sta fa 
cendo (e sopratutto qucllo 
che frrd. come sempre in 
data da stabilirsi) per i ter
remotati. 

Partendo dalla nomina di 
alcune commissioni che do-
vranno acccrtarc « Veffcttiva 
Qualifica di profughi». spa 
xiarzdo in un mare di carilli 
burocratici. e giunto appun
to fino all'accusa di falso per 
il nostro giornale. come ri-
ferisce Vaoenzia Italia. E. a 
questo punto. come suoi dir-
si. il sottosegretario ha ciur-
lato nel manico. ha detto 
che verranno rispediti in Si 
cilia (ma con quale prospet-
tiro di lavoro?) quelli che 
hanno ancora la casa in pie-
di, mentre gli altri. i senza 
tctto. non verranno cacciati 
dagli allogai. E questa noti-
ria ci farebbe enorme piace-
re se non sapessimo, eri-
dentemente. piu del sottose-
gretario su cid che viene 
elaborato al Viminale. 

Comunque speriamo pro
prio che quclla dell'on. Ga
spari sia stata proprio una 
distrazione momentanca e 
che adesso. dopo averci pen 
sato un po' su. abbia deciso 
di rimangiarsi tl provvedi
mento Ma se e cosi lo dica 
chiaramente. non faccia fin 
ta che al Viminale non sia 
stato pTcparato un piano per 
la t trasformanone dell'assi 
stenza >. vale a dire * anda-
levene daqli allogai e vi 
diamo U sussidio di 1000 li-
TV... >. AUrimenti. s'iinformi, 
eerchi di non sbagliarsi. e 
sia meno distratto nell'accu-
mre di falso i suoi stessi 
ftmzionari. 

m. ci. b* 

Un piano per l'apertura di 
trenta farmacie comunali e sta
to illitstiato ieri sera in Cam-
pidoglio dalKassessore Cabras. 
La di.scussione (e forse il voto) 
si avrn venerdi, ma 6 molto 
probabile che Milla decisione 
della Giunta. presa dopo conti
nue insistence del {,'ruppo comu
nista che sul problema aveva 
da tempo presentato interpellan-
ze e mozioni. si scateni Toppo 
sizione delle destre in nome de-
gli intereisi dei gmppi farma-
ceutici privati che. tramite le 
loro organizzazioni ufliciali. han-
no gia fatto conoscere il loro 
t no » nei confronti del pur li-
mitato provvedimento. 

Le trenta nuove farmacie pro 
messe dall'asse.ssore Cabras. sa 
ranno istituite gradualmente. nel 
tempo, dando ia precelenza alle 
zone che risentono dell'inejlicien-
za del servizio. I,e Iocahta dove 
attivare le farmacie sono coin-
prese nei perimetri dei quartie 
ri e b o r a t e seijuenti: Prene.sti-
no-Latino. Tuscolano, OitieiLse. 
Portuciuse. Gianicolen^e. Aure-
lio. Trionfule. Monte S J J I O . Fre-
nestmo - Centocelle. Pietralata. 
Collatino. Alessandrino. Don Ho-
sco. Pnmavalle, Monte Sacro Al
to. Della Vittoria. Val Melama. 
Tor Sapienza. Torre Angela, 
Acilia e Labaro. 

La relazione svolta dallasses-
sore Cabras contiene molti dati 
di interesse: attualmente — ha 
detto l*asse.*;ore — le farmacie 
a disposizione dei due miliom e 
COO.000 romani (a cui bisogna 
aggiungere i 200 pendolan) sono 
411. Poiche la legge prescrive 
l'lstituzionc di una fannacia 
ogni 5 mila abitanti. il nume-
ro delle farmacie della Ca-
pitale dovrebbe essere 528. 
Ne mancano dunque 117. Si deve 
tuttavia considerare ~ ha con-
tinuato l'assessore — che sono 
in corso di Lstituzione alcune 
farmacie private, per cui il fab-
bisogno sarebbe minore. cioe di 
108 farmacie. Questo, natural-
mente. ad essere ottimisti ed a 
prendere per buono il narame-
tro di una farmacia ogni 5000 
abitanti. Inoltre si deve aggiun
gere che per l'espandersi disor-

il partito 
COMITATO D I R E T T I V O : s) 

riunira in Federazione venerdi 
16 alle ore 9,30. 

D I R E T T I V I : Cenlocelle: ore 
20,30 C D . e resp. elettorall; 
Portonacclo: ore 20 con Fusco; 
Lariano: ore 18,30: con Mar in i . 

ASSEMBLEE: Tor San Lo
renzo: ore 19 con Marconi; 
Vivaro: ore 18,30 con Cesaroni; 
Olevano: ore 19,30 con Fred-
duzzi e Magr ln i ; OHavIa: ore 
19,30: CapriHI. 

OGGI : La Rustica ore 20 con 
Clufflni. 

D O M A N I : Borgheslana ore 
20 con Tina Costa; Vlllagglo 
Breda ore 20 con Cenci; Ca&al 
Bertone ore 19,30 con Sacco; 
Appio Nuovo ore 20 con Ma-
derchi; Laurenlfna ore 20 con 
Leda Colombini; Cassia ore 20 
con Liana Cellerino-

V E N E R D I : Labaro ore 20 con 
Liana Cellerino; Monte Mario 
ore 20 con Maderchi; Vitinia ore 
20 con Leda Colombini. 

Edili comunisti 
Questa sera, mercoledi. alle 

18, nei Iocali della Federazione 
del PCI, via dei Frentani 4, si 
terra I'assemblea degli edili 
comunisti. Parlera il compagno 
Ugo Vetere. della segreteria 
della federazione. 

Domani bloccate 
le sfazioni F.S. 

I sindacati hanno avnto ieri 
sera un incontro con il diretto. 
re del personale delle Ferro\*ie 
a proposito della necessita di 
1.800 unita nell organjeo del 
compartimento. L'incontro non 
ha dato alcun esito. Pertanto lo 
sciopero del personale addetto 
alle stazioni. ai lavori e asli 
impianti elettrici del comparti
mento di Roma c confermato 
dalle 22 di domani alle 22 di 
venerdi. 

dinato della citta. le vecchie 
farmacie risultano oggi distri
bute m modo del tutto irrazio 
nale. per cui al centro ci sono 
63 farmacie in piu rispetto al 
ntimero degli abitanti. mentre in 

I>eriferia le farmacie sono in 
immero cosi insulllciente da ri-
sultare in rapporto di una ogni 
10 mila abitanti e in alcuni casi 
una ogni 20 mila. Cabias ha con-
cluso la sua relazione mettendo 
in luce la funzione calmieratri-
ce che sul prezzo di alcuni gene-
ri (come gli articoli di medica-
zione) esercitera l'a|>ertura del
le fannacie comunali. 

Che valore ha il provvedimen
to? A queato proposito il com
pagno Roberto Javicoli ci ha 
rilasciato la seguente dichiara
zione: « Si tratta di un provve 
dimento limitato. Trenta farma 
etc comunali sono poche rispetto 
al fabbisoano. e non vi sono 
garanzie sui tempi della loro at-
tuazionc. Le proposte che sono 
state fotte dalla Giunta non 
ritolvono nemmeno le esigenze 
emergenti nell'anno in corso. 
Per' questo not chiediamo cite 
tutte e trenta le farmacie ten-
(Kino aperte cntro Vanno. Mi-
lano ne ha gia 41. Reggio Emi
lia ha aperto le prime farmacie 
comunali nel 1900. Sono piu di 
died mini che il gruppo comu
nista ha posto la questionc in 
Campidoalio. Quasi cinque anni 
fa. nel febbraio del '63. la Giun
ta decise di porre alio studio la 
apertura di 15 farmacie. Fu de
ciso anche un sopralluogo in al
cune cittd p c preparare una 
doeumentazione. 11 sopralluogo 
d durato fino a oggi? 

« A Roma si convumano die-
cine di miliardi nelle medicine. 
A chi va questa piogpia d'oro? 
L'ordine dei farmacisti ha pro-
testato nel '66 contro il fatto che 
ta maggior parte delle farmacie 
esisfenli sono aSittate alle gran-
di Industrie. Ecco il punto: la 
lotta per far aprire le farmacie 
comunali. per migliorare i ser-
vizi cittadini. assume ancora 
una volta Vaspelto di lotta con
tro il profitto privalo, contro gli 
speculatori ». 

Sulla via Tuscolana, al dodi-
cesimo chilometro. il fratello 
del cardinale Micara lottizza a-
busivamente. Lo aveva denun-
ciato il gruppo comunista la set-
timana seorsa e lo ha confer
mato lo stesso sindaco Santini 
ieri sera in Campidoglio su ri-
chiesta dell'ingegner Salzano. 
Santini ha affermato che il fra
tello di Micara ha lottizzato una 
fetta di zona E (espansione) del 
tutto abusivamente. senza che 
per qtiella fetta di territorio fos
se stata cioe approvata una con-
venzione o un piano di urba-
nizzazione. Per quanto riguarda 
Taltra lottizzazione abusiva. la 
cui esistenza era stata denun 
ciata nelle altre sedute dal com
pagno Piero Delia Seta, lottiz
zazione sita al diciottesimo chi
lometro della Casilina. di pro-
prieta di Francisci. gli accer-
tamenti degli uffici capitolini so
no ancora in corso. 

Da parte del compagno Delia 
Seta e dell'ingegnere Salzano e 
stato rivolto un preciso invito 
aH'Amministrazione comunale af-
finche contro gli speculatori ven-
gano applicate le norme della 
legge ponte-urbanistica, norme 
che prevedono anche l'arresto o. 
quantumento. forti pene pecu-
niarie. 

Sul problema e intervenuto an
che il consigliere del PSU Ma-
rianetti il quale ha invitato e-
nergicamente la Giunta a predi-
sporre adeguati provvedimenti 
contro i lottizzatorj abusivi. 

Altra questione di carattere 
urbanistiro d stata trattata in 
apertura di seduta. Risponden-
do ad una interrogazione dello 
ingegnere Salzano la Giunta ha 
ammesso che in zona H (Agro 
romano) sono state concesse 
ventiquattro licenze edilizie che 
derogano. in modo anomalo. dal
le jndicazioni del Piano Rego 
Iatore per quanto riguarda le 
cubature e questo con il solo 
con^enso della commissione con 
sultiva deH'urbanistica. I/inge-
cnere Salzano ha vivamente cri-
ticato que>to modo di procedere 
della Giunta. 

11 compagno Xatoli dal canto 
<;iio ha annunciato che il grup
po comunista trasformera in 
mozione I'interpellanza presen-
tata a suo tempo sulla urgenza 
della di'scnssiione 511I bilancio 
di prcvisione 19fi8 T.irico!i ha 
chiesto che venga riunita la 
commissione competente per 
discutere la prevenzione degli ir:-
fortuni su] lavoro. 

Viva tensione all'Universita al dodicesimo giorno di lotta 

IL RETT0RE SI RIV0LGE AL GIUDICE 
A Fisica gli studenti rispondono 
occupando nuovamente la Facolta 

II professor D'Avack ieri mattina alle 10 e andato a Lettere chiedendo di entrare - Netto rifiuto degli occupanti - Falsi 
pretesti per chiamare la polizia - Nelle Facolta di Fisica e Lettere gli esami avranno comunque regolare svolgimento 

Gil student! davanti al ia facolta dl lettere e filosofla; nella foto piccola il professor D 'Avack At l raverso una finestra gli occupant! entrano nella facolta 

Si vuole una 
provocazione 

Ieri mattina, di fronte agli 
studenti. il rettore d'Avack di 
chiarandosi incapace di ri*>l-
\ere democraticamente il pro
blema deU'occupa/ione delle fa
colta, ha alxiicMto la sua fun
zione alia magistratura apren-
do quindi. imphcitamente le por-
te dell'ateneo alia po!i/.:a. 11 
rettore si era recato poco pri
ma delle 10 davanti alia facolta 
di Lettere accompagnato dal 
professor Cotta. tito.are della 
cuttedra di Filosolia del dintto 
e dal preside della facolta di 
Lettere e Filosofia professor Ghi-
salberti. ed ha chiesto di entrare 
nei.'e aule occupate. Gli stu
denti. sulla porta, gli hanno 
letto una decisione. \otata dal-
l'assemblea. nella quale si af-
fermava tra l'altro. che prores-
sori ed assistenti avevano li
bera accesso nella facolta solo 
se dichiaravano di aderire alia 
protesta. Poiche il rettore si 
riflutava di esprimersi in favo-
re deH'occupazione non gli e 
stato permesso l'ingresso. E sta
to a questo punto che il pro
fessor d'Avack si e rivolto agli 
studenti die sostavano sotto la 
scalinata dichiarando che «vi-
sto vano oijni mio tentativo da 
questo momento saranno le au-
torita democratiche dello Stato 
a provvedere al ristabilmeinto 
dellordine». II significato vero 
di questa frase e emerso solo 
piu tardi quando si e saputo 
che il rettore aveva informato . 
Ia magistratura che nei local 

Istruttoria a pieno ritmo per lo scandalo in Pretura j 
- . . — . — . , • 

• 

Cinque i cancellieri-miliardo: \ 
per 3 mandato di comparizione j 

Altri tre nundati di compari
zione nel quadro dell'inchiesta 
sui cancclberi miliardo. I] so 
stituto procuratore della Re 
pubbiica. dott. Amato. >ta or-
mai concludendo la sua inchic-
sta: ion e tomato di nuovo 
a Rcgina Coeli ed ha mterro-
gato a lungo Rodolfo N'ardi 
Rendina, uno dei due cancel-
licri gia arrest a ti. Stando ad 
alcune voci. 1'imputato avrebbe 
cominciato a «vuotare il sac
c o . Avrebbe fatto altri nomi. 
avrebbe spegato il meccanismo 
dell'affare. avrebbe chianto an-
che come vcnivano truccate le 
aste. 

Anche l'altro arrcstato. Er-
co!c Rapone, e stato scntito dal 

magistrato mquirentc. Cosa ab
bia risposto. come si sia di-
feso. non e dato sapere; e 
oerto soltanto che U dottor 
Amato gli ha contettato un se 
condo mandato di cattura per 
mal^.Tsaziorte e concussione. 
relativi a piccole somme. En 
trambi i reati, e noto. sono 
pun;ti con «everita dal Codice: 
per la malversazione. la pena 
massima prexlsta e di otto 
anni di reclusione. per la con
cussione di dodici anni. 

Tra poche ore. intanto. do-
vTcbbcro essere noti i norm 
degli altri accusati. c precisa-
mrnte di quei tre cancellieri 
per i quali il magistrato ha 

err.esso mandato di comparizio
ne. S.n dal giomo deirarresto 
del Rendma e del Rapone. pare 
chiaro che I'inchiesta era an 
cora alio stato iniziale. che i 
due cancellieri non avevano po-
tuto orgamzzare da soli un af-
fare da\-\-ero colossale e che ha 
fnittato ad es*i e ai loro com-
p'.ici centinaia e centma a di 
milioni. 

Appare chiaro sin (fora che. 
al termin? dell'istruttoria som-
mana. un'altra inchiesta verra 
aperta sulJe attiviti dei cancel-
lien addetti alle sezioni civili. 
La condurra lo stesso dottor 
Amato insieme con il dottor 
Gianfranco Amendola. I due ma-
gistrati hanno gia deciso che 

stabiliranno il loro quartier ge
nerate negli uffici della Pretura 
e che controlleranno i regisln 
s;no al 1947. Allora. a quel 
che sembra, e cominciato lo 
sporco c giro ». 

L'interrogatorio da parte dei 
due magistrati di un ex din-
gente della sezione penale della 
Pretura ha fatto circolare. in. 
fine. Ia voce di presume irre-
golanta anche nel settore che 
si occupa di incidenti stradali 
e. quindi, delle relative pen* 
rie. Alcune denunce sarebbero 
state presentate alia Procure 
della Rcpubblica per lan'jentare 
che le indagini peritali verreb-
bern affidatc alia stessa cerchia 
di persone. 

«Figuri» 

di ieri: 

a chi 

servono ? 

OG.\ I quali itlln it i limn 
dtiruniicrtiln w fa in-

candesrente fnnnn In loro 
enmparsa le solilv n squn-
dracce n fa\ci%ie can I'evi-
ffenle srapo di prni ocarc 
incidenti Anche irri il nolo 
Di l.uin e un ernppetlo di 
n brniacci a — came si icdc 
nella foto — hanno snsiato 
a hmpv dat anli alia facollh 
di l.cllcrc. occupnln dneli 
*twli-nti. Ogni mrzzn e sta
in esroeilaln per mcttcrc su 
in qunlchc modo una pro-
t ocazione: a un crrln ptmtn 
i n nostalgic! » si sono pcr-
sino abbandonnii al canlo 
di inni rit nlnzionari. Tutli 
i irnlnlii i sono pern endn-
li nrl i tinln 

FT tern che il eruppa di 
prnvncalnri e di teppiui «»" 
e sensihilmenfr ridntln dal-
tepnea del rrlloralo Papi 
ad ospi. questo pern non 
citntifira la prcscnzsi arpa-
nizzata di simili n figuri» 
nirinlrrnn deirunirerulh. 
Quexli prrsnnapei che. co
me Hi l.uia. snnn frin incor-
si in ciiisti proi r rdimrnli 
per azioni che nulla hannn 
da spartire enn Vunh rrsila 

" e con il rreime drmitcrnli-
m en i ici-nle in Italia, dn n-
• no rsfcre mc<<i in enndizin-
J ni di non trntnre. con le 
m prni ncazinni, di rinnrinre 
• nrirntrnrn romann il rlimn 
• del patxntn I nrn enn lo «n/-
• din. enn le lihere ditrtitfio-
• ni. con le haltatlie per il 
m rinnoramenlo delTuniveru-
• ta non hanno nulla in co-
• mune. II Inrn pnstn r in 
• tutl'nllro liiogo: loniano 
• dalle aule e dai lihri. In tin 
J lunga che per dcrenza non 
• poMiamo menzionnre. 

delle facolta occupate vi erano 
studenti trattenuti «contro la 
loro volonta*. 

La manovra e fin Lroppo evi-
den'.c. Dai rettorato si cerca 
di mascherare il fallime-nto del
la pohtica paternalistic^ del pro 
fessor d'A\ack, che ha portato 
alia decisione di lasciare libero 
campo alia polizia, facendo ap-
parae un eventuale intervento 
dei celerini come una assoiuta 
necessita per « liberare s> gli stu
denti « primonieri ». Quanto fal
si siano questi preteiti e di-
mostrato dal fatto che gli occu
panti possono entrare ed uscire 
dalla facolta in ogni mo:i;ento. 

La decisione presa da d Avack 
e certamente gravissima. La ve
rita e che non ha saputo resistere 
alle pressioni che gli venivano 
dal mondo esterno alia vita uni-
versitana ed ha alzato band:era 
bianca nei confronti delle richic-
ste clie g'i venivano d.ii gruppi 
dei docenti piu rea/ionari del-
l'ateneo romano. Una decisione 
gravissima che e venuta proprio 
mentre gli studenti e i professon 
democratici stavano dando prova 
di poter avviarc a soluzione la 
ensi dell'unnersita romana sen
za alcun intervento estraneo. 

D'altra parte gli studenti era-
no sicun che prima o poi il 
rettore avrebbe finito con il 
cedere a certe istanze con-er-
vatnei. L'avevano capito dai 
diseorsi pieni di contrapposizioni 
artificiose tra occupanti e ra-
gazzi «studiosi che volevano 
sostenere gli esami >. Erano 
questi, sostenevano in numerose 
assemb'ee gli studenti in lotta. 
inviti palesi ai gruppetti di 
destra ad affiancare l'azione 
delle autorita accademiche. E 
che questo invito non sia rima-
sto inascoltato se n'c avnta 
una prova ieri. quando. subito 
dopo 1' inter* ento del rettore, 
sono comparsi i soliti quattro 
fascisti che bivaccano nell'ate-
neo. i quali hanno tentato con 
ogni mezzo, sberleffi. grida. in-
sulti di provocare la reazione 
degii studenti democratici. e 
permettere cosi l'inten'ento del
la polizia per «ristab:l:re l'or
dine ». 

A questo punto e'e stata una 
reazione di cui forse il rettore 
non aveva tenuto conto: gli stu
denti di Fisica. cono^ciuta la 
decisione del rettore hanno de
ciso di rioccupare la facoita. 
II comunicato affisso sulla porta 
dice: «II comitato di agitazio-
ne dell'Istituto di Fisica. preso 
atto deH'intimidazione del ret
tore a^Ii occjpanti della fjco.ta 
di Lettere e FiIo>ofia. revora 
la sospens.one delloccupazione 
dell'Istitu'o di Fisica perche in 
questa fa=e ntiene neces.'aria 
l'occupazione come strumento di 
lotta che vuole coordinare con 
tutte Je altre facolta. Viene 
garanfito lo svolgersi regolare 
di tutti gli esami. sono sospese 
tutte le attvita didatUche e di 
ricerca >. 

Intanto davanti al'a facolta 
di Lettere si ripetevano i ten
tative di convincere gli studen
ti ad uscire Prima ha provato 
il professor Co'ta. poi il pro
fessor Vitucci di storia romana 
e il professor BeUini. braccio 
de^tro del professor d'Avack 
npirivituto di Diritto ecclesa-
stico a gnirispnidenza. La ri-
sposta e stata sempre di netto 
rifiuto. 

Ien mattina si e venfjeato 
un curioso episodio: un grjppo 
di professon. di una certa e'a. 
che do\-e*ano essere esaminati 
dal professor Lombardi per un 
concor«o «o^o dovuti u s i r e da 
una finestra della Tarolia di 
Lettere dopo e^e re entrati nel
le pr^ne ore del mattino da 
una porticna laterale lasciata 
aperta dagli orcupanti. L'm'er-
vento del professor d'Avack a-
veva poi costrrtto cli studenti 
a baIT:care le porte 

La nun:one dei consigli di 
lavoro congiunti della FacoHa 
di Lettere ha annunciato a tar
da notte di aver stabilito die 
dal giorno 16 la facolta occu-
pata aprira le porte per per
mettere k> s\-o!simento degli esa
mi. Questo. afferma un comu-
nicato. c rispettando il caratte
re della nostra agitarione e nel. 
la consapevolezza di rappresen-
tare I'mteressc di tutti gii stu
denti ». 

Importante innovazione 

Certified!! 
sulla parola 
/ cittadini possono farsi da soli i 
certificati di residenza, cittadinanza 
e stato di famiglia - Le pene per chi 

attesta il falso 

Un i piccola rivoluzione nel 
campo burocratico e in atto 
da Iunedi 12 febbraio: i certi
ficati anagrafici pn"» riclucsti — 
stato di famiglia. ottudin.inza, 
res'denza — saranno sostituiti 
da semplici d'chiarpzioni giu-
rate degli interessati. 

Tutte le prassi burocratiche 
per il nlascio di assegni farm 
Iiari, documenti di circolaziono. 
paesaporti ecc. saranno d'ora in 
pni sen^ibilriK'nte snelhte. Agli 
enti pubblici, aziende e altre 
organizzazioni che richiedono i 
certificati di stato di famiglia. 
cittadinanza e residenza. i cit
tadini possono fornire di loro 
pugno lo indicazioni rifhie^te. 
assumendosene naturalmente tut

to le rc>ponsabilita 
Colui che forinsoe indica'io 

ni iiie-atto cade nolle ror.daniit 
preuste (ial'art -191 del ( ftl I T 
civile Lo |>-no p-T T i s i atto 
sta/.ionc non K'IIO infi'ncri .i 
un anno di carcero: ogni citt-i 
d;no che ricorre ni coitificati 
« sulla parola » deve qu.ndi sta
re molto attonto <:ti cui olio rii 
clnara se niin vuok- finire dn-
vanti al magistrato. 

La nuova form i di nlascio dei 
certificati non e valid.i p^r i 
concorsi pubblici e per i ma-
trimoni. 

I certificati possono essere 
^tilati in carta lil>era o in carta 
bollata. secondo 1'uso che se 
ne vuol fare. 

SuH'u affare ONMI» 

Supplement*) 
di perizia 

II giudice istruttore (Ii.il:.> 
r'ranco ha di>posto n-jovi accor-
tamenti sullo scandalo del 
I'OXMI. II magistrato ha con-
vocato per sabato 17 i tre p-o 
fessori che rejassero Ia perizia 
contabile e che trassero le con-
clusioni che hanno portato in 
galera l'ex sindaco. Amerigo 
Potrucci e Dario Morgantim. 

II dottor Franco, presenti i 
drfensori dei principali imputa-

ti. av.or.iti C inll i 0/ /0 e Ma
dia aflidera r.ncanco per un 
s-ipplemonto di perizia I tr» 
neriti dovranno approfondire i 
rapporti fra 1'ON'MI e la societa 
di Domenico Cavallaro. 1'iTipj-
tato. latitante che venie\a alia 
Matemita e Infanzia frutta. ver 
dura e altri genen di q.ialitA 
scadente a prezzj notevo!mente 
sur>eriori a q^ielli di mercato. 

,t cmfwyp shrdlu etaoin nnn nnn 

Colpo grosso (per caso) degli agenti 

Sbagliano strada e... 
trovano le « blonde » 

Piombati per caso su due 
grossisti del contrabbando. al
cuni agenti si sono appostat: in 
un portone e sono rimasti ad 
asoettare 1'arnvo dei piccoli 
commercianti. di coloro che 
avrebbero dovuto ntirare le 
t amencane » e le t svizzere » 
per poi rivenderle Hanno avu 
to successo peno: all'alba ave 
vano arrestato sei persone. ave 
vano sequestrato tre auto e due 
furgoni. avevano messo le ma 
ni su otto quintal] di rigarette. 

Tutto e accaduto l'altra notte 
Una pattuglia di agenti. a bor-
do della solita «1100». imboc-
ca. per una svista dell'autista. 
via Aurelio Saffi. una strada 
di Monteverde chiuss alia fine 
da una scalinata. Proprio sotto 
i gradini e fcrmo un furgotw 

«615 >; dentro a sono due gio-
vanotti che. alia vista degli 
agenti. scendono in strada c 
fuggono precip tosa mente Lno 
^compare mi l'altro. Frair<-e© 
Raina'd:. e acciufTatto E non 
esita a raccontare di e^'ere un 
contrabbandsc're 

Allora gli igent- h -nnr. ii'lea 
buona Conv nti che :1 Ra na'.di 
e il suo amico stavano a-pet-
tando Ia gente cui cf>ni."gn.irc 
la merce. si na<condonn m un 
portone 1,'attesa non e vans. 
Arriva primi una « 124 * (a bor-
do Alberto Sen no e G'useppe 
Belforte); poi. via via. una 
«1100^ (Costantino Pavone). 
una « giulia > (Vittono Giorgi) 
ed un furgooe «61S> (Orlando 
Bionci). 
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Domenica la grande protesta unitaria in centro per Ueroico Vietnam e la pace 

MAMFESTAZIONE AL SUPERCMMA E CORTEO 
DOCUMENTO DEL C.E. DELLA CAMERA DEL LAVORO 

SETTIMANA DI LOTTAI 
PER CENTOMILA ! 

LAVORATORI ROMANII 
• 

Solidarieta con le categorie — Oggi a Pomezia sciopero generale dell'industria — II valore J 
delle iniziative unitarie negli entj locali contro la legge Preti-Colombo — Necessita di un • 

movimento per I'occupazione — Ripresa della lotta per le pensioni I 

Sottimana <Ii lotta per cento-
mila lavoratori romani. E' an-
cora viva l'oco della possente 
protesta defili edili contro gli 
omicidi bianchi e per piu uma-
ne condizioni di lavoro nei can
tieri the nth si annimcia lo scio-
IKTO generale do! settore del 
I'industna a Pomezia — ojjgi 
per 24 ore eon una manifosta-
?ione unitaria al!e 9 al cinema 
Italia — e la protesta dei fer-
rovieri addetti alle stazioni e 
aj(li impianli elettrici prevista 
dalle 22 di domain alio 22 di 
venerdi. 

II comitato esecutivo della 
Camera del I.avoro ha preso in 
esame queste lotto *• esprimen-
do la viva solidarieta di tutta 
l'organizzazione ai centomila la
voratori — edili. fernnieri. di-
pendenti delle aziende industria-
Ii di Pomezia. petrolieri. ope-
rai della Cledca. comme.ssi clel-
la Minimax. dipendenti della 
Cassa del Mezzo??iorno. dell'lsti-
tuto commercio extern. della 
Motta. ecc. — impegnati in uran-
di lolte unitarie contro il stiper-
sfrtittainento. per la contratta-
zione integrativa. per la sicu 
rezza del lavoro. per l'occupa-
7ione. per la dife^a delle liberta 
e dei diritti sindacali J>. 

In un suo documento il C.E. 
della Camera del Lavoro sotto-
linpa « ii valore delle iniziative 
unitarie realizzate nel settore 
dejili enti locali e delle aziende 
»nunicipaliz7ate contro la prati-
ea soppressione dei diritti e dei 
poteri di contrattazione e con
tro le minacce al trattamento 
dpi lavoratori che sono conte-
nute nel di^ecno di legge 43G1 
bis (Preti Colombo) in corso di 
npprovaz'one nlla VI commit 
sione dclla Camera. Ai 50 000 la
voratori romani intcressati — 
pra«eRue il documento — il C.R 
nssietira il solidale soitecno di 
tutte le catetforie per le even-
tuali loro iniziative di lotta che 
si rendes^ero neees^arie ove 
nnn venttano accolte le posizio-
ni dei sindacati ». 

Dal 1. cennfin sono itati ri-
cbiesti oltrc 400 licenziamenti 
collettivi in 14 aziende. mentre 
sempre piu diffusi si fanno I 
ca^i di licenziamenti individuali 
e le ridii7ioni all'orario di la
voro. Quest! fenomeni interes-
sano nnche Rrandi aziende. co
me I'Autovnx. la RPD. la I,u-
ciani. 1'OMT. Tl Comitato ese-
cutivo della Camera del Lavoro 
ha pre«o atto del «fatto posi-
tlvo che sui problemi dell'oc-
cupazionc prncedonn .eli incontri 
unitari con la CISL e la UIL 
per definire una comune piat-
t a forma rhenc'icativa anche in 
rapporto ai ntardi e alle di-
storsioni che si manifestano per 
H piano recionale di svilnpno. 
Tuttavia — rimarca il docu-
Tnento — di fronte ai <emp-e 
piu grnvi drammatici sviltipoi 
della situa7ione. il C.E. sottoli-
nea l'urgente necessita di im-
pejmare imitariamente H movi
mento sindacaie su un vasto e 
generate terreno di lotta per 
corrtrastare i nenativi dementi 
in atto ed affennare una nlter-
nativa di positivo sviluppo per 
I'occupazione nella citta e nella 
prmincia ». 

Infine il C.E. ha esaminato 
Tandamento della \ertenza per 
I'aumento e la riforma delle 
pensioni «esprimendo il pare-
re. dinanzi alia linea govcrnati-
va per ritardame e faisarnc la 
solir/ione. di arrivare rapida-
mente alia ripresa della lotta 
decidendo le misure neee^sarie 
per un*e$te5a mobilitazione del
le aziende e categoric ». 

Secondo impegni ministerial! 

Piii ispettori nei cantieri 
Sino a tarda sera d durato 

1'incoiitro fra prefetto. sinda
cati degli e<lili e <latori di la
voro. a proposito delle sciagure 
nei cantieri. Secondo un imne-
gno del ministro del Lavoro 
venti ispettori dovrebbero svol-
fiere una ispezione generale nei 
cantieri romani e l'lspetotrato 
provinciale dovrebbe essere po-
tenziato (soltanto) con cinque 
nuovi runzionari. 

In merito alia manifestazio-
ne di lunedi. la segreteria della 

Fillea ha diramato un comutii-
cato in risposta alle dichiaru-
zioni della segreteria nazionale 
della Filca-CISL e del segreta-
rio dell'LInione sindacaie ronia-
na della CISL i quah hanno 
espresso apprezzamenti negati-
vi sullo svolgimento della ma-
nifestazione. La Fillea respinge 
come completdmente infondati 
gli apprezzamenti espressi in 
quanto c la grande manifesta-
zione degli edili non e stata af-
fatto snaturata nel suo carat-

tere e nel .suo contenuto uruta-
rio. Cid e stato dimostrato dal-
lo svolgimento dello scioi>ero e 
del comizio, dal contegno dei 
partecipanti che hanno espiei-
so il loro consenso con tutti gli 
oratori e con i discorsi pronun-
ciati. Questo carattere unitario 
non e stato minimamente scal-
fitto dall'atteggiamento — sot-
tolinea il comunicato — di due 
sole persone che hanno tenta-
to delle interruzioni verso l'ora-
tore della CISL*. 

Parleranno Enrico Berlinguer, Ercole Bonacina e Vincenzo 
Gatto - Un appello del Comitato per la pace e la liberta del 
Vietnam - Altre due importanti manifestazioni: venerdi a 

Genzano e sabato a Centocelle 

Honia deniocratica dara vita 
domenica prossima a una gran
de manifestazione di solidarieta 
con l'eroico popolo del Vietnam 
e cli condanna all'impenalismo 
nmericano. Alle ore 10. al Su-
percinema. si terra un comizio 
unitario e succes-ivamente un 
giande coitco per le vie del cen
tro cittadino. Al comizio parle
ranno i cumP'igni Enrico Heilin-
guer del PCI. Eicole Hcnacma 
del PSl' e Vincenzo (Jatto del 
PSIUP. 

In occasione della mamfesta-
7ione il comitato romano per la 
pace e la liberta del Vietnam 
ha lanciato alia cittadinan/a il 
seguente appello: 

Romani! 11 popolo vietnami-
ta si 6 stretto piu che mai com-
patto. intorno alle sue forze li-
beratrici, infliggendo colpi du-
rissimi all'aggiessore amen-
cano. 

II governo USA reagisce alia 
sconfltta militare e pohtica in-
tensiflcando la sua guerra di 
massacro. progettando un ag-
gravamento ulteriore del con-
flitto; alcuni generali chiedono 
luso delle armi nucle.ii i 

i Romani1 il popolo uctnami 
m'razione e la piena solidarie
ta al popolo \ietnami'a. la fer-
ma condanna dclla persistentc 
aggressione americana e per as-
sicurare. con la pace e la li
berta al Vietnam, la pace al 
niondo. uniamoci in un nnnova-
to e piu foite impegno di azione. 
Partecipate. domenica 18 feb-
braio. alle ore 10. al Superci-
nema. alia grande manifestazio
ne di protesta e di lotta. 

Leviamo la nostra voce per-
chd il governo italiano inter-

venga decisamente presso quel
le) amencano per chiedere la 
cessazione dei bombardamenti. 
condizione giusta e necessana 
per l'apeitura delle trattati\e. 

Si fermi la minaccia al ncor-
so delle armi atomiche. Cessi-
no immediatamente le di->truzio 
ni e i massacri. Si riconosca il 
Fionte di liberazione na/ionale 
come autentico rappresentante 
del Sud Vietnam. Via le truppe 
amencane dal Vietnam. II Viet
nam ai vietnamiti v 

Altre due impoitanti manife
stazioni per la pace e la liberta 
del Vietnam sono in programma 
per i prossimi giorni. A Gen

zano. \enerdi. alle ore 1R. nel-
l'Aula magna dell'Istituto pro 
fessionale. parleranno i compa-
gni Umberto Terracini. Ander-
lini del movimento socialist! au-
tiHiomi e un altro oratore del 
PSIUP. Sabato avra luogo a 
Centixelle I'annunciata manife
stazione popolaie: a P a//a 
Mirti. nella pia/za principale 
del popoloso quartiere, i demo
cratic! di Centocelle si nuni-
ranno per esprimere la loro so
lidarieta ai combattenti \ietn.i-
m ti e la loro condanna per la 
vile aggressione impenalhta 
americana. Parlera il compa-
gno Sandro Curzi. 

Nuovo infortunio: gravissimo un edile 
Ancora un infortunio sul lavoro: un edile. Domenico Castel-

lucci. di 39 anni. di Artena. 6 precipitato dal «ponte» di un 
cantiere in localita Macere rimanendo gravemente fento I/oix^-
raio e stato ricoverato con prognosi riservata all'ospodale civile 
di Velletri. dove gli sono state riscontrate fratture all'osso fron-
tale e alle costole. 

Truffatore denuncia furto inesistente 
Non era professore universitario. non era nobile. non vaggia\a 

in « nx?rcedes ». non era stato incancato di raccogliere fondi [x>r 
i terremotati. Giuseppe Crepaldi. 32 anni. era un truffatore e ba
st a: e lo hanno tradito l'eccessiva fantasia, la mania di grande/za 
che lo ha spjnto ad andare a denunciare alia polizia il furto di 
un'auto. una « mercedes ». che non aveva mai posseduto. F." stato 
subito smascherato anche perchc lo stavano ncercando da tempo. 

Camion piomba su sette auto ferme 
«Strage > di auto in sosta. Due ladruncoli. pochi attimi dopo 

aver rubato un camion, hanno imboccato un vicolo cieco. vicolo della 
Campanella a Trastevere: quello che sedeva alia guida. forse 
non molto esperto. ha tentato di fare retromarcia con il risultato 
di piombare addosso a sette auto fenne. 
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C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

K()>1ANA 
D o m n n l a l l e 21.15 al T e a t r o 
O l i m p l c o in p r o g r a m m a la 
a pr ima I t a l l a n a » d i « R e 
q u i e m Cant i c l e s » dt S t r a v i n 
s k y ( tagl IS) in un c o n c e r t o 
d i r e t t o da D a n i e l e Par i s S o -
listi N Condo e E F iore t t l 
B ig l i e t t i in v e n d i t a a l ia F l l a r -
m o n i c a (312560). 

TEATRI 
In c o n s e g u e n z a de l lo sc lnprrn 

rircM attnrl gli spr t taco l l t r a -
trall non si s v o l g e r a n n o . ad 
c c c c z l o n r til « S a n g N o l r • dl 
Louis ( i u l l l o u x , presrnta tn al 
t ra tro Par io l l i lalla e n m p a g n i a 
Trailers** del T h e a t r e du Co
thurni-. c h r vrrra rcp l l ca to s o 
lo s t a s e r a a l le 21,15. 

VARIETA' 
A M B R A J O V I N E L L 1 ( T e l e f o -

n o 73.13JOB) 
D o v e la terra sco t ta . c o n G. 
Cooper A • e r i v i s t a L o l a 
Grncy 

V O L T U R N O 
1 /as sas s lno ^ al ia por ta , c o n 
J Crawford G + e r i v i s t a La 
T o r r e - R i z z o 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
UUbollk. con J P Law A 4 

A M E R I C A ( T e l 3K6.168) 
Trans Knrop Kxprrss ( a pr l l e 
n u d a ) . c o n J L. T r i n t i g n a n t 

( V M Id) UK • • 
A N T A R E S ( T e l . KW.JM7) 

U n u o m o per t u l l e le s i a g l o n l 
c o n P Scofteld OR • • • 

A P P I U ( T e l . 779.638) 
Bella dl glorno. con C De-
neuve (VM 18) DR • • • • 

AKCHIMEDE (Tel. 875.567) 
T h e Man With t h e G r e e n c a r 
n a t i o n 

A R I S T O N ( T e l . 353.230) 
II favolo^n dnt lor I 'nl l t t lr , 
c o n R Harrison A + + 

ARI.ECX:HINC) ( T e l . 35K.654) 
A p ledl nndl nel p a r c o . c o n 
J F->n<1a S • 

A S T R A 
Chni<o 

A V A N A 
l . 'uomo c h e s a p e \ a t roppo . 
c o n J . S t e w a r t 

(VM I t ) G + + 
A V E N T I N O ( T e l . 572.137) 

C e r a u n a volt a. c o n S L o r e n 

B A I . D U I N A ( T e l . 347JS92) 
I'n m l l l o n e dl do l lar ! per 7 
as«ass lnl 

B A R B E R I N I ( T e l . 471.7U7) 
Peter Gunn 24 ore per I'assas-
sttio, c o n C S t e v e n s G 4 

B O L O G N A ( T e l . 426.700) 
D j u r a d o , c o n M. Clark A 4 

B R A N C A C C I O ( T e l . 735.355) 
C e r a u n a v o l t a , c o n S. Loren 

» • • 
CAPITOL 

L'nro dl Londra , c o n J Kar l -
s e n G 4 

C A P R A N 1 C A ( T e l . 672.465) 
II padre di f a m l g l l a . c o n N 
Manfred! 8 + + 

C A P R A N I C H E T T A ( T . 6724.65) 
I.o s t r a n l e r o , c o n M. M a -
s t r o l a n n i ( V M 18) IJR + + + 

a ) L A 1)1 R I E N Z O ( T . 350.584) 
C e r a u n a v o l t a . c o n S. L o r e n 

S • • 
C O R S O ( T e l . 671.691) 

Atnare per v l v e r e , c o n M F 
Buyer (VM 18) DR 4 

D U E AI.I .ORI ( T e l . 273J207) 
C e r a u n a v o l t a . c o n S. L o r e n 

S • • 
E D E N ( T e l . 380.188) 

Due per la t i ra i la . c o n A u d r e y 
Hepburn 9 + + 

E M B A S S Y 
II m a r i l o e m l o e I ' a m m u z n 
q u a n d o ml pare , c o n K S p a a k 

S A 4 
E M P I R E ( T e l . 855.622) 

Gil occhl dc l la m u t e , c o n A. 
H e p b u r n (VM 14) G + 

EllRCINE (Piazza Italia. 6 • 
Eur • Tel. S9.10J86) 
II padre dl famtRlla. c o n N 
Manfred! B • • 

E U R O P A ( T e l . 855.736) 
Qurxtl fanlAsml, c o n S Loren 

S A • 
F I A M M A ( T e l . 471.100) 

Via dulla p u n f o i u c o n J 
Chrlot le DR « + 

F 1 A M M E T T A ( T e l . 470.464) 
D i v o r c e A m e r i c a n S t y l e 

G A I . I . E R I A ( T e l . 6 7 3 5 6 7 ) 
F a c c e per I ' lnferno c o n G. 
P e p p a r d DR 4 ^ 

G A R D E N ( T e l . 582JU8) 
C'rra una v o l t a , c o n S L o r e n 

S A 4 4 
G 1 A R D I N O ( T e l R94A46) 

Ieri ogRl d o m a n l . c o n S L o r e n 
SA 4 4 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Telero-
nn 6X6.745) 
Gil o c c h l de l la n o n e , c o n A 
H e p b u r n ( V M 14) G 4 

IMPKRIAI.CINE N. Z (Telefo-
no 686.745) 
Bio n - u p . c o n D. H e m m i n g s 

(VM H ) DR 4 4 4 

Le s l g l e c h e a p p a l o n * a c -
c a n t o a i t l t o l l d e l fllai 
c o r r l s p o n d o n o a l i a s e -
g u e n t e c las s l f l caz lone per 
g e n e r l : 

A - • A r r e n t a r o f t o 
C — C e a t l c o 
D A •» D I s e g v * a n j a a l * 

D O ™ D o c n o t e n t a r l * 
D R • • D r a a m m t l c * 
G — G l a l l o 
M ^ M u s l c a l e 
S — S e n t l m e n U V * 
S A " S a t i r i c * 

S M o S t o r i e o - m l t o l o g l e o 
II n o s t r o ( l u d l z l o t u l fllm 
T l e n e e s p r e s s o n e l a i o d o 
s e g u e n t e : 

4 4 • • • •=» e c c e t l o n a l e 
4 4 4 4 = o t t l m o 

4 4 4 = b u o n o 
4 4 = d i s c r e t e 

4 «= aaed iocre 
V M 16 = v l e t a t o al m i 

nor ! di 16 ann i 

LEGGETE 

noi donne 

Sabato 17 ftbbralo. al Teatro Parioli di Roma, si avra I'atttsa prestntaziono dalla € farsa di cro-
Htxas scritta da Dino Verde con Bruno Broccoli:cLa tottoscritta, avando spouto un ergastolano...*. 
L« «tottoscrifta> • Rossella Como, I'trgattolano Riccardo Garrono cha qui vediamo con gli allri com-
pwttnti la compagnia: Riccardo B|lll, Francaico Mile, Rosalia Splnalll, N«llo i r l r i t , Pasguala Nlgro 

• • • • • • • • • • • • • • 

I I A L I A ( T e l . 856.030) 
Dal le A r d e n n e a l l ' in ferno . c o n 
P . Stafford A 4 . 

M A E S T O S O ( T e l . 786.086) 
C e r a una v o l t a . c o n S. Loren 

SA 4 4 
M A J E S T I C ( T e l . 674.908) 

II do t tor Z l v a g o . con O Shari f 
DR 4 

M A Z Z I N 1 ( T e l . 3 5 1 3 1 2 ) 
Cul d e s a c . c o n D. P l e a s a n c e 

(VM 14) SA 4 4 4 
METRO DRIVE IN (Telefo-

no 60.50.126) 
S p e l t , v e n e r d i , s a b a t o e d o m . 

M t T l K O P U L l l A N ( I . 68UJH0) 
Le Rrandi v a c a n i e , c o n L D e 
F u n e s C 4 4 

M I G N O N ( T e l . 86».4!)3) 
Creatura del d i a v o l o , c o n J. 
F o n t a i n e (VM 14) DR 4 

V . . ; i . . . l t N O ( T e l . 4 6 0 5 8 5 ) 
T r a n s Europ E x p r e s s (a pe l l e 
n u d a ) . c o n J L. T r l n t i g n a n t 

( V M 13) DR 4 4 
M O D E R N O S A L E T T A ( T e l e f o -

n o 460J285) 
Lamlr l , c o n A K a i i n a 

(VM 13) S 4 4 
M O N D I A L ( T e l . 834.876) 

II padre dl f a m l g l l a , c o n N i n o 
Manfred! 8 4 4 

N E W Y O R K ( T e l . 7 8 0 5 7 1 ) 
D iabo l ik , c o n J .P . L a w A 4 

N L O V O G O L D E N ( T . 755.002) 
L o r o dl Londra, c o n J Karl-
s e n G 4 

OLI.VIPICO ( T e l . 3 0 2 ^ 3 5 ) 
I Kiornl del l ' lra . c o n G G e m 
m a (VM 14) A 4 4 

P A L A Z Z O 
Diabo l ik . e o n J .P . L a w A 4 

P A R I S ( T e l . 754.386) 
I,a g a n g de i d i a m a n t l . c o n G. 
H a m i l t o n A 4 

PLAZA ( T e l . 681.193) 
Caro l ine Cher le . c o n F. A n -
g l a d c ( V M 18) S 4 

( ( t i l I R O F O N T A N E ( Telefo-
n o 4 7 0 5 6 5 ) 
quel fantastlcl pazzl volant I. 
c o n T T h o m a s C 4 

U U I R I N A L E ( T e l . 462.653) 
l o , d u e flglir. tre v a l l p l e . c o n 
L. D e F u n e s C 4 4 

Q L I R I N E T T A ( T e l . 670.0I2) 
II c a r o f a n o v e r d e . c o n Peter 
F i n c h (VM 14) DR 4 4 

R A D I O C I T Y ( T e l . 464.103) 
G a n g s t e r S t o r * . c o n W EJeattv 

(VM l.S) DR ^ 4 
R E A I . E ( T e l . 5X0534) 

I . -oro d! Londra . c o n J Karl -
s e n G 4 

R K . \ ( T e l . 864.165) 
F a c c e per I' lnferno, c o n G. 
Peppard DR 4 4 

R I T Z ( T e l . 837.481) 
L o r o d | Londra, c o n J. Karl-
sen G 4 

R | \ O L I ( T e l . 460.883) 
I a ca lda n o t t e d e i r t s p e t t o r e , 
Tibrw. c o n S Po i t i er G 4 4 

R O Y A L ( T e l . 7 7 0 ^ 4 9 ) 
<|nel la sporca dorz lna . c o n L. 
Marv in (VM H ) A 4 

R O X V ( T e l 870.504) 
J a m e s B o n d 00" c a s i n o R o j a l e 
c o n P Se l l er s S \ 4 4 

S A L O N E M t K G H K R U A (Te> 
l e f n n o 671 439) 
C i n e m a d'EXsar L o n t a n o dal 
V l e n a m 

S A X I I A ( T e l . 861.159) 
Cnl d e s a c . c o n D . P l e a s a n c e 

(VM 14) SA 4 4 4 
S M E R A L D O | l e i . 4 5 1 ^ 8 1 ) 

U n a i )mo per t n t t e le s i a g l n -
n l , e o n P Scnfleld DR 4 4 4 

S U P E R C I N E M A ( T e l . 485.49R) 
Preparat l la bara, c o n T. Hill 

A 4 

I H E V I ( T e l . 869.619) 
J a m e s lioiul 007 cas ino Roya le 
con P. Se l l ers SA 4 4 

1 K I O M P I I K ( T e l . K3.KU.00:i) 
La gang del d i a m a n t l . c o n G. 
Hami l ton A 4 

V I G N A CLARA ( T e l . 320.359) 
V l v e r e per v l v e r e c o n Yvea 
Montu- f* I>R 4 4 

Seconde visioni 
\ F K I C A : Tutt i l i is irine a p p a s -

•t ioi iataninite , con J. A n t l i e w s 
M 4 

AI R O N E : L a v e r g l n e d e l l a v a l -
le , c o n R- W a g n e r A 4 

A L A S K A : Ki l ler S t o r y 
A L B A : A g c n t e t igre sflda Infer-

na le , c o n H. Hanin A 4 
ALCK: F a t h o m bc l la Intrepida 

e sp la . con R Welch A 4 
ALCYONK: Cinqi ie m a r i n e s per 

S ingapore , c o n K. F l y n n A 4 
AI.FIKItl: La piu grande rap l -

11a del West , con G. Hi l ton 
A 4 

A M B A S C I A T O R I : 28 minut l per 
3 mi l lon i di dol lar! , c o n R 
H.irrison A 4 

AM BRA JOVINF.LLI: D o v e la 
terra sco t ta . c o n G. Cooper 
A 4 4 e r iv i s tn 

ANIF.N'E: I caval ier l de l la v e n 
de t ta 

A P O L L O : J u l i e perchfr n o n 
v u o i ? con J Chris t i e SA 4 

AQtJILA: Colpo m a e s t r o al s e r -
v i z l o dl S.M Br i tann ica , c o n 
R. Harrison G 4 4 

A R A L D O : Trappola per 4. con 
L Jeffries A 4 

A K G O : A g e n t e C07 si v l v e so lo 
d u e vo l te , c o n S. C o n n e r y 

A 4 
A R I E L : II sudar lo del la m u m -

m i a . con E. Se l lars DR 4 
A S T O R : Vn corpo d a a m a r e . 

con K N a t h a n a e l 
(VM 18) DR 4 

A T L A N T I C : Mis ter X. c o n N. 
Clark A 4 

A L ' G l ' S T U S : I 7 falsarl . con R. 
Hirsch SA 4 4 

Al'RK.O: II ranch degl i sp ie ta t i 
con R Horn A 4 

A l ' S O N I A : F i l m d'Essai: Sor -
risi dl una no t t c d'estate , di 
I. P e r g m a n SA 4 4 4 

A V O R I O : II ma^nif lco t e \ a n n . 
con G. S a x o n A 4 

B E L S I T O : II mora l i s t* , con A 
Sordi SA 4 4 

B O I T O : Carrlatnre di Indian) . 
c o n K. D o u g l a s A 4 4 

B R X S I L : L ' lmmora le . c o n U. 
Tognazz i (VM 13) DR 4 4 

B R I S T O L : II c o m a n d a n t e R o 
bin Crusoe, c o n D. Van D y k e 

SA 4 
B R O I D W A V : Fahrenhe i t 451. 

c o n J Chris t i e DR 4 4 
C A L I F O R N I A : Da un m o m r n l o 

al l 'a l tro . con J S e b c r g DR 4 
C A S T E L L O : La s lgnora spr int . 

c o n J ChriMie C 4 
C I V E S T A R : Dal le A r d e n n e a l 

l ' inferno. c o n P Stafford A 4 
CI.ODIO: Mister X con N Clark 

A 4 
C O L O R A D O : I-a c a d u t a d e l l e 

a q u i l e . con G P e p p a r d 
(VM 14) A 4 

CORXLLO: Tre sul d U a n o . c o n 
J L e w . s C 4 4 

C R I S T A L L O : Ripo«o 
D E L VASCF.I.LO: Djurado , c o n 

N Clark A 4 
D M M X N T E : Q n a n d o d ico c h e 

ti a m o . con T Ren is S 4 
D I X N A : II 13 o u o m o . c o n M. 

P i c c o h DR 4 
E D E L H E I S S : Qnando d i c o c h e 

ti a m o . con T. Ronis S 4 
E S P E R I X : Da l l e A r d e n n e a l 

l ' inferno. c o n P Stafford A 4 
E S P E R O : Se t t e donne per i Mac 

(•rrtoT. con D B a i l e v 
iVM 14) A 4 

F A R N E S E : Chiamata per I! 
m o n o , con J Mi«nn G 4 4 

F O G L I X N O : Tom e J e r r \ d U c o . 
II \ o l a n t i DA 4 4 

G i r t . l O CES.XRE: I J sflnpe 
d'oro. c o n R T a j l o r A 4 

IIARLF.M: Rinoso 
H O L L Y W O O D : I n corpo da 

a m a r e , c^n E Nathanae l 
iVM IS) DR 4 4 

I M P F R O : Doss ier Marocco 7. 
c o n E Martinel l t A 4 

I N D I N ' O : D u e per la s t rada . 
c o n A. H e p b u r n S 4 4 

J O L L Y : Alfle. c o n M C a m e 
SX 4 4 

J O N I O : Da u o m o a u o m o . con 
L Van Cleef A 4 

LA F E N I C E : D u e per la s t r a 
d a . con A Hepburn S 4 4 

L E B I . O V : II m a g n i n c o t e x a n o . 
con G S a x o n A 4 

U X O R : F r o n t i e r * a Nord -
Ovest . con L B a c i l l A 4 

M A D I S O N : T o m e J e r r v In t o p 
cat D \ 4 4 

M A S S I M O : Ieri o g c l d o m a n l , 
c o n S. Loren SA 4 4 4 

N E V A D A : L a f f a r e B e c k e t t , c o n 
L. J e f f n s A 4 

NIAGXR.X: Colpo grosso a M a 
n i l a 

Nl 'OX'O: Cinque m a r i n e s per 
S ingapore , c o n £ F l y n n A • 

Al Salone Margherita 

Lontano dal Vietnam 

Da oggi al Salone Margherita un grande avvenimenlo cinema-
tografico: < Lontano dal Vietnam >, il film diretto da Jean Luc 
Godard, Alain Resnais, Claude Lelouch, Joris Ivens, Chris 
Marker, Agnes Varda, William Klein. II film, presentato in 
anfeprima ieri sera su iniziativa del Comitato per la pace e la 
liberia del Vietnam, era stato vietato alia Mostra di Venezia. 
Ora viene presentato in edizione assolutamente integrale 

Nl'OX'O OI . IMPIA: Cinenm s e -
W i o n c Colui c h e d e \ e m o -
rire . ron J S e r v a i s DR 4 4 

P A I . L A D I t ' M : Î » grande sflda. 
a Scot land X'ard. con S t e w a r t 
Granger G 4 

PI.XNET.XRIO: Cortometragg l 
in concorso 1967 

P R E N E S T E : II 13.o u o m o . c o n 
M Pu-coli DR 4 

P R I N C I P E : U n o scerlffo tu t to 
d'oro 

R E N O : Kil ler ca l ibro 32. c o n P. 
l.ee L a w r e n c e A 4 

RI.XLTO: R a s s e g n a : La r a g a r -
ra dagl l occh l verdi , c o n R. 
T u « h i n g h a m S 4 4 

R I ' B I N O : L ' a r c i d l a i o l o . c o n V. 
G.issm.in C 4 

S P L E N D I D : Le s c h l a v e e s i s t o -
no ancora (VNi !3) DO 4 

T1RRENO: X'letnam guerra s e n -
7a fronte 4 
H e n n k s o n (VM 13) DR 4 

T K I X N O N : Mor lanna ron A 
T l SCOI.iV I'ccidi o miiori . con 

R Mark A 4 
I I .ISSE: Xcente \ o e a n m i s s i o -

ne X potron con L Devi l l A 4 
X'FRBXN'O: II c o r a g e i o s o lo 

s p l e t a t o il t radi tore . c o n R 
A n t h o n y A 4 

Terze visioni 
A R S CINE: Ripo«o 
A l ' R O R X : II g o b b o dl Londra, 

c o n G Stol l (\*M 13) G 4 
C A S S I O : Ripo<o 
COLOSSF.O: Dalla t e r r a w a . c o n 

P N e w m a n (VM 16) S 4 4 
DEI PICCOLI: Rip<^"0 
DELLE MIMOSE: La ruea dl 

Marek. con I Papas DR 4 
DELLE R O N D I N I : S i a t o d a l -

larmr. c o n R. Widmark 
DR 4 4 4 

DORLX: o p r r a * l o n e panra, c o n 
J . Ross S tuart DR 4 4 

E L D O R A D O : J o e I ' lmplacabi le . 
c o n R \ ' a n N u t t e r A 4 

F A R O : 2 + 5 mls s lone Hldra. con 
E. Ruffo A • 

r o i . G O R F . : R i p o s o 
N O V O C I N C : i n l i e perch^ n o n 

xi io l? con J Chris t ie SX 4 
O D E O V : Paradlsn h a n a l a n n 
O R I E N T E : Quanto sel be l la Ro

m a , c o n L. D c Luca 

P L A T I N O : Cnlpo grosso ma nun 
troppo. ron Bo; ir \ i l SX 4 4 

PRIMA PORTX: I na rarahina 
per Schut , con L ISnrk* r 

A 4 
P R I M A V E R X : Riposo 
REGILtJX: L'ira di Achl l l e . con 

G Mitchel l SM 4 
R O M A : Camping , con N M a n -

frcdi C 4 4 
S A L X C M B E R T O : 4 . - 3 . 2 . 1 . 

m o r t e . con L Jeffries A 4 

Sale parrucchiali 
B E L L E A R T I : S t a t o d'al larme. 

c o n R Widmark DR 4 4 4 
COI.L'MBUS: Caterlna d! Rus

s ia 
C R I S O G O N O : La spada d! 

D'Artagnan . c o n G Baker 
A 4 

D E L L E PROXTNCIE: l o s c e 
r l f fo In gonnc l la . con D Re> -
nold« X 4 

LI CLIDE: Nei marl drll A l a 
s k a 

GIOX' T R X S T E V E R E : I c n l . 
te l l ) de l t e n d i c a t o r e 

M O N T E OPPIO: II r l torno del 
p is to lero . con R Tavlor X 4 

M O N T E ZERIO: Daniel B o o n e . 
c o n F. Parker A 4 

N O M E N T A N O : La \ r n d e t t a de i 
c a \ a l i e r i 

Nl'OX'O D. OLIMPI.X: L 'nomo 
di U r i m i r , c o n J S t e w a r t 

A 4 
O R I O N E : I 7 maicnincl 4err>, 

con J I . fn n C 4 4 
5.XLA S S X T L R N I N O : I vlaicgl 

dl Gul l iver , r o n K M a t t h e w s 
A 4 

S A L A TRXSPONTIN.X: A s c e n -
sore dl lusso 
RIDL'ZIONI E N A L - AGIS : 

A m b a s c i a t o t l . Adriac lnr . Afr i 
ca . Alflerl. Bo logna . Crlstal lo . 
De l l e Trrrazze. Eucl ide , Faro , 
F i a m m e t t a . Imper ia lc ine n. 2. 
Leh lon . Mondia l . N u o v o 0 1 > m -
pla . Orione, P lanetar lo . P laza , 
Pr lmaporta , Kla l to . Roma, g a 
la L'mberto, Sp lendid . Su l tano , 
T r a j a n o dl F i a m l c l n o . T lrreno , 
Tusco lo . L'lisse. X'erbano. T E A 
TRI : A r l e c r h l n o , Del le Art! , 
El l trn , Qnlr lao , Rldotto El lsro , 
Sat lr l . 

lettere 

Itlipoita «1 littorl lulla rtlttlonl dtll'URSS 

• delI* C«co*lovacchl« col govtrno dl Attn* 

Formal, rapporti diplomatici 
ma dura ooiidaniia del regime 
Sono un compagno e chiedo 

a l'Unitu se corrisponde a 
ventit la notizia. che ho letto 
alcuni giorni fa su un ator-
nale locale, secondo la quale 
I'Umone Sovietica e la Ceco-
slovacchia. ttisteme ad altri 
Paesi occidental^ hanno rico-
nosctuto il governo d'Atens. 
Se questo e rero, vorrei sa-
pere quale e la ragione di un 
simtle rwonoscunento. 

Attendendo un chtartmento, 
ringrasio e saluto 

ANTONIO SABATINI 
(Abbadia S. S. - Sienu) 

Sullo s t e s s o argomento, 
esprimendo cntiche nei con
front! dell'URSS. ci hunno an
che scntto i lettori: Albino 
BRANCHINI (Bologna), Gil-
berto GAMBELLI (Milano), 
Mauro MARTINI (Firenze). 

I nostrl lettori ricorderaniio che 
dopo l'abortlto colpo di Stato rl e 
Costantino tent6 il U dicerntre 
scorso. i colonnelll hunno vontl-
nuato a rlcono<;ct're il re tome 
Mivrano, iconsiKliandocll tuttavla 
dl nentrare in (irecia Pur riap-
pt'nder.cto i ntratti rttlla coppi.t 
reale In tutti gli uffici pubhlkl, 
hanno nominjto un rcgBente. nella 
persona del generale Zoltakls. t 
hanno niesso In atto un vasto pia
no di epurazlone nell'Merclto e 
nella pubblica amministrazlone dl 
tutti gli elementl icdell alia ID-
ron a 

Per E » Statl membri della NAPO 
si e venuta a creare una strana 
e as&al « delicata n situazione, \ i-
sto che 1 loro umbasciatorl, come 
del resto tutti 1 rnppreseniantl 
diplomatic! ad Atcne, sono accre-
ditatl presso il re. fugglto a toma 
perche tent6. senza successo. ol 
rovesciare II suo proprlo governor 
questo perO, contlnua a rlconoscer-
lo como sovrano, accusandolo nel-
10 stesso tempo dl < crimlne cen
tro la nazlone » ! 

Temendo che un atteggiamento 
piu rigtdo verso 1 colonnelll po-
trebbe splngerll a mettere la Ore-
cia fuori dalla NATO, e per lacl-
litare un compromesso tra la co
rona e lu glunta militare, 1 govenil 
« alleatl », dopo un breve periodo 
dl esltazlonl e amblgulta, hanno dl 
nuovo stablllto normal! relazlonl 
dlplomatlehe con la Grecla, n̂ -1 
«icnso dl un riallacciamento dl 
stretti rapporti da alleatl, appunio 
con 11 govemo militare dl Atene. 

Un simile problems non si po-
neva ne per la Cecoslovacchia, 
ne per l'Unlone Sovietica. ne per 
altrl Poesl sociallstl, 1 quail, pur 
condannando duramente 11 tnlpo 
dl Stato, non aveiano lnterraUo 
le loro relazlonl dlplomatirhe ed 
economlche con la Grecla. ne dopo 
11 colpo di Stato del 21 .lprile. 
ne dopo 11 falllto contro-colpo di 
Stato del 13 dicembre. 

Alcune agenzle di tniormazionl. 
nei giorni in cul gli ambascla'ori 
del Pae^l occidental! si reca.-ano 
al mlnlstero degli Ester! dl Atene, 
hanno Interpretato come una ri
presa dl relazlonl dlplomatlehe le 
vlsite, compiute per question! dl 
ordinaria amministrazlone. da fun-
zionari delle rappresentanze com-
merciall della Cecoslovacchia e uel-
l'URSS al mlnlstero greco a-1 
Commercio. 

La non sospenslone del npportt 
diplomatic! ed economic! tra i 
Paesl sociallstl e 11 govemo del 
colonnelll fc spesso motlvo di per-
plessita, che talvolta hanno le 
loro radiri In un concetto s^.ntl-
mentali^tico dei compitl che ln-
combono alia dlplomazia sodali-
sta. A dire la \erlta, a che o s a 
avrebbe ^ervlto una rottura unila
t era l dei rapporti diplomat Irl ec. 
economiri da parte del P v s l 
sociallstl con la Grrtla del co'.on-
nelh? La glunta militare ha <.nn-
piuto 11 suo colpo di Stato T.II 
successo. perche dlspone\a dello 
appogglo morale e materiale < ar
mi. capitall, mezzi). del «,cmzi se-
gretl degli Statl m i t i e ri^lla 
NATO Dopo II colpo dl S'aJO. 
la Grecla (u mantenuta nell'al-
lranza atlantira, alia quale 1 to-
lonnelll non si stanrano dl / l u n r e 
fedelt*. Exsi stessl hanr.o clichia-
rato espllcttamente rhe hanr.o n-
rorso al colpo di Stato per evl-
tare che le forze democratlehe gre-
che tira.ssero la Grecla luorl d.̂ 1 
Patto Atlantlco (che pol nean.-he 
questo A vrro. perch* apprna I al
tro lerl Andrea Papandreu. eii>o-
nente dell'ala sinistra dellTTnloie 
dl Centro. dlchlaravm a fxin-lra 
che non e stato mai nella sua 
lntenzlone dl non nspettare l'.ip-
panenenxa della Grecia alia NATO, 
ma che M tra'.ta soltanto di pir-
teclpame come narlorj* !r.rtln*n-
dente). \*!ta:« ed essenzlale I«T I 

colonnellt e, dunque, I'appogglo de
gli USA e della NATO, 

Se gli Statl Unitl e la NAPO 
a\cssero realmente \oluto llberart 
la Grecia dal colonnelll, la u -.ss 
sarebbe stata molto sempllce, e 
neisuno. oltre alcuni nostalgic) del 
(asclsmo, 11 avrebbe accusatl di 
ingerenza negll affaii della Grecla. 
Ma sarebbe Ingenuo pensarlo, co 
me nessun uomo razionale puo 
sostcnere sul serlo che 1 tMeal 
sociallstl potrebbero lntenenlre In 
Grecla — Stato membro della 
NATO — per alutare II nopolo 
greco a ro\esclare 1 colonnelll 
con la forza delle armi, senza 
provocare un conllltto generale tra 
1 due blocchl oppostl. 

Per quel che riguarda 1 rip 
port! economic), una mlsura unl-
laterale da parte del Paesl io 
clallstl non avrebbe affatto po'-
tato all'isolamento della glunta, 
\ isto che oltre 11 70'• del com
mercio estero della Grecla e ori'n-
tato verso l'Occldente, e In yrlino 
luogo verso il MEC e gli USA. 
Un tntervento, dunque, con'ro 1 
colonnelll. per essere efflcace. pre 
suppone In prlmo luogo, un h f e j -
gtamento lnequtvoco dell'Occidvnte 

A\ere del rapporti diplomatlci i-d 
economic! con uno Stato, non sl-
gntdca certo aiallare sempre 11 
suo regime o 11 suo govemo. La 
Unlone Sovietica mantlene del 
rapporti diplomatlci con gli USA e 
la Clna Popolare mantlene gli stessl 
rapporti con un'altra grande |K)-
tenza imperlaltstica. la Gran Ure-
tagna II regime dl MiLssollnl tl 
conobbe tra 1 prlml In Europa 
il Potere Sovletlco e mentre vl-
veva Lenin. l'Unlone Sovietica »ta-
bill normall rapporti diplomatlci 
con Tltalla fascista Slno airul 
tlmo momento rt'R-SS ebbe nor 
mall relnzlonl diplnmatli-hp con la 
Germanla dl Hitler e la Clna Po 
polare svolge oggi im lnten«o 
commercio con 1 trrritori Indubl 
tiimente cinesl dl Hong Kong e 
dl Macao. Ma nessuno ha inal 
sostenuto che tall rapporti pos 
sano essere Interpretatl come una 
arcettaxlone del reglml, e nncora 
meno come un appoggio al re
glml reazionan da parte dclla 
Vnlone Sovietica, della Clna l'o 
polare o dl altrl Paesl sociallstl 
Pur mantenendo rapporti diploma-
tlcl con 11 govemo dl Atene negll 
anni della guerra civile, l'Unlone 
Sovietica dette tutto M suo np 
poggio al democratic! greel in 
lotta. 

I-o stesso succede oggi. Dalla 
notte del colpo dl Stato l'Unlone 
Sovietica. la Cecoslovacchia ed al
trl Statl sociallstl. pur mante
nendo 1 loro rapporti diplomatlci 
con II govemo militare dl Atene. 
hanno condannato II colpo dl 
Stato. Giorni fa, il ministro degli 
esterl cecoslovacco V. David, rl-
spondendo ad una lnterroga2lone 
dl deputatl. ha dlchlarato nel modo 
piu Inequlvoco che II mantenere 
del rapporti diplomatlci ed eco-
nomlcl con la Grecla non deve 
essere Interpretato come un'appro-
vazlone del regime lnstaurato dal 
milltarl In segulto al colpo dl 
Stato del 21 aprlle. 

E per chl ne dubita. rlporttamo 
la risposta data dal ministro degli 
Esteri del colonnelll. Piplnelis al 
glornale turco Yenl Gatet di Co-
stantlnopoll e pubbllcata sul glor-
nali dl Atene 11 28 gennalo. Pipl
nelis rtleva nella sua risposta alia 
domanda: «Quail sono I vostrl 
rapporti con la Russia?», che la 
glunta militare vorrebbe stablltre 
del rapporti Bmfchevoll con TUnlo-
ne Sovietica. c Ma la itampa so-
t irttea — dice II ministro grevo 
— controllata dallo Stato interfe-
n%cc negli aftart tnternl della Gre
cia tn modo da create del dubbl 
sul'.a legittlmlla del regime greco 
e dei dirigeiti grecl. le pubbltea-
zinr.t ulttciaU unrtetlche cottltut-
renno del'e ingerenze evidentt net-
le cote grerhe. Soltanto $e Jl porrd 
/ n e a tali ingereme. le noxtrr 
relaxant con VUmn-.e Sottettca 
potrannn mialiorare ». 

Certo e, per6. rhe n* la stamps 
soviuita. ne gli uomlnl soviet irl. 
r.e quell! dl altri Paesl socialist! 
resseranno mai dl cendannare II 
regime dei colonnelll. denunciare 
I suol cnminl, e manlfestare la 
loro solidarieta verso ! democra
tic! greet I quail lottano per una 
vera democrazla nel loro Paese. 

La polltlca estera dellX'nione 
S^ivietlca, della Cecoslovacchia e 
dt altri Paesi sociallstl. politics 
reallsta, Ilberat* da sentimentall-
sml lnutlll, e senza dubblo un 
contnbuto prezloso alia lotta drt 
grecl e dl tutti 1 popoli contro 
1 imperialismo. del qu»> H r.eo-
fasc:«mo del colonnelll dl Aten* 
* un prodotto genjlno. (a. s ) . 

La verila procrs-

suale non srmpre 

corrispnndo alia 

verita vera 
La legge Fortuna sul divor-

zio. come e noto, precede dt-
tersi cast in cu: dotrebbe es
sere apphcata. Fra dt essi e'e 
quello della separaztone lega
le da almeno cinque anm In 
una separaztone e'e sempre 
uno che ha avuto torto. Ebbe-
r.e (questa e la domanda che 
nrolgo), ad inrocare lappli-
caztone della legge e consenti-
to ad entrambi i coniugi, tndt-
pendentemente dallesito della 
sentema per la separazione'* 

I compagnt parlamentan in 
Commissione terranno cerla-
mente presente che molte 
volte la tertta processuale non 
corrisponde alia renta vera, 
e qumdt il diritto a far ap-
phcare la legge per il direr-
zio non deve essere subordt-
nato al torto o clJa ragione 
risultante dalla sentema. Un 
coniuge non deve, ctoe, pro-
prio per questa legge che si 
preflgge di sanare molte pia-
ghe, dtvenire oggetto di ricat-
to da parte deU'altro coniuge. 

C D . 
(Pescara) 

C e chi finisce a 

Kegina Cocli c chi 

va in mezzo alia 

genie che soffre 
Nessuna parola dotrebbe 

lasctare nella cosciema degli 
uomtni un'impronta piit pro-
fonda dt quella del Vangelo: 
parola di giusltzia. dt fede 
nel bene, nella cartta, nel-
I amor", 

All'atanguardta di questa 
immensa, consapevole folia, 
decisa a cogliere quella paro
la di luce, molttssimt pen sa
no, purtroppo, che ci siano i 
democratic^ ensttani, se per 
essi molti sacerdoti sollecila-
no rod m perxodo elettorale. 
Illusi! Segutte le cronache. I 
dirigenti democristiani prefe-
riscono Regtna Coelt al.. re
gno del deli. I dirigenti co-
munisti. come i smdaci di 
Montevago e Santa Ninfa, sal-
di nella prova e nel sacri-
ficio, hanno risposto con la 
loro presenza a quella paro
la. E si sono prodigati e si 
prodigano a recare aiuto e 
conforto ai colpiti dalla trage-
dia spatentosa. Anche questo 
e Vangelo. 

MARIO RENZI 
(Urblno) 
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LA RELAZIONE DEL COMPAGNO GIANCARLO PAJETTA 

LA DEMOCRAZIA SI DIFENDE SVILUPPANDOLA 
(Dulla prima pagina) ' 

operare da parte del Parla
mento; e, inoltre, in gravi ca-
si di malcostume. di arbitrio, 
di degenerazione di settori es-
senziali dclla pubblica ammi-
nistrazione ad ogni livello. 

Siamo dunque — ha prose-
guito Pajetta — di fronte a 
una situazione grave sulla 
quale e necessario richiamare 
l'attenzione del Paese. e intan-
to quella del Partito. Dicia-
mo pure che 6 necessario get-
tare l'allarme per chiedere 
alle forze popolari di mobili-
tarsi e di reagire. Siamo di 
fronte al pericolo di una di-
sgregazione che pu6 provoca-
re una sorta di vuoto di pote-
re. e la situazione non pud 
vedere l'opposizione di sini
stra nelle vesti di compiaciu-
ta spettatriee: essa deve in-
vece essere conscia delle pro-
prie responsabilita. Non pos-
siamo oggi parlare, nd voglia-
mo farlo. di un pericolo imme-
diato. come se gia ci fossero 
dei pretendenti dei quali sia 
possibile fare il nome e il co-
gnome. come se avessimo di 
fronte schieramenti antidemo-
cratici con piani gin definiti. 
Ma dobbiamo ricordare che 
le tentazioni autoritarie pos-
sono prendere anche rapida-
mente corpo in una situazio
ne che va deteriorandosi e 
possono aggravarsi e genera-
lizzarsi le zone di demoraliz-
zazione. di qualunquismo. di 
sfiducia o di indifferenza nei 
confronti della democrazia e 
delle sue istituzioni. Vi 6 sta-
to. sulla Discussione. un acco-
rato articolo di Sullo. il qua
le tendeva a dimostrare che 
siamo tutti sulla stessa bar-
ca. nel senso che il naurragio 
non risparmierebbe molti dei 
responsabili o degli intliffe-
renti. Siamo in diritto. intanto. 
di chiedere se questo e il ri-
sultato di una piu libera at-
mosfera democratica suscitata 
dal centro-sinistra: dobbiamo 
cominciare a chiedere conto 
delle responsabilita di chi ha 
tracciato in questi anni la 
rotta. 

I pericoli 
della situazione 

E* in questa luce, per quan
ta si tratti di fenomeni com-
plessi. i cui aspetti positivi 
potenziali possono e debbono 
essere fatti prevalere. che 
vanno considerate, insieme 
agli altri fenomeni. anche ma-
nifestazioni di estremismo. di 
esasperazione. e i velleitari-
smi radicali che hanno carat-
terizzato piu di un episodio 
della lotta studentesca. 

Esageriamo — si e chiesto 
Pajetta — preoccupandoci in 
tempo dei pericoli della situa
zione. cnntrapponendoci fin da 
ora a chi in nome di questi 
pericoli giustifica i cedimenti 
e prepara ulteriori capitola-
zioni? Io non credo. Basti pen-
sare alia esperienza francese 
del 1958 e a quella greca del 
1967. Del resto. la consapevo-
lezza. o la necessita. di am-
mettere che cosl non si puo 
andare avanti investe tutte le 
forze politiche. anche quelle 
che credevano di poter farsi 
merito di una stabilita di re
gime. Tutti pongono il proble-
ma dclla riforma dello Stato 
come urgente Alcuni come un 
alibi, altri come un impegno 
che si confonde con le pro-
messe puramente elettorali. 
altri. infine. e in modo piu 
pericoloso. come un rifiuto di 
fatto della democrazia e della 
Costituzione. Noi. affrontando 
questo problema. siamo partiti 
dalla Costituzione. che deve 
essen? realizzata. e dalla fidu-
cia. anzi dall'esigenza. della 
democrazia. che deve essere 
•viluppata e fatta avanzare. 

L'attacco delle destre e del
le forze reazionarie e padro-
nali contro la democrazia si 
fa piu aperto e piu aspro. per 
certi aspetti. che non nel 1953. 
anche se ne e una caratteri-
stica nuova il fatto che viene 
condoito particolarmente da 
certa stampa in stretto colle
gamento col gruppo doroteo. 
in alleanza con personalita 
socialdemocratiche e sotto la 
bandiera del centro-sinistra. 
Bisogna aver presente. infat-
ti. come le concessioni a Ma-
lagodi si alternino con la con 
correnza sul terreno delle ga-
ranzie alia destra economica. 
La stampa padronale. mentre 
si lega al governo organka-
mente. come testimoniano le 
reoenti operazioni del Corne
r s della Sera, del Resto del 
Carlino, e del Tempo, dopo la 
hinga consuetudine col cen
tro-sinistra della Stampa, at-
tacca e scredita le istituzioni 
democratiche. schierandosi 
contro il Parlamento e per un 
c esecutivo piu forte ». contro 
la c politica > e per l'« ammi 
nistrazione». e alPanticomu-
nismo unisce il silenzio per la 
iniziativa di Parri o il lin-
ciaggio per le caute proteste 
di Lombardi e per le resisten-
xe dei cattolici che si ribella 
no alPanticomunismo. I.a de-
atra appare cos) autorizzata. 
persino incoraggiaia. all'ostru 
zionismo in Parlamento. Siamo 
arrivati fino al ricatto aperto 
dei «document!» sulla con-
•Bbilita del SIFAR. al quale 
It^Kinde il silenzio pavido di 
coloro che sono stati colpiti e 

alia cul origine c'6 piu di un 
motivo di sospettare la pre-
senza di personalita dc. che 
devono aver saputo e sapere, 
ma che nessuno dei ricatta-
tori sente il bisogno di mi-
nacciare. Piu pesante. intan
to. si fa l'azione diretta del 
padronato. La fine della re-
cessione e l'aumente dell'at-
tivita produttiva paiono ac-
compagnarsi a un irrigidimen-
to padronale nella fabbrica, 
nella determinazione della po
litica economica, e anche nel
la pressione politica diretta in 
vista delle elezioni. Non ulti
mo elemento di preoceupazio 
ne e di allarme. infine, e la pe
sante interferenza straniera. 
che va sempre piu manife-
standosi anche come presenza 
economica. Ci6 appare eviden-
te dalla posizione del governo 
sul SIFAR. da un atteggia-
mento di dimissione in politi
ca estera e dai problem! che 
pone la nuova importanza 
strategica assunta dal Medi-
terraneo. 

I problemi della politica di 
pace restano primari e noi 
dobbiamo considerarli in tutti 
i loro aspetti. E' di queste 
sottimane il crollo clamoroso 
delle posizioni americane ne) 
Vietnam, che comporta il fal-
limento delle prospettive del 
«partito americano >. delle 
sue menzogne e montature 
propagandistiche: ed e di que
sti giorni la provocazione sul-
le coste della Repubblica de
mocratica di Corea. che ha in-
dicato un altro limite della 
vantata « onnipotenza » ameri-
cana, ma nello stesso tempo 
ha sottolineato i pericoli per-
manenti della politica degli 
Stati Uniti. I successi militari 
dei soldati. dei partigiani e del 
popolo del Vietnam premiano 
ed esaltano coloro che hanno 
espresso la loro solidarieta per 
questa lotta liberatrice. Se 
l'azione politica. la capacita 
diplomatica del governo di Ha
noi e del Fronte nazionale di 
liberazione creano, isolando 
rimperialismo americano e i 
suoi fantocci. le premesse di 
una trattativa di pace, que
sti awenimenti dimostrano la 
giustezza e anche l'efficacia 
del sempre piu largo schiera-
mento per la pace nel mondo. 
al quale gli italiani hanno da-
to un largo contributo. Sareb-
be tuttavia illusorio e perico
loso non vedere i pericoli im-
pliciti in questa crisi fallimen-
tare della politica di Johnson 
e del Pentagono: non vedere, 
in particolare. che essi posso
no portare anche a svolte pe-
ricolose che comportano persi
no il rischio atomico e il ten-
tativo di coinvolgere gli allea-
ti. costi quel che costi. in un 
conflitto piu esteso. Soffer-
mandosi sulle posizioni pro-
americane che si sono espres-
se in Italia. Pajetta ha rileva-
to con sdegno e stupore il ca-
rattere oltranzista dei com
ment!" pubblicati dal Popolo. 
Al giornale della DC — ha ag-
giunto — chiediamo perche 
perde tanto tempo sulle inter-
pretazioni americane dei son-
daggi o delle dichiarazioni di 
Hanoi. Non abbiamo forse un 
governo che pud chiedere di-
rettamente e direttamente sa
pere? Non abbiamo un gover
no che ha il dovere di parlare 
per esprimere la volonta di 
pace? 

Duplice 
processo 

Siamo quindi di fronte — 
ha rilevato Pajetta — a un 
duplice processo che riguarda 
la crisi del centro-sinistra e 
Postinazione della discrimina-
zione e della scissione. la mi-
naccia alia democrazia. le 
tentazioni della esasperazione 
di chi vede fallire il disegno 
di stabilizzazione della propria 
egemonia. Senza i comunisti 
e difficile realizzare una poli
tica legislativa come testi
moniano gli esempi delle Re
gion! e della legge universi-
tana. d difficile anche far fun 
zionare gli enti locali: contro 
di essi e impossibile portare 
in porto alcuni disegni. come 
qucllo. fallito. della nuova 
legge di PS. Ci troviamo 
dunque in una situazione gra
ve e cnmplessa carattenzzata 
da un fallimento dal quale gli 
italiani. che gia ne pagano le 
spese. potrebbero essere por-
tati ad essere coinvolti in piu 
gravi pericoli. Denuneiare ora 
tutto questo non pud voler dire 
ignorare o nascondersi quali 
siano le forze. i momenti di 
presa di coscienza politica. le 
lotte che caratterizzano un 
sempre piu vasto movimento 
unitario e una resistenza po-
polare che si sviluppa e si 
estende. Importa ricordare e 
sottolineare che si tratta. nel 
la situazione attuale. come di-
cevo. di un processo comples-
so. per certi aspetti e in certe 
zone faticoso: e avere chiaro 
che non si tratta di un pro 
cesso «autnmatico» e di ra-
dicali77a7ione spontanea Due 
esempi pur largamente posi 
tivi riguardano il movimento 
per il Vietnam e per una 
nuova politica estera e il 
modo come e andato svilup-
pandosi prima l'interesse e 
poi come si sono manifestate 
la protesta e la ribellione 
per la questione del SIFAR 

contro il comportamento del 
governo: eppure, quanta fa-
tica e quanto impegno sono 
stati necessari per raggiun-
gere i risultati che sono stati 
raggiunti. 

Un elemento 
caratterizzante 

La campagna elettorale del 
1963 — ha proseguito Pajetta 
— e prima ancora la sua 
preparazione e gli approcci 
per la coalizione e il governo 
di centro sinistra furono ca-
ratterizzati da una prospettiva 
legata al miracolo economico 
e da una propaganda intesa a 
sfruttarne largamente gli ef-
fetti sul piano elettorale. ma 
gia le elezioni si svolsero in 
un clima di perplessita e per 
sino di malessere per i pri-
mi sintomi di una recessione 
che doveva successivamente 
far ammettere. con candore. 
1'ignoranza dei termini della 
situazione da parte dei socia 
listi e dei repubblicani. e giu-
stiticare rifiuti. ritardi. passi 
indietro e la serie via via ere 
scente dei cedimenti e delle 
rinunce. La situazione non 6 
oggi di recessione o di crisi 
economica. Abbiamo un au-
mento della produzione e del 
reddito. ma in condizioni tali 
che permangono e in vaste 
zone si aggravano tensioni 
sociali, squilibri. disagi pro-
fondi. Questo 6 un elemento 
caratterizzante. Si determina 
un vasto movimento di lotte. 
mentre il padronato e come 
ossessionato e spinto dai pro
blemi della competitivita; 
mentre I'aumento della pro 
duzione non vede crescere. 
ma anzi diminuire il numero 
dei posti di lavoro; mentre la 
ricerca esosa del profitto av-
viene a spese di una sempre 
piu esasperata condizione ope-
raia. di intensificato sfrutta-
mento. di condizioni igicniche 
e di protezione del lavoro in-
sostenibili. 

Nelle campagne, intanto. 
provoca un vasto turbamento 
la questione dei prezzi. col-
legata alle imminenti sca-
denze comunitarie. II disagio 
per la diminuita remunerazio-
ne del lavoro contadino, in 
confronto con ogni altra for
ma di reddito. colpisce i col-
tivatori diretti e crea nuovi 
squilibri. Nel Mezzogiorno la 
situazione si fa piu dura, n 
terremoto in Sicilia ha messo 
in cruda luce, oltre alle ca-
renze generali delle strutture 
dello Stato e dell'azione del 
governo. la tragica condizio
ne o l'assoluta mancanza del
le strutture elementari per la 
esistenza di una societa ci
vile nell'Isola come nelle re
gion! meridionali che si tro-
vano in una situazione ana-
loga. 

Gia la considerazione della 
situazione economica e socia-
le e una prima riprova del 
duplice fenomeno della peri-
colosa crisi. aggravata dalla 
politica di centro sinistra, e 
al tempo stesso del movimen
to unitario di opposizione del
le forze democratiche e del 
lavoro. II padronato vuole 
far prevalere una politica dei 
redditi: questo disegno si ac-
compagna a una pressione 
piu evidente nei confronti del
lo Stato. a una decisa oppo
sizione alia sua effettiva vita 
democratica. D'altra parte, il 
padronato 6 portato dalle ca-

renze, persino dalla incapa-
cita tecnica del governo, dal
la disfunzione dei suoi or-
gani. a considerare il gover
no non certo come uno stru-
mento « indocile ». ma come 
un apparato spesso c inelli-
ciente ». Gli episodi di disor-
dine, di frammentazione e di 
azione contraddittoria degli 
interventi (al di la di ogni pro-
clnmata fiducia nel mito della 
programmazione) si moltipli 
plicano. Gli interventi delle 
varie fazioni governative 
creano una crisi permanente 
dell'apparato. sottomettono al-
I'arbitrio di gruppi di potere 
o di singoli parti e organi 
della burocrazia. fanno proli-
ferare. in opposizione alle 
istituzioni elettive. veri e 
propri corpi separati. 

Per converso, cresce ed 
acquista aspetti nuovi prima 
di tutto la lotta operaia. Essa 
investe oggi. al di la non solo 
degli aspetti che potrebbero 
essere considerati corpora-
tivi. ma anche di classe. i 
problemi piu generali della 
societa e dello Stato. Non 
vogliamo solo ricordare nuo 
vi ferment! come le prese di 
posizione anticapitaliste e 
antimperialiste che hanno avu 
to cosl larga eco al con-
gresso delle ACLI. o la spinta 
rivoluzionaria e la maturita 
che si sono manifestate nel 
recente convegno dei giovani 
metallurgici della FIOM — 
che sono un sintomo della 
posizione nuova delle nuove 
generazioni —: ben altra por-
tata hanno il maturare del 
movimento unitario e le tappe 
che esso ha raggiunto nel 
processo tuttavia in atto. Ba-
stera ricordare la piattafor-
ma unitaria delle tre confe-
derazioni e rimandare alia 
dichiarazione di Novella (al 
quale, insieme agli altri diri-
genti sindacali, va ricono-
sciuto il merito di un'azione 
intelligente e tenace che non 
£ certo stata senza frutto). Di 
questa piattaforma, basta ri
cordare qui l'importanza poli
tica di una comune defini-
zione della funzione del sin-
dacato nella societa attuale e 
della necessita di accrescere 
il suo potere e la sua pre
senza. oltre all'accordo di 
massima sui problemi essen-
ziali come quelli dell'occupa-
zione. del collocamento, del-
1'istruzione e qualificazione 
professionali. della politica de
gli investimenti, della sicu-
rezza sociale e. infine. della 
difesa. del funzionamento e 
dello sviluppo effettivo della 
democrazia e dei rapporti 
tra le organizzazioni sinda
cali e lo Stato. Pur nell'esi-
stenza di divergenze su piu 
di un punto. pur nella sfuma-
tura deirimpegno e nel per-
durare di differenziazioni. oc-
corre dire che non si tratta 
solo di una c carta >. di una 
astratta dichiarazione di prin-
cipi. E lo ricorda la vita 
operaia di ogni giorno. dallo 
scontro sulla previdenza e 
le pensioni. all'esempio di 
Genova dove i tre sinda-
cati uniti si contrappongono 
al Comitato della programma
zione. alia dichiarazione di 
sciopero della Sicilia e alle 
dimostrazioni di Cagliari. 

L'esigenza posta nel docu-
mento delle tre confederazioni 
— ha affermato Pajetta — di 
autonomia del sindacato e di 
una piu incisiva presenza del 
sindacato stesso nella vita 
pubblica. giungendo anche a 

quei mutamenti del funzio
namento delle istituzioni che 
saranno necessari per garan-
tirla. trova il nostro partito 
pronto a considerarla con at-
tenzione. Sappiamo, e I'abbia-
mo da motto tempo affermato. 
che un peso maggiore in 
tutta la vita del Paese del
le organizzazioni sindacali, 
autonome dal padronato. dai 
governi e dai partiti. e una 
delle condizioni essenziali per 
uno sviluppo conseguente del
la democrazia. 

I 
I 100 VIAGGI GRATIS IN URSS > 
I I 
I Saranno sorteggiati fra tutti ' 

i raccoglitori di abbonamenti . 
I 

I Cento viaggi in URSS saranno sorteggiati fra tutti coloro 

I che raccoglieranno cinque abbonamenti annui all'Unita 

. (o un numero proportionate di altri tip! di abbonamenti). 

I Alcune organizzazioni hanno gia trasmesso i prim] elenchi 

I dei compagni che si sono distinti nella raccolta degli abbo 

namenti. Rivolgiamo comunque un invito a tutte le Federa-

I zioni affinche ci siano inviati al piu presto i nominativi dei 

| compagni che per il lavoro svolto meritano di partecipare 

al sorteggio nonche all'assegnazione degli altri premi e ci6 

per consentire la tempestiva organizzazione del viaggio. 

L'elenco nominativo (cognome, nome, indirizzo preciso, 

Sezione di appartenenza, indicazione sul numero degli abbo

namenti raccolti ed eventual! altre notizie sul compagno 

raccoglitore) dovrl essere inviato, vistato dalla Federa-

zlone, all'Associaziont Amid dell'Unita, via delle Botteghe 

Oscure, Roma, 

fermenti 
Nelle campagne sono uni-

tarie le manifestazioni e le 
proteste che, iniziatesi nel 
Testate da parte dei bieticol-
tori. si sono estese ai pro-
duttori del grano duro e del-
l'olio ed oggi vedono seen-
den; in piazza i produttori di 
latte. A questo punto si pone 
un nuovo problema di ricerca 
e di giudizio, e insieme an 
che di collegamento. Credo 
che si debba fare attenzione 
a un processo di differenzia 
zione, a nuovi fermenti. an
che a ribellioni nella cosid-
detta « bonomiana >. che sba-
glieremmo a considerare un 
blocco monolitico e ad attac-
care come tale. Forse che 
qualche preoccupazione e in-
quietudine non si manifestano 
anche fra i dirigenti della 
Coltivatori diretti. se perfino 
il discorso di Truzzi al con-
gresso della DC ha assunto 
torn di confessione di falli
mento della politica agraria 
del governo ed e stato. al 
tempo stesso. tra i tanti che 
ha fatto. quello meno virulen-
temente anticomunista? Questi 
fermenti sono il risultato del 
la coscienza di interessi con 
tadini che si contrappongono 
ai monopoli e al gruppo che 
vuole perpetuare il malgover-
no e la corruzione nella Fe-
derconsorzi. E, certamente. 
non e stata senza eco la 
nostra campagna tra i colti
vatori diretti che la Feder-
consorzi credeva • di avere 
vincolato senza condizioni. 

Proprio nelle campagne, da 
altra parte, se cerchiamo una 
testimonianza della contrad-
dizione fra lo sforzo scissio-
nistico, le velleita di divisio-
ne a sinistra di determinati 
gruppi dirigenti socialisti, con-
vinti di ricondurre nel quadro 
del sistema e sotto il segno 
del compromesso una parte 
del movimento popolare e il 
movimento unitario reale. la 
troviamo neirimpegno orga-
nizzativo e finanziario dei so
cialisti che hanno creduto di 
dover dar vita all'UCl. e nel 
vanificarsi di questo tentativo 
di fronte alia real la di un 
disagio profondo. di rivendi-
cazioni che urtano contro le 
forme vecchie e nuove di 
paternalismo e una ripresa 
del movimento unitario. 

L'azione unitaria 
in Sicilia 

Pajetta si e soffermato a 
questo punto sulla situazione 
siciliana. conferma — ha det-
to — dell'intrecciarsi e del 
sovrapporsi della crisi delle 
strutture dello Stato. dell'inef-
ficienza governativa. del per-
durare di antichi mali e del-
Paggravarsi di squilibri so
ciali. Elemento essenziale del
lo stato di cose determina-
tosi dopo il terremoto. e quel
lo dell'inefficienza, del ca-
rattere tumultuoso e spesso 
assurdamente demagogico del-
1'intervento a livello del go
verno. Non vi 6 certamente 
da soffermarsi a lungo su 
quello che hanno significato. 
nel giro di una settimana. le 
visite non coordinate, tra Pa
lermo e Gibellina. di Saragat. 
Nenni. Moro. Rumor. La Mal-
fa. occupati a farsi attendere 
all'aeroporto. a farsi riaccom-
pagnare. a chiedere cose gia 
dette e a farsi ripetere do-
mande destinate ad altre au-
torita certo piu operative. An
che qui. comunque. una rea 
zione popolare e'e stata. nel 
nfiuto deU'elemosina e della 
rassegnazione. Pajetta ha ri 
cordato a questo punto le 
tappe dell'azione unitaria dei 
comunisti e delle altre forze 
d: sinistra, riferendosi anche 
al recente appello di Longo 
durante la assemblea di 
Sciacca. 

Rumor — ha proseguito 
Pajetta — ha riconosciuto. a 
Trento, il pericolo di un di-
stacco fra il paese reale e il 
Paese legale, e ne ha par-
lato in conncssione con una 
sorta di rivolta che sta per-
correndo il movimento giova 
n 1c. della ribellione che scuo 
te le universita. agita le 
scuole medie. che ha visto 
scioperare e dimostrare nelle 
strade gli studenti lavoratori 
Ma questo distacco. e non 
solo i) pericolo. gia si di 
mn«tra gravissimo fra il go
verno e il centro sinistra e la 
realta della scuola e del mo 
vimento studentesco italiano 
E' in questo momento che Gui. 
il suo partito e i suoi gior-
nali. non senza rinesplica-
bile aiuto di socialisti persino 
come Codignola, tenia no di 

far credere da un lato che i 
problemi che agitano la scuo-. 
la e ne rivelano I'inadegua 
tezza di fronte alio sviluppo 
sociale e alle esigenze di stu
denti e docenti. sarebbero 
risolti o almeno avviati a 
soluzione da quella legge 2314 
che il mondo della scuola con 
danna e respinge come ina-
deguata. Dall'altro lato. sa-
pendo che la legge non potra 
in nessun modo venir varata. 
si ostinano a bloccare l'atti-
vita parlamentare intorno ad 
essa in un larvato, ma non 
meno grave e reale. ostru-
zionismo, che ritarda o rende 
impossibile I'esame e la so 
luzione di altri problemi es
senziali. 

Senza voler tentare qui — 
ha detto Pajetta — un'analisi 
del movimento studentesco nel 
suo insieme. dobbiamo prima 
di tutto riconoscere ad esso, 
pero. nel suo complesso e tra-
vagliato manifestarsi, di esse
re un sintomo di un malessere 
profondo e. ripetiamolo anco
ra. di una ribellione che inve
ste non solo le superate strut 
lure sculastiche. ma pone una 
folta avanguardia delle nuove 
generazioni contro le vecchie 
strutture sociali. II manifestar
si del movimento fra contrad 
dizioni evidenti. il farsi luce 
di estremismi a volte ingenui, 
a volte anche strumentali. per
sino il distacco che deve preoc-
cupare prima di tutto 1'avan-
guardia studentesca, di masse 
considerevoli. anche solo di 
non frequentanti (in generale 
per motivi economici e condi 
zioni sociali). non debbono na-
scondere il valore nuovo di 
questa tensione e di queste 
lotte. la tendenza espressa in 
esse a una nuova unita al di 
la dei vecchi schemi associati 
vi e di divisioni ideologiche, 
il collegamento stabilitosi con 
il movimento operaio e spesso 
con gli organi di potere loca
le. Questo riconoscimento rap-
presenta per noi la consapevo-
lezza di una rasponsabilita che 
gia si manifesta nella lotta che 
conduciamo in Parlamento. 
ma che deve vederci sempre 
piu e meglio con una funzione 
di avanguardia e di consape-
vole elaborazione tra gli stu
denti. esercitando anche, quin
di. una funzione critica. E, 
inoltre. capaci di chiedere un 
sempre maggiore collegamen
to con la parte piu consape-
vole e piu avanzata dei docen
ti- per un rinnovamento della 
scuola che rappresenti un mo
mento del rinnovamento pro 
fondo della societa. All'ostina-
zione del governo, alia resi-
stenza e agli interventi retrivi 
delle forze conservatrici, dob
biamo sapere contrapporre il 
movimento consapevole di tut
te le forze del progresso. 

Pajetta prosegue sottolinean-
do che la crisi della democra
zia e la crisi dello Stato si ma
nifestano anche nella sopraf-
fazione degli enti locali. nella 
violazione della loro autono
mia, nella subordinazione di 
fatto al potere centrale. come 
alle imposizioni degli organi 
centrali dei partiti governativi 
indipendentemente dagli inte
ressi dei cittadini e anche dal
la volonta deg'.i eletti, e spes
so delle organizzazioni locali 
di partito. La catena degli 
scandali si fa impressionante, 
ma sarebbe un crrore ricon-
durli solo a un personale poli
tico corrotto: e non basta 
neanche condannare il logora-
mento morale del personale po
litico dc abituato all'impuni-
ta e a deteriori costumi clien-
telari. Ancora una volta, il 
momento essenziale della cri
si sta nell'insufficienza della 
%-ita democratica, neH'omerta, 
ncH'esistenza dell'area delimi-
tata del centro sinistra, nella 
sopraffazione dc, e quindi nel-
rimpedimento del dibattito. 
nell'ostacolo alle funzioni di 
controllo. nella discriminazio-
ne persino per la partecipa-
zione alle commissioni e ai 
consign degli enti locali. Lo 
scandalo di Agrigento. prima 
ancora che dei reati che ri-
chiedono I'intervento della ma-
gistratura. e fatto di un Con 
siglio comunale che non si 
riunisce: lo scandalo di Roma. 
prima ancora che del traffico 
della verdura e dei voti. delle 
connessioni iilecite con gli or-
dini religiosi e fra le correnti 
dc. e fatto di una inammissi-
bile gestione commissariale 
dell'ONMI protrattasi per 20 
anni e della tolleranza degli 
altri gruppi verso la prepoten 
za clericale. 

In questi mesi noi abbia
mo potuto segnalare fenome
ni che se ancora non indicano 
una in\ersione di tendenza, 
ne dimostrano tuttavia la pos-
sibilita. Cosi abbiamo il rifiu
to di accettare al Comune e 
alia Pro\incia di Ravenna il 
voto determinante della de 
stra: la crisi del centro sini 
stra dopo una lunga esperien
za di amministrazione per tor 
nare a giunte di sinistra in 
ammimstrazionj come quelle di 
Massa e Tivoli; e abbiamo la 
formazione di numerate giun 
te di sinistra in molti co-
muni minori. E' quindi perico-
losa la penicacia che porta a 
nuove crisi e che impone il 
perdurare delle gestioni com-
missariali e il rinvio delle ele
zioni. rifiutando soluzioni pos-
sibili sulla base dell'esame dei 
programmi e della considera
zione dei problemi: clamoroso. 
a questo propositi, I'esempio 
di Milano, dove questa politica 1 

lui portato a una crisi che pra-
ticamente non e ancora con-
clusa. Ma. denunciata la pre-
varicazione. deve pur dirsi che 
diventa sempre piu difficile al 
centro-sinistra nascondere an 
che in questo settore il suo fal 
limento. Anche al di la delle 
difficolta delle situazioni in cui 
esso d minoritario o dove la 
sua maggioranza d precaria, 
puo essere sottolineato, per il 
suo indubbio significato poli
tico, lo scandalo di Torino. 

Essenziale la 
nostra iniziativa 

Senza tema di esagerazione, 
possiamo dunque affermare 
che ogni condanna per preva-
ricazione. cosl come ogni solu 
zione positiva o anche soltan-
to l'avvio a rapporti nuovi da 
instaurarsi a difesa della de
mocrazia degli enti locali o a 
restaurazione di una loro ef
fettiva autonomia sono sem
pre stati collegati alia nostra 
iniziativa. a una politica nella 
quale, alia denuncia ferma e 
tenace. si sono sempre accom-
pagnate proposte concrete per 
la soluzione dei problemi e in 
dicazioni positive per garanti-
re il normale funzionamento 
dei corpi eletti. Opera ardua, 
talvolta defatigante. ma che 
non e senza frutto. 

Ma citare i punti dove piu 
grave e la situazione e piu 
aspra la battaglia unitaria che 
conduciamo insieme ad altre 
forze democratiche vuol dire 
ricordare il Parlamento. lo 
sforzo compiuto dal governo e 
dalla maggioranza per svuo 
tarlo delle sue prerogative, le 
responsabilita del centro sini 
stra nel gettarvi discredito. nel 
seminare sfiducia e nel favo-
rire non certo disintcrcssate 
campagne di stampa. 

Siamo giunti in questi mesi 
ad una sorta di paralisi. al-
1'ostruzionismo che inutilmen 
te si cerca di nascondere. co 
me nel. caso della legge elet
torale regionale. portata in 
Parlamento con tanto ritardo. 
alio scadere della legislatu
re. Vi e poi il rifiuto di con-
cordare e persino di discu-
tere in tempo l'ordine dei 
lavori. 

Moro parla di c una fase 
finale e convulsa della legi-
slatura > e sente di dover 
tentare una giustificazione 
impossibile quando aggiunge 
che il governo c si sforza di 
portare avanti soluzioni or
dinate e positive dei proble 
mi che interessano la vita 
politica e civile del paese >. 
Ma forse non sono problemi 
che interessano la vita del 
paese quelli sui quali sono 
gia state raggiunte soluzioni 
o indicazioni unitarie, da 
parte delle categoric interes 
sate e che U governo non 
vuole che siano discussi e 
che si realizzino in leggi? Si 
tratta del problema del siste
ma pensionistico. sul quale so
no concordi tutti i sindacati: 
di quello dell'orario di lavo
ro. sulla base di una proposta 
approvata dal CNEL; della 
legge per la tutela delle ma-
dri lavoratrici. Del resto. non 
e soltanto nostra la denuncia 
deU'ostruzionismo. se 6 di 
questi giorni I'accusa del mi-
nistro Mariotti alia DC di ave 
re accumulato disegni e pro
poste e di aver tardato a 
porle in discussione per in-
sabbiarle. valendosi di quella 
che Mariotti chiama. non si 
capisce bene, se ingenuita o 
inesperienza dei socialisti: an
che di quelli che sono mini-
stri, ben inteso. 

Le vicende 
del SIFAR 

L'episodio piu grave, o il 
complesso intrecciarsi di gra-
vissimi episodi. mentre ha 
ricordato o fatto conoscere 
una situazione gravida di pe 
ricoli e di palesi \iolazioni 
della Costituzione. ha dimo 
strato il perdurare di un 
inammissibile regime antico 
stituzionale e di attentate al
le prerogative parlamentari: 
parlo della vicende che si rife-
riscono al SIFAR e alle ma-
novre in vista di un colpo di 
Stato nel 1964. In questo ca
so. ancora una volta. da par
te del centrosinistra. e non nel 
1964 attraverso un apparato 
eversivo. k stato colpito il 
Parlamento nella sua funzione 
essenziale e irrinunciabile di 
controllo E' grave, senza dub 
bio. quel!o che e venuto alia 
luce, malgrado la pertinace 
volonta del governo nel suo 
insieme. e del ministro della 
Difesa e del presidente del 
Consiglio personalmente. di 
impedire che fosse fatta luce. 
che venis?ero colpiti i respon 
sabili Si sono coperte cosl le 
responsabilita dei ministri e 
delle Piu alte cariche dello 
Stato. e si sono avute le prove 
del dispregio delle norme piu 
elementari della Costituzione 
in quello che potremmo chia 
mare un reato continuato. i 
cui responsabili non solo so
no stati previamente amnistia-
ti ma sono stati lasciati a ri 
coprire le piu alte cariche, 
nei ministeri. ncH'esercito e 
nell'Arma dei carabinieri. Vo
gliamo ricordare soitanto. in 
questa sede. la circolare mi-
nisteriale Vicari, della quale 

dovrebbe rispondere Ton Ta 
viani: la schedatura di oltre 
150 mila cittadini compiuta al 
servizio di gruppi di potere. 
della quale dovrebbe rispon 
dere il ministro Andreotti: ma 
vogliamo ricordare anche co 
me In misure incostituzionali 
per la violazione di domicilio 
con chiavi false, per cli arre-
sti senza mandato deH'aiitori 
Ih giudiziaria. per I'istituzione 
di campi di concentramento. 
per il trasporto illegale di de-
tenuti illegnlmente arrestati. 
furono prr.poste a ufficiali ge 
nerali dei carabinieri. appron 
tate da ufficiali superiori dei 
servizi di sicure/za i ouali 
si trovano tuttora in servizio. 

Tutto questo nvvenne in un 
clima dove gli apprestamenti 
per il complotto parvcro nor 
mali e dove le sole obie/ioni 
riguardarono il numero degli 
arrestandi. che a qualcuno 
parve insufficiente ivr caran 
tire la riuscita delPoperazio 
ne. Se quello che si (• vrnuti 
a conoscere del SIFAR e del 
I9W e gravissimo. non 6 me 
no grave lo scandalo di quo 
stn poriodo Non nllora. ma 
ofisri si e stabililo che sotto 
I'usbergo del proclamato « ̂ e 
greto militare» il presi
dente del Consiglio puo im 
pedire o«-'ni accertamento. 
ostacolare Poperato stesso del 
Pautorit.i giudi/iaria: oggi. 
non nel T>4. si sono forniti. o 
meglio lasciati acquisire alia 
magistratura. documenti fal 
sificati di fatto come il fa 
moso rapporto Manes, con i 
suoi 72 omissis. come il due 
volte censurato rapporto Beol 
chini: 02t;i si e inoltre ripe 
tutamente mentitn al Parla 
mento. o rifiutnto di risnonde 
re. in dispregio nlle disposi 
zioni recolamentari: ne*'an 
do infine alia Camera il dirit 
to di inchiestn sulle res|>onsa 
bilita politiche e "=o*toponendo 
la maggioranza stessa al ri 
catto del voto di fiducia. si 6 
applicato e teorizzato il di 
sprezzo aperto per il sistema 
parlamentare stesso. 

Se la questione del SIFAR 
— ha proseguito Pajetta — 
non e certo chiusa. se essa 
continuera ad essere banco di 
prova per le forze che si ri-
chiamano alia democrazia. se 
il Parlamento dovra ancora 
discutere. questo lo si deve. 
si. al coraggio di singoli gior-
nalisti e uomini politici. ma 
soprattutto all'azione insisten-
te del nostro partito. alia cam
pagna documentata della no
stra stampa. all'opera intelli
gente dei nostri nrunpi parla
mentari. II graduale e cre-
scente interesse dell'opinione 
pubblica. le manifestazioni di 
perplessita. di differenziazio 
ne. persino di opposizione in 
altri gruppi sono stati anche 
essi un risultato della nostra 
azione 

Ma torniamo nl problema 
Piu generale della crisi. E' 
stato durante il dibattito stes 
so. dopo Pimposto voto di fi 
dticia. che e apparsn quanto 
fosse precaria la situazione 
del coverno II PSU e stato 
umiliato dalla prrpotenza 
dc. dalPincnnncita del mini
stro della Difesa. dalla pnvi 
dita dei ministri chiamati in 
causa. Mentre da un lato il 
suhito ricatto della crisi. col 
prelesto di un'nttivitn parla
mentare che Nenni sapeva 
benissimo che non sarebbe 
stata realizzata. ha ricorda 
to ancora una volta la posi
zione assolutnmonte suhalter 
na in seno al governo. Pinspic 
gabile rifiuto di rirorrcre alio 
articolo 74 del rccnlpmentn 
della Camera, ha trasforma-
to nel PSU il disacio politico 
in un Profondo malessere mo 
rale. Resta il fatto che il 
PSU nel suo insieme ha dovu 
to rinunciare alia giustifica
zione prima tentata delPim 
possibility o superfluity della 
inchiesta. 

E resta il fatto che la sini
stra socialista ha preso una 
netta posizione di rottura di 
ogni solidarieta politica per 
questa nuova capitolazione e 
che nella maggioranza si e 
avuta una differenziazione 
importante che le 12 astensio-
ni. espres.cesi intorno al com
pagno De Martino. hanno re-
so evidente. 

Nel PSU — ha proseguito 
Pajetta — i processi di ripen 
samento e di ribellione sono 
reali. sono sintomi di volonta 
e di autonomia. di compren 
sione dell'esistenza di Iarghe 
zone di malcontento e di de 
Iusione nel paese e di poten
ziali spinte unitarie che non 
saremo certo noi a ignorare 
o a sottovalutare. 

La posizione 
dei repubblicani 

Delia politica «un piede 
dentro e un piede fuori » (con 
la disposizione a rientrare ra-
pidamente) del Partito repub-
blicano non saremo. d'altra 
parte, noi a non vedere i U 
miti e gli scopj e a non de-
nunciarne non solo il caratte 
re velleitario. ma anche lo 
strumentalismo di un elettora-
lismo deteriore. Ma non e sen
za significato che alPapprossi-
marsi delle elezioni. rivolgen-
dosi ai gruppi di ceto medio 
e d] piccola borghesia intel-
lettuale. nella ricerca di nuo
vi consensi. questo partito evi- L 
ti di farsi merito di aver sti- 1 

molato evcntuali « realizzazio 
ni » del centro sinistra. Ricor-
dando alcune prese di posi
zione apparsa sulla I'oce Re-
pubblicana, e sottolineando In 
particolare i giudizi critici 
espressi sul bilancio della le-
gislatura quelli attraverso i 
quali si cerca di marcare un 
distacco nei confronti della di-
rezione democristiana e. infi
ne. il giudizio generale sul 
centro sinistra: « il centro-si
nistra e la DC in prima fila 
annaspana, nuardando al do 
mani, e non sapendo esatta-
mente e cancretamente come 
affrontarlo ». 

I discorsi dei 
dirigenti dc 

Pajetta. a questo punto, e 
passato a trattare delle piu 
recenti prese di posizione dei 
dirigenti dc Siamo gia inter-
venuti - ha detto - ma non 
mi pare superfluo che venga 
ripresa in esame tutta la que
stione Abbiamo avuto. intan
to. i| discorso di Moro a Co 
mo. che e stato non solo me
no arrogante di quello di Mon-
tecitorio. ma non certo trion 
fait- per il voto di fiducia 
strappato e non scevro di evi
denti preoccupazioni. Preoccu-
pato e alia ricerca di affron-
tare in modo adeguato il te
ma della liberta e dei rappor
ti con Popposizione e stato il 
discorso di Humor Si tratta di 
un tema che si ntenova accan 
tonato per sempre e che si 
voleva ignorare come se fos
se stato parte di una nostra 
impostazione prop igandistica. 
« E come non capirp - ha 
detlo Hu'inu - sopniiiHttn che 
oqqi i problemi della libertn 
sono diversi da qiu'lh di »r-
ri? Che per difenderlu e con 
solidarla non basta piu fare 
muro contro minacce — chf 
tra Valtro non sono piii 
frontali — um che si 
impone a ciascun cittadino 
di farsi corresponsabile c 
partecipe della vita e dello 
sviluppo dello Stato? Che la 
liberta cioe non e piu soltanto 
un bene da difendere. ma un 
modo di essere della civiltd 
da costruire insieme? ». E 
piu oltre: * Si corre il ri
schio che si crei davvero un 
paese reale distaccato e scet-
tico verso il paese legale». 
Preoccupato e anche I'onore 
vole Piccoli. se in un discor
so a Trento ha creduto di 
dover dire la sua angoscia 
per il pericolo che corre la 
unita politica dei cattolici. fi 
no ad assumere toni di moni 
to che son sembrati di ri 
catto nei confronti di una 
parte della Chiesa. accusata 
di non comprendere appieno 
la necessita di sostenere la 
DC 

Ma anch'egli. alia Came 
ra. del resto. ha dovuto ri 
volgere un discorso ai comu 
nisti che indipendentemente 
dalle intenzioni strumentali c 
dai tentativi di manovra parte 
dal riconoscimento di una 
realta e di una nostra pre
senza che si era creduto di 
poter negare. o di ridurre 

Si tratta solo di propagan
da? Non si va al di la della 
richiesta delle attenuanti ge 
neriche e della condanna con 
la condizionale? Noi dobbia
mo intanto domandarci. e cer-
care di capire perche questi 
uomini sentann il bisogno. pro
prio alia vigilia della campa
gna elettQrale di una mano 
vra di tipo difensivo. e defla 
rinuncia ai temi piu vieti del 
la loro propaganda e all'esal 
tazione acritica dell'opera di 
governo C*c intanto il rico 
noscimento che non si puo 
piu continuare cor. le parole 
di un tempo, che di fronte ai 
problemi gravi che pone la 
realta itaiiana e intemazio 
nale. oggi non si puo igno
rare. come p^rte essenziale di 
ques!a realta. la politica c la 
forza dei comunisti. 

Dopo cinque anni di centro-
sinistra e dopo la costituen-
te per Punificazione tra PSI 
c PSDI. tema centrale della 
vita politica resta quello dei 
rapporti con i comunisti c 
di fare i conti con la loro po 
litica: ricordiamoci da dove 
era partito il centro-sinistra e 
quali era no state le illusioni 
nutriie sul nostro t isolamen 
to » Non dimentichiamo. d'al 
tra parte, che siamo stati noi 
a porre con forza. come pro 
minente. il problema di nuovi 
rapporti con Popposizione per 
il funzionamento della demo 
crazia. Considenamo dunque 
essenziale. da parte nostra. 
meltere in chiaro i problemi 
che si riferiscono alle sedi. 
aglj strumenti e agli obiet-
tivi del dialoso Si disilltidi 
no intanto coloro che in que
st! giorni hanno scritto che 
noi il dialogo !o avremmo g;a 
chiuso. e hanno creduto di po 
tersene rallegrare: come co
loro che credono di impo-re 
le regole che vanificherebbe 
ro ogni possibile incontro. che 
toglierebbero ogni utile con-
tenuto al confronto delle 
po«izioni politiche. 

Intanto. ci piace ricordar? 
che il dialogo £ in atto gia 
largamente nel paese: esso. 
in larghi contatti di base, am-
che in modo organizzato, k off-

(Segue a pag. 9 ) 
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gi una realta. Spesso si pro-
scnta gia non soltanto come 
una pur democraticn slide. 
quanto come un'azione di ri-
ccrca e come un lavoro comu
ne. II compagno Longo ha gia 
scritto in proposito ed 6 stato 
chiarissimo. II dialogo non puo 
essere un monologo: lo ricordi-
no i dc. ai quali forse certi 
ininistri socialisti hanno la-
sciato prendere questa abitu-
dine. Noi non vogliamo impor-
re la nostra politica. ma non 
sinmo disposti a scrivere sotto 
dcttato la nostra flrma in Cai
ro a un ordine del giorno di 
flducia che recita il contrario 
di quello che abbiamo sostenu-
to in Parlamento. come forse 
ha rreduto di dover fare La 
Malfa. // Pnpolo ci ha chie
sto se vogliamo che la DC ri-
conosca di aver cnncepito sol-
tanto colpi di Stato ad ogni 
.vtagione. Possiamo risponde-
re con le parole di Parr i . 
«Come pariito — egli ha 
scritto — anni tanto e come 
sr q\i mancasse un piede. che 
fmisxe nella huca (telle tenia-
zinni pericolose... Deva o.sser-
vare al direttorc del Popolo 
— afferma Parri dopo aver 
ricordato il '53. il '00 e il 'CA — 
cite 6 difficile parlare di natu-
ra democratica e popolare del 
partito dopo il vnto di fiducia 
sull'inchiesta. Badi che la de-
nuncia non viene da me, ma 
dalla Qrande maaaioranza del 
popolo italiano ». 

Si e parlato — ha proscgui-
to Pajetta — di « eompetizio 
ne civile». Ma ci6 significa 
rinuncia all'inammissihile at-
teggiamento del presidente del 
Cnnsiglio. che considera spie 
potenziali i deputati dell'oppo-
sizione e rifiuta la discussio-
ne e l'inchicsta sul SIF'AR. In 
altri parlamenti. si sarebbe 
ritenuto dovcroso iticontrarsi 
ed esaminare preliminarmen-
te il problema con i rappre-
sentanti deH'opposizione. Sta-
bilire rapporti democratici fra 
i partiti significa che si deve 
rinunciare ad adoperare il ri-
catto aH'interno della stessa 
coalizione di maggioranza. che 
si assicuri l'autonomia dei par
titi e In liberta di votare sc-
condo coscienza. Ma davvero 
Ton. Rumor vuolc che gli 
crediamo quando pone il pro
blema dcirimpedimento rap 
presentato dal nostro « mono-
litismo *? La nostra unita e 
fatta di consenso per una po
litica che si e manifestata giu-
sta e che richiama nuovi con-
sensi: altro problema e quel
lo dell'omerta. del far quadra-
to intorno ni corrotti. di im-
porre il silenzio agli alleati. 

Si. e per questo che noi vo
gliamo battere il monnpolio 
politico della DC. Cio — noi 
ritenlamo — 6 condizione per 
liberare gli slessi cattolici. 
per rendere possibilc alle buo-
ne parole di farsi cose, di 
trasformarsf in azione. Cid e 
condizione per un dialoqo che 
non sara identita. come noi 
non vogliamo che sia. nia che 
esclude discriminazione e pre
clusive in ogni scde dove la 
democrazia deve vivere: nel 
Parlamento. negli cnti loca-
li. nellc organizzazioni di mas-
sa. in nuovi istituti democra
tici che vcdnno sempre piii 
lavoratori e cittadini come 
protagonisti diretti. No< rieor-
diamo ancora una vol I a che 
la democrazia si difende dav
vero solo se la si sviltippn. 
E" un processo in atto. chr ri 
guarda gli studenti. il modo 
come vengono costituite le 
commissioni interne. I'unita 
sindacale. I'ampiezza senza 
precedent! del movimento per 
la pace. 

Per In difesn e lo sviluppo 
della democrazia. noi non ab-
biamo mancato di avanzaro e 
non mancheremn di sostcnere 
proposte concrete e positive 
che partono da esiffenze di rin-
novamento generalmcnte sen 
tite. Proposte per il funzio 
namento del Parlamento (che 
ritruardano anrhe modifiche 
istituzionali). che rieuardano i 
rapporti tra gli rletti e gli elet-
tori e lo sviluppo di forme 
nuove di democrazia per una 
pin effettiva partecipaz ;one 
dei lavoratori. dei giovani. Vo
gliamo — ha detto Pajetta — 
una democrazia in cui crcda-
no i democratici. i lavoratori. 
le nuove generaziom. snstan 
riala di . validi contennti di 
rinnovamento sociale. capace 
di esprimere una vnlnnta che 
si fa viepniu manifcMa. la 
quale rrspinge le delusion! 
qualunouiste. i crdiment* op 
portunisti. i pericoli autoritari. 

E* questa prospettiva unita-
ria che i nostri avversari ch:a-
mano il nuovo « frontismo *? 
Noi. da parte nostra, voglia 
mo una ripresa unitaria. an 
ehc organizzata. per una nuo 
va piu larga unita. E ' per 
questo che quando ci rivol-
giamo agli elrmenti unitari 
del PSU con snirito di com
pagni e quando euardiamo 
eon interesse ai fermenti de
mocrat fci nel mondo cattnli 
co. chiediamo ai comoagni e 
agli amici di non lasciarsi 
accecare in o'ics»o oeriodo d i i 
problemi dolle liste e delle 
preferenze. ma di guBrdare 
piu avanti. Chiediamo loro di 
non aver paura di vedere. di 
parlare e di discutcre. ma di 
•ve re il coraggio di agire. 

No! abbiamo narlato nni — 
fualcho mese fa — dell'in-
«••* elettorale col PSIUP. 

Quello che possiamo dire og-
gi — ha detto Pajetta — e 
che questo accordo ha avuto 
un risultato largamrnte posi 
tivo. che ha conquistato nuo 
ve coscienze. che ha dimostra-
to di possedere una sua di-
namica che permctte al movi
mento unitario di estendersi 
e di avanzare. 

Del resto. questo accordo 6 
stato confortato dall'appello 
di Parri , dalle iniziative del 
Movimento socialista autono-
mo. dalle adesioni che esso ha 
avuto. E queste adesioni non 
hanno davvero avuto un ca-
rattere meramente elcttorale. 
ma sono state (cosl come la 
adesione di Parri nel '53) una 
presa di posizione nttiva. che 
ha nperto nuovi orizzonti. 

Cosl. lo schieramento unita
rio ha largamente interessato 
zone del mondo cattolico. quei 
gruppi che erano andati co 
stituendosi iniziando il dialogo 
fra loro, con altre forze e con 
noi e rifiutando la posizione 
del gruppo dirigente delle 
ACLI che condannata la po
litica dc si adattano ad aopog-
giarla elettoralmente. Non di-
montichiamo che nella Chiesa 
stessa si fanno luce nuovi 
orientamenti, moment! di pcr-
plessita a considerare come 
dogma il principio dell'unita 
politica dei cattolici. La deli-
berazione della Commissione 
episcopale e passata soltanto a 
maggioranza. e non trova 
l'adesione incondizionata di 
tutto il clero italiano. 

Come fare in modo che il mo
vimento unitario tocchi gli ita-
liani dal fondo. non sia sol
tanto fenomeno di vertice e 
incontro di elites? Bisogna 
che ne diventino protagonisti 
i cittadini. i lavoratori; biso
gna che l'incontro che avvie-
ne sulla richiesta di una com-
missione parlamentare di in-
chiesta. trovi il sussidio di un 
vasto movimento popolare. 
trovi il ricorso a quelle for-
ze che fanno i cittadini pro
tagonisti della vita civile. 
Questo vale per la protesta 
contro l'inammissibile modo 
di amministrazione democri-
stiana e socialista della Ra
dio e della TV: questo vale 
per U ritrovarsi degli intellet-
tuali per rinnovare l'impegno 
di elaborare un programma 
della sinistra italiana che in-
teressa la scuola e le strutture 
culturali. Questo vale per i gio-
vani. Quando abbiamo un mo
vimento politico come quello 
contro la degenerazione del 
SIFAR e per le rivelazioni 
sul 1964. possiamo dirnenticar-
ci che l'esercito e formato da 
giovani e che dobbiamo ri-
cordare a questi giovani che 
loro rappresentano la prima 
garanzia perche i generali 
dei carabinieri non possano 
mettere le manette alia demo 
crazia? Possiamo dimenticare 
tutto questo? No. questo movi
mento unitario corrisponde ad 
una possibilita del Paese. Sta 
a noi renderne cosciente il 
partito. Qui giunge il momen-
to della nostra responsabilita. 

Noi ci troviamo in una si 
tuazione nuova ma non im-
prevista. Dal Vietnam a Ro
ma. quello che avviene non e 
qualche cosa che ci fa tro
va re di fronte ad una realta 
che non potevamo compren-
dere; anzi. direi che qualche 
volta. qualche compagno si 
trova come nella difTicolta a 
cogliere il nuovo. quasi come 
se le cose che abbiamo det
to. scritto. non avessero mai 
dovuto avere il destino di usci-
re dai nostri document! per 
farsi realta della vita nel no
stro paese. 

Del resto. quando conside-
riamo questi processi. ricor-
diamoci che non abbiamo mai 
parlato di fenomeni di radica-
lizzazione spontanea, di un mo-
vimt-nto rivoluzionario che sta 
mamfestandosi; :«>; .ibbiam.i 
parlato di j n processo con 
traddittorio. di una situazione 
nella quale pesano anche ele 
menti negativi. preoccup.izio-
ni gravi. E questi elemenii 
negativi tendono a pesare an 
che nel nostro partito e si 
manifestano in gruppi di no 
stri compagni. Ecco il por-
chb di certi ritardi. deH'ac-
contentarsi che lo cose non 
vadano peggio per quello che 
riguarda questa o quella at-
tivita F.coo anche :! riMrrK> 
e il discutore pressati da mo-
tivi politici intorno alle can
didature. Forse anche qui ci 
siamo accorti che in certe TO 
ne e in parte passato il giu-
dizio dato da gli avversari di 
una operazione essenzialmente 
elettorale di fatti unitari che 
invece possono essere la base 
di una grande operazione p"» 
litica. Ricordiamoci che que 
sto giudizio CTitico possiamo 
darlo con tanta maggior forza 
e chiarezza proprio quando ci 
troviamo in una situazione nel
la quale prevalgono olementi 
positi\i e quando partiamo da 
pissibilita nuove che <ono da 
sfruttare appieno e da una 
>alda unita politica del par
tito. 

Del resto. ogni volta che ci 
siamo rivolti al partito nella 
mobilitazione. lo abbiamo 
fatto con questo Intento, e 
con questo intento avrebbero 
dovuto sentirlo tutti i com
pagni. Abbiamo avuto la con-
ferenza agraria di Firenze, 
la conferenza operaia di To
rino. la conferenza di Geno-

. va sulla condizione dei lavo

ratori. Voleva, forse. signifl-
care rinchiudersi in noi stes-
si? No. noi abbiamo voluto 
mobilitare il partito e richia-
marci alia esperienza perchd 
fosse chiaro che U partito 
guarda al di la delle sue file. 
e cosi puo affermare la sua 
capacita di essere all'avan-
guardia. 

Oggi non e il momentn della 
difesa, dell'arroccamento. Noi 
invece siamo in una situazio
ne in cui I'avversario sta ri-
conoscendo che abbiamo I'ini-
ziativa, che possiamo essere 
decisamente all'attacco. 

La prossima legislatura. si 
e detto. deve essere un banco 
di prova. Noi abbiamo di 
fronte un pericolo, dobbiamo 
gettare l'allarme e dobbiamo 
chledere a ognuno di doman-
darsi dove andrebbe il Paese 
se non ci fosse, in questo 
mnmento di ripresa democra
tica. quella nuova politica che 
noi gli chiediamo. Noi abbia
mo nel Paese. come nel par
tito. dei sintnmi di ripresa: 
possiamo trasformarli in un 
rinnovato slanclo. Ci sono 
possibility nuove. deve esser-
ci un nuovo impegno 

II movimento unitario al 
quale mi sono richiamato. non 
puo essere considerato da 
nessuno ne come un sempli-
ce accordo elettorale e nem-
meno come una raccolta di 
adesioni. Questo movimento 
unitario rappresenta per noi 
comifnisti un nuovo responsa-
bile impegno di un piu largo 
lavoro. di nuove lotte. di con 
tatti piu larghi. 

Mai la necessity della no 
stra avanzatn e apparsa tanto 
indispensabile per snlvnre una 
prosnettiva democratica e so 
einlistn per il nostro Paese. 

Nni abbiamo un risultato da 
perseguire e da ottenere. Ri-
cordiamocj che. senza perse-
guire un risultato positivo. 
dn consoguire nel modo piu 
adntto alia nostra politica uni
taria. non possiamo dare un 
contributo a risolvere i proble
mi gravi che stanno di fronte 
al paese e per andare oltre. 
Ecco perche noi ci impegnia-
mo — ha concluso Paietta — 
nella battaglia elettorale: per
che guardiamo al paese per 
una battaglia che interessa 
il paese e. prima di tutto, i 
lavoratori italiani. 

DI GIULIO 
II prinio a prendere la pa-

rola sulla relazione di Pajetta 
e stato il compagno DI Glulio. 

E ' stato giustamente detto 
nella relazione che eslstono, 
nella situazione del paese, ele
ment! di pericolose involuzio-
ni ma, al tempo stesso, possi
bilita di ampi sviluppi unita
ri, positivi, democratici. Un 
elemento di fondo e. in que
sto senso. 1'orientamento delle 
masse il quale poi condizio-
na anche l'attcggiamento del
le forze politiche. Non si 
pub parlare, a mio avviso, di 
una diffusa sfiducia ma di 
elementi contrastanti tra di 
loro che caratterizzano lo sta
to d'animo delle masse lavo-
ratrici. Emerge una amarezza 
tra i lavoratori nella quale si 
inseriscono le campagne della 
grande stampa spesso control-
lata dai gruppi dorotei che 
cerca di seminare la sfiducia 
oppure determinati atti poli-
tici (per esempio l'atteggia-
inento della maireioranza dei 
dirigenti del PSU sull'affare 
del SIFAR) che accrescono 
gli elementi di demoralizza-
zione. 

L'amarezza nasce innanzitut-
to dal'.a condizione operaia, 
dai bassi salari, dalle assurde 
pensioni. dal problema dell'oc-
cupazione. dall'alto costo della 
vita ed in particolare della 
casa e da tutte le altre dlf-
ficolta che si incontrano nel
la vita di ogni giorno. Aneor 
di piii pesa. nel determinare 
questo stato d'amarezza tra 
!e masse, l'atteggiamento del
la maggioranza di centro-sinl-
stra e del governo verso i pro
blemi che rendono difficile. 
spesso insostenibile. la condi
zione dei lavoratori. La re
sponsabilita piii grave della 
maggioranza e del govemo e. 
di aver facilitato la diffusio-
ne della coscienza che essi 
non sono impegnati sui gran-
di problemi della vita dei la
voratori. bensi sono tutti pre-
si dal problema di « d u r a r e » 
piii a lungo possibile. stru-
mentalizzando asmi que5tione 
a questo unico fine. 

Si g\iardi. ad esempio. al 
problema delle pensioni. Mo
re e corso a seonsriurare il 
« pericolo » dello sciopero ge-
nerale proclamato da tutti i 
sindacati ma subito dopo ha 
ripreso la tattira del rinvio. 
Quello che offende i lavorato
ri e i pensionati non e quin-
di solo il « no » del govemo. 
ma ii suo atteggianiento che 
appare di sostanziale indiffe-
renza verso la vita dei lavo
ratori ed anche offensivo ver
so I sindacati. Un altro esem
pio e dato dal problema del
la riforma della pubblica am-
ministrazione della quale og
gi Rumor e gli altri tanto 
parlano Ma un anno fa quan
do i sindacati dis«ero che 
non soltanto erano pienamen-
te disponibili per una rifor
ma democratica del lapparato 
statale. ma che. anzi, la ri-
vendicavano il governo prima 
apri una interminabile disois-
sione. poi comincio a ridimen-
sionare ogni progetto, fino al 
punto che oggi perfino i limi-
tati risultatt raggiunti nella 
trattativa con i sindacati s«m-
bra che. solo per gli aspetti 
flnanziari, potranno essere at-
tuati in questa legislatura. 

E ' qutndi la politica fatta 
delle piccole astuzie, dell* 
strumentalizzazioni a tutti evi

dent! che fa nascere questo 
stato di amarezza. Ma esso 
non e ancora di sfiducia. Non 
vi sono «zone di sfiducia», 
piuttosto l'alternarsi di mo-
menti di depressione con mo
ment! di ribellione e con la 
ricerca dl nuove possibilita di 
lotta. Questa ricerca piu o me
no consapevolmente si e mos-
sa sempre, negli ultiml tempi, 
in una dlrezione: una nuova 
unita tra le masse lavoratrici 
e tra le forze della sinistra. 
Questo spiega il cammino per-
corso, nonostante le difficol-
ta e gli ostacoli sul terreno 
dell'unita sindacale, questo 
spiega la grande eco dell'ac-
cordo col PSIUP. dell'appel-
lo di Parri e delle altre ini
ziative unitarie delle ultime 
settimane. 

A questo punto il proble
ma che per noi si pone fe dl 
puntare tutta la nostra azio
ne a far niaturare le possi
bilita unitarie che si offrono. 
In questo senso e necessario 
superare ogni ritardo. Si trat-
ta di spingere il processo uni
tario fino a fame un punto 
di riferimento per milionl dl 
lavoratori per farli scendere 
in campo nella lotta per la 
democrazia. 

LA TORRE 
Dal recenti awenimenti che 

hanno scosso l'opinione pub
blica occorre ricavare alcune 
conseguenze. Esse sono princi-
palmente: 1) I pericoli che 
sono insiti nella situazione. 2) 
Le possibilita unitarie nuove. 
Di qui discende la possibilita 
di sviluppare efficacemente la 
nostra azione politica. 
Le drammatlche vicende del

la Sicilia ripropongono questio-
ni chiaramente politiche. Al 
centra di esse e. emersa la 
inefficienza dello Stato nell'af-
frontare la terribile situazione 
di decine di migliaia di sici-
liani. Anche su questa situa
zione si fe innestata una du-
pllce manovra che dl fronte 
alia carenza dello Stato ha 
invocato o soluzioni antide-
mocratiche di tipo autoritario 
come lo stato di emergenza 
e il comando affidato ad un 
generale (tesi del Corriere del
ta Sera) o soluzioni tecnograti-
che come quelle sostenute dal
la Stampa. 

Ora sulla Sicilia si tende a 
fare il silenzio mentre il dram-
ma continue ed anzi si ag-
grava perchfe inizia il calvario 
del ritorno di coloro che fu-
rono spinti dalle autorita di 
governo ad andarsene. II qua-
dro complessivo e gravissimo: 
esso, infatti, non e fatto sol
tanto dei paesi totalmente di-
strutti e dei 40.000 senza tet-
to ma di altre decine e cen-
tinaia di migliaia di persone 

colpite, rimaste senza lavoro. 
Grazie anche alia solidarieta 

delle altre organizzazioni del 
partito noi siamo stati presen-
ti non soltanto con l'assisten-
za ma con un giusto orienta-
mento. Matura, anche per la 
nostra azione, un vasto movi
mento unitario che si fe espres
so nella decisione dello scio
pero generale di protesta de-
ciso dalle tre centrali regiona-
li dei sindacati e nelle vaste 
adesioni — anche del ceto me
dio — che tale decisione ri-
scuote. Questo movimento, an 
che nell'Assemblea regionale, 
ha isolato le posizionl nnun-
ciatarie, ha enucleato una piat-
taforma rivendicativa per la ri-
nascita. la ricostruzione delle 
zone colpite. 

Per il nostro partito si po
ne un duplice ordine di pro
blemi. Da una parte dobbiamo 
costringere il governo a dire 
subito quali misure mtende 
prendere per la Sicilia. con 
trastando la tattica del rin
vio. Nello stesso tempo — co
me ha sottolineato il compa
gno Longo nel corso della sua 
visita in Sicilia — il nostro 
parti to deve essere messo in 
grado, anche con appropriate 
misure, di dare una risposta 
positiva alia aspettativa delle 
masse, mobilitandole per la 
rinascita della regione. 

DAMICO 
II dibattito e proseguito nel 

pomeriggio; primo a prendere 
la narola e stato Damico. 

E ' giusto affermare che 
cresce nel Paese una spinta 
unitaria e rinnovatrice. Dob
biamo comunque sottolinea-
re criticamente i limiti e i ri
tardi del movimento. Primo 
fra questi la sottovalutazione 
della gravita della situazione. 
Esso appare con maggiore 
e\idenza quando regLstriamo 
I'ampiezza e i successi del 
movimento rivendicativo. Ma 
dobbiamo constatare che la 
nostra azione non b riuscita 
ancora ad aprire un varco 
sufficientemente ampio nella 
contraddizione piii grave del 
centra - sinistra: l'aggravarsi 
dello sfruttamento operaio 
che accompagna lo sviluppo 
produttivo in atto. 

1.3 forza e I'ampiezza dello 
srhieramento per la pace nei 
Vietnam, come pure le ade-
s:oni aH'appello Parn . che :n 
genere si accompagnano ai-
raccentuarsi della crisi nel 
PStT. confermano l'es;s:er.za 
di una forte spinta un-.tan-*. 
Tu t t a^a avvertiamo aneon* 
dei limiti nellattacco al cen-
tro-sinistra. La politica sociale 
e del lavoro, la stessa poli
tica di programmazione del 
govemo, trovano oggi la piii 
forte condanna nella dramma-
tica realta della condizio
ne operaia. 

II ritardo che registriamo 
nella denuncia delle responsa
bilita del governo in proposi
to. puo fare apparire il no
stro attacco non sufficiente
mente unitario, cio* troppo 

i disancorato dai problemi con-
creti del lavoro e della condi
zione operaia. Tate ritardo si 
supera se sapremo definlre 
azienda per azienda concrete 
piattaforme rivendicative, in-
sieme agli operai, come stia-
mo facendo positivamente in 
Piemonte (in pro%incia dl To

rino con importanti accordi 
integrativi aziendali, nell'Ales-
sandrino con la lotta dei ctol-
ciari e con la lotta del Del
ta). Solo cosi potremo tra-
sformare positivamente la 
amarezza e la sfiducia che 
serpeggiano soprattutto fra i 
giovani lavoratori, guidando il 
movimento ad una nuova uni
ta a sinistra, per una reale, 
possibile, dovremo dire neces-
saria, alternativa, al centra-
sinistra. 

BORGHINI 
La lotta degli studenti ita 

lianl per una riforma demo
cratica della scuola si 6 svi-
luppata in maniera amplissi-
ma in tutte le Universita ita-
liane. Queste lotte universita-
rie pongono anche al nostro 
partito una serie di proble
mi. Esse infatti nascono da 
una crisi profonda della scuo
la e della socteta e rivelano 
una crisi che e di strut ture 
ma anche di valori cultura
li e di ideologic Dietro a que
ste lotte vi sono aspirazioni 
profonde di riscatto di ride-
finizione di nuovi valori cul
tural! di crescita delle capa
cita professional! che oggi so
no mortificate nell'Universita. 
La legge 2314 elaborata dal 
governo non rlsponde a nes-
suna di queste esigenze e va 
considerate sia come espres-
sione del fallimento delle ci-
pacitn riformatrici del centro 
sinistra, sia come la banca-
rotta culturale di una clas^e 
dirigente. Maturano quindi 
contraddizioni insanabili fra 
classe dirigente e nuove gene-
razioni intellettuali. 

L'asprezza della lotta nasce 
dall'incapacita di soddisfare 
aspirazioni ed esigenze delle 
masse studentesche, contra 
le quali percio il governo sea-
rica oggi la violenza dellap
parato repressivo dello Stato. 
Da questa lotta viene un'in-
dicazione positiva. II movi
mento studentesco ha infatti 
acquisito una serie di impor
tanti risultati: ha individua-
to i pilastri deH'autoritarismo 
non solo universitario. ha in
tuitu come 1'attuale didattica 
sia la cinghia di trasmissio-
ne attraverso cui la classe di
rigente perpetua la subordi-
nazione dell'Universlta e ha 
cosi colpito al cuore la sostan-
za autoritaria della 2314 e la 
lc-T^a del centro-sinistra, ro-
ve^Rando il metodo col qua
le la legge e stata elaborata. 

Questa battaglia degli stu
denti ha avuto il merito dl 
allargare il fronte della lotta. 
Oggi tutto il mondo universi
tario condivide le posizioni 
critiche del nostro partito sul
la 2314. La stessa parola d'or-
dine del « potere studentesco » 
al di la della sua indeterm:-
natezza, esprime 1'esigenza di 
un effettivo controllo de?'.i 
studenti sul modo della loro 
formazione culturale e profes-
sionale e quindi sulla loro sue-
cessiva utilizzazione nel pro
cesso produttivo. Noi doobia-
mo oggi aiutare il movimen
to studentesco a superare 1 
suoi limiti attuall favorendo 
la crescita di un movimento 
interno, autonomo e di massa 
il quale solo potra poi con-
durre avanti la lotta inseren-
do questo movimento in un 
blocco di forze social! e di 
classe, alternative a quello 
che oggi dirige la nazione. e 
in grado di realizzare una 
diversa politica economica e 
quindi anche una diversa po
litica scolastica. 

TRiVA 
Esprime il suo accordo con 

la denuncia, contenuta nel 
rapporto del compagno Pajet
ta, della gravita della situa
zione: vi b un pesante e si-
stematieo attacco alle istitu-
zioni, una spinta centralizza-
trice (proprio mentre si di-
scutono le leggi sulle regio-
ni>, un irrigidimento padro-
nale. un tentativo di frantu-
mare il disegno di sviluppo 
ordinato del paese. 

Nello stesso tempo non si 
possono sottovalutare le spin-
te unitarie che vengono dal 
paese. spinte che in particola
re il nostro Partito deve sa-
per orientare e trasformare 
in una tensione positiva per il 
rinnovamento dello Stato. 

In effetti ci troviamo di 
fronte a opposte esigenze di 
riforma: mentre noi ci bat-
tiamo per un disegno di reale 
democrazia anche le forze au-
toritarie e tecnocratiche vo-
gliono una loro riforma per
che il vecchio Stato coi suoi 
costi. la sua burocrazia non 

t e piii idoneo a portare avan
ti i disegni del capitalismo 
italiano. 

Siamo dunque a un mo-
mento di svolta e bisogna fa
re particolare attenzione ad 
alexin i fatti che gia testimo-
niano la tendenza deH'awersa-
rio a riereare nelle citta e 
nelle campagne. secondo vec-
chi schemi. una atmosfera di 
rissa. 

L'oratore ricorda a questo 
proposito la campagna di 
stampa antipartigiana promos-
sa in questi giorni in Emilia 
e ripresa sul piano naziona!e 
con la riutilizzazione di al-
cuni vecchi ruderi ael fasci-
smo. 

Di contro devono essere se-
gnalati. per esempio, interes-
santi tentativi di gruppi di 
cattolici di giungere a una 
piattaforma comune che ha 
come punto di partenza il n-
fiuto dell'esperienza fallimen-
tare del centro-sinistra e La 
ricerca di nuove forme dl uni
ta e di impegno comune delle 
sinistre. 

Particolare attenzione va 
data anche all'attuale diba'.t.-
to sul ruolo del sindacaio 
nella societa; il problema del 
rapporto fra istituti deil'Ese-
cutivo e sindacati si deve .-er-
to poi re e non solo ai verti-
ci ma a tutti i livellt, regio
nal! e comunali, in modo da 
assicurare una articolazione 
generale dei moment! elettivl 

ed associativl proponendo co
sl una reale prospettiva di 
rinnovamento. 

L'oratore ha concluso pro
ponendo di celebrare con 
particolare solennita quest 'an 
no l'anniversario della lotta 
li liberazione dando a questa 
celebrazione il significato di 
una lotta per la democrazia 
e contro gli sbocchi autorita-
ri della crisi politica. 

MARANGONI 
L'aggravamento della situa

zione internazionale pone an
che problemi nuovi per la di
fesa della democrazia nel Pae
se. Partendo daU'esempio del 
Veneto, dove pure la classe 
operaia e i lavoratori della ter
ra hanno risposto con effica-
cia alia offensive padronale 
sul piano sindacale e politi
co, si deve per6 affermare che 
lo stato del movimento e l'ini-
ziativa del partito non sono 
stati in ogni momento all'al-
tezza degli awenimenti . 

VI sono insieme una chiara 
volonta di lotta e una certa 
amarezza per i risultati otte-
nuti; questa amarezza per e-
sempio e evidente nel Veneto 
fra cattolici e socialisti che 
avevano creduto nel centro si
nistra e ora ne costatano il 
completo fallimento. Amarezza 
e voionta di lotta insieme pon
gono al nostro partito delle 
richieste e in particolare quel
la di dare una maggiore con
tinuity ed incisivita alia sua 
iniziativa politica. Quando que
sta maggiore incisivita si rea-
lizza allora anche certe forze 
che si presentano sotto vesti 
estremistiche vengono indebo-
lite e praticamente spanscono. 

La situazione interna ed in
ternazionale ci pone inoltre un 
problema: rafTorzare la nostra 
lotta partendo dalle questio-
ni immediate — dai problemi 
della vita dei lavoratori — e 
affrontando le questioni della 
lotta per la pace e per la di
fesa della democrazia. Qual e 
— in questo ambito — hi pro
spettiva da dare alia classe 

operaia, alle forze socialiste, de-
mocratiche e cattoliche, per 
far avanzare il discurso sulla 
alternativa alia attuale situa
zione e sulla prospettiva da 
dare al paese? Noi rispondia-
mo ponendo al centro della 
nostra azione l'attacco alia DC, 
denunziandone le responsabi
lita per lo sviluppo monopo-
listico dato al paese, per la 
rottura dell'unita antifascista, 
per i tentativi autoritari mes-
si in atto ripetutamente, con 
la legge truffa, con l'accordo 
coi fascist! nel luglio '60, col 
progetto di colpo di stato del 
'64. Di contro noi dobbiamo 
fortemente affermare la nostra 
funzione di difesa delle isti-
tuzioni e della Costituzione. 

In questo ambito un serlo 
discorso bisogna fare anche 
con la sinistra cattolica la qua

le, proponendosi una campagna 
che le conquisti delle posizio
ni nell'ambito della DC, non 
fa che il gioco di Ru
mor. Bisogna invece che sia 
chiaro che il rinnovamento 
del paese non si puo ottene
re con la DC ma portando 
avanti la lotta per la liberta 
di voto dei lavoratori cattoli
ci affinche scelgano il nostro 
Partito, garanzia per una po
litica di pace, di difesa della 
democrazia e di lotta antlmo-
nopolistica per assicurare po

tere e benessere alia classe ope
raia e alle masse lavoratrici. 

BACICCHI 
La crisi cui ci troviamo di 

fronte — ha detto Bacicchi 
— investe le s t rut ture dello 
Stato, come ha rilevato giu
stamente il compagno Pajet
ta nella sua relazione. 

Nel Friuli - Venezia Giulia. 
nella prossima primavera, not 
ci troveremo impegnati. oltre 
che nelle elezioni politiche, 
anche in quelle per il nnno-
vo del Consiglio regionale. Sa 
ra questa l'occasione per sten-
dere un bilancio su come la 
Regione, in questi suoi primi 
anni di vita, ha saputo affron-
tare i problemi, ha saputo 
venire incontro alle esigenze 
delle popo'.azioni. Dobbi-imo 
dire che il bilancio di ques t i 
regione, da noi comunistl for
temente voluta, non e positi
vo. II deeadimento ecommi-
co che caratterizza le nostre 
province ne b una dimostra-
zione. Basti dire che a Trie
ste, negli ultimi quat t ro anni, 
si sono perduti ben 10.000 
posti di lavoro, 4.000 dei qua
li nel solo 1967. Penomenl 
analoghi si sono registratl a 
Gorizia. Questa e la situazio
ne di pesante crisi, ad ovat-
tare la quale non varranno cer-
to le celebrazioni del 50. del 
ritorno di queste terre alia 
mad re patria che ci si appre-
sta a tenere. Non meno gra 
ve la situazione e nel resto 
della Regione. Per inverure 
questa tendenza. si sono avn-
ti negli ultimi tempi due soi^> 
peri unitari nella Camia. La 
Regione. insomnia ha la'.'.'t» 
i propri compiti perche non 
ha saputo — o meglio non 
ha voluto — rendere operan-
te la partecipazione diretta 
delle masse popo'.an alia ge 
stione delia Regione. Si e crea-
to. anzi. un pericoloso distac-
co fra la Regione e le popo-
lazioni. Noi dobbiamo denun-
ciare vigorosamente le respon
sabilita del centro sinistra e. 
in particolare, della DC. Ma 
dobbiamo anche saper orienta
re il malcontento delle popo 
lanoni, che e grande, verso 
sbocchi unitari. capaci di un 
prime re una svolta radicalc 
a un processo che sta por
tando al deeadimento econo 
mico e sociale della Regione. 
Nella nostra battaglia, il 
richiamo unitario deve essere 
preminente. Da qui il grande 
valore dell'accordo fra il no
stro parti to e il PSIUP. che 
noi dobbiamo esaltare. pro
prio per la prospettiva che of-
fre, aperto come b a tutte le 
forze politiche che vogliono 

un reale rinnovamento, di una 
alternativa ad una situazione 
clie e giudicata mortificar.te 
non soltanto dal nostro par
tito. Vi sono, in questa dire-
zione, ampie possibilita. Noi 
dobbiamo coglierle, iniprnnen-
do alia nostra azione un lar
go respiro volto a dare uno 
sbocco piii ampio al proces
so unitario gia in corso. 

Washington spera in un aiuto 

per la difficolta del suo bilancio 

Trattative USA-Bonn 
sul manfenimento 

delle truppe nella RFT 
Domani avranno inizio quelle, ancora piu 

difficili, con la Gran Bretagna 

ROMEO 
La minaccia alia democra

zia si manifesta in modo ac
centuate nel Mezzogiorno. D'al-
tra parte le lotte che qui si 
sono sviluppate nel passato e 
che si sviluppano ora non 
pongono soltanto il problema 
della condizione operaia e con-
tadina, i problemi d-illa terra, 
del salario, della oocjpazione, 
ma anche dello sviluppo del
la democrazia. Questo e stato 
sempre uno dei contenati piii 
caratteristici della nostra azio
ne meridionalista. 

Alia vigilia di quest i com 
petlzione elettorale le forze 
governative, in parMC'>lii«-e la 
DC, non hanno nulla di eon-
creto da presen*are come ui-
lancio positivo alle masse del 
Mezzogiorno. Ecco perchi"; cor-
cano di correre ai ripari an-
nunciando nuovi investunenri 
come quelli relativi al « po'o 
pugliese ». Tale annuncio sot
tolinea il coalizzarsi di forze 
nuove. Non si tra f ta piu soi 
tanto dei vecchi agrari ma di 
un nuovo schieramento che 
vede accanto alle forze ens-
sicamente conserve: rii i s'ru-
menti « nuovi»: i perrtti del 
centro sinistra, i gruppi diri
genti delle grandi aziende, enti 
pubblici. aziende a oartecipa-
zione statale. 

Siamo riusciti a determinare 
un certo rilencio della «.zione 
meridionelistica. Si tratta ore 
di sviluppare questa azione, 
incalzando la DC s-»nza dare 
ad esse possibilita ai recupe-
ro. Una certe amarezza si e 

diffusa nelle masse rnenJionali 
anche per precise responsabi
lita del PSU il quale e appar-
so, una volta andato al gover
no, « non diverso dagli altri ». 
Ma queste amarezza .'abbia
mo anche vista tradursi in una 
reazione positiva allo.-quando 
a Taranto e in generale in 
Puglia abbiamo tradotto nella 
pratica gli accordi uni 'ari con 
il PSIUP e i socialisti auto-
nomi. Questi accordi hanno 
trovato vasta rispond;nza tra 
i lavoratori e ci6 f;i .ndica 
che l'azione unitaria ha am
pie possibilita di sviluppo e 
pub contare sia per l'ogsi, per 
le prossime elezioni, ch'j pei 
il domani. 

MALVEZZI 
Molte delle previsluni d i e i 

partiti del centro sinistra ave
vano fatto su come pres-jniar-
si nelle prossime elezioni so
no cadute. Non si trat ta sol
tanto del fallimento del pro
gramma governativo sul varl 
piant di problemi, nia sopra-
tutto del fatto che il volto 
stesso della coalizione gover-
nativa si e precisato n t i con-
fronti d! forze che i'appoggia-
vano ritenendola c imunqiie 
un presidio per la democra
zia- Affari come quello del 
SIFAR hanno indotto a ripen-
samenti in questo sensD. 

La questione nodale e quel
la del rapporto tra la DC e 
gli altri partiti del cen'.ro si
nistra. Dalla esperienza ceJla 
quarte legislatura emerge che 
con questo gruppo dirigente 
della DC non si pub cort iat-
tare ma contrastare presentan-
do unite le sinistre, o piegarsi. 
Percib la nostra parola d'ordi-
ne la «DC nemico prlncipa-
le da battere » rlsponde sem
pre dl piii alia stessa esperien
za di forze politiche Interne 
al centro sinistra. 

Dal malessere e dal tutba-
mento che in Tosca:ia si so 
no diffusi all ' interno tle'le si
nistre che pure partecip.uio al 
la coalizione governaMva, sono 
nate spinte a nuove prese di 
contatto nei nostri conironti. 
Cib provoca nella 1XJ un vi
vo allarme perche cib si ve-
rifica in una regione come la 
Toscana che ha sempre con-
testato la prepotenza del po
tere democristiano. Non sono 
certo est ranee a queste preoc-
cupazioni Timpostazione nuova 
con la quale il sindaco dc di 
Firenze ha presentato u bilan
cio attualmente in discussio-
ne. Ma a tale livello I termi
ni dello scontro, del confron-
to, del rapporto con il no
st ra partito non potranno cer-
tamente rimanere sf urn ui o di-
luiti nella lunga orospettiva. 
data la pressione rawicinata 
dei problemi sociali ed econo-
mici. Senza dubbio dal dibat
tito sul bilancio e dai ton! 
nuovi che esso va assumendo, 
vi sono le premesse da cui 
pub emergere un signlficativo 
esempio di un nuovo rapporto 
t ra le forze politiche laicne e 
cattoliche che in Cons!?lio e-
sprimono conseguenUraente le 
istanze di rinnovamento demo-
cratico. 

Ma la condizione perche cib 
awenga b rhe 1 socialisti ri-
fiutmo di sacrificare c o che 
di nuovo e di positivo emerge 
alia suprema salvszza ci^ll;. 
formula del centro sinistra. 
non pieghino alle prtssioni 
del!a DC 

T>o{K) aver t ra t ta 'o a 'runi te 
mi dell'agitazione degli studen
ti, conclude riprendendo i pro
blemi della prossima c .mpeti-
zione elettorale. Per vincere le 
zone di amarezza e c i merzia 
la nostra azione deve tendere 
si a raccogliere la protesta, 
a suscitare riflessioni ciitiche 
sul bilancio fallimen'are del 
centro sinistra ma Mtto cib 
nel quadro di una o i i t l n u a 
e sttmolante iniziativa politi
ca che moltipllchi e dia conti-
nuita ad ogni livello alle ejpe-
rienze di lotta unitarie. Di es
se le masse popolari possono 

sentirsl autentiche prouzonis te 
e artefici di un nuovo srhiera
mento e di una alternativa 
reale e credibile al centro si
nistra e al potere della DC. 

Nella discussione sono in-
tervenuti, sempre nel pome
riggio. 1 compagni Occhetto, 
Tibeno. Tortorella, Vecchiato. 
Ne riieriremo domani. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 13 

Sono iniziati a Bonn i col-
loqui fra esponenti dei gover-
ni degli Stati Uniti e della 
Germania occidentale per le 
compensazioni monetarie fra i 
due paesi. Gli Stati Uniti pen-
sano di poter ottenere a Bonn 
un proficuo aiuto per le diffi
colta di bilancio in cui si di-
battono soprattutto a causa 
della guerra nel Vietnam. 

II primo incontro si e avuto 
ieri fra il ministro dell'econo-
mia tedesco Shiller e il vice 
segretario del Dipartimento di 
Stnto americano Rostov. Al 
colloquio ha preso parte anche 
il sottosegretario alle finali
ze statunitense Deming. 

Gli incontri presentano per 
gli esponenti del governo ame
ricano non poche difficolta. 
soprattutto per cio che riguar
da le compensazioni tedesche 
per le truppe americane di 
stanza in Germania. Su que
sto argomento gli americani 
hanno chiesto di poter discu-
tere anche ad un livello piii 
alto, sollecitando un incontro 
direttamente col cancelliere 
Kiesinger. 

Un primo obiettivo che i de-
legati del governo statuniten
se si pongono e quello di av-
viare e possibilmente conclu-
dere trattative perche sia rin
novato l'accordo di compen-
sazione monetaria attualmen
te in vjgore che scadrd alia 
fine del prossimo giueno. con-
tratto che gli Stati Uniti con-
siderano attualmente nositivo 
perche permette ad essi di al-
leggerire notevolmente il de
ficit del loro bilancio. Infatti 
la banca di Stato della RFT 
acquisto. secondo tale contrat-
to. titoli di Stato americani 
per un ammontare di 500 mi-
lioni di dollari. I rappresen-
tanti del governo degli Stati 
Uniti sperano di poter rinno
vare gli accordi su queste ha-
si anche se il loro compito 
in questo momento. per le con-
dizioni di prestigio degli Sta
ti Uniti nel mondo. non 6 dei 
piu facili. 

Ancora piu difficile si pre-
senta nerd la posizione della 
Gran Bretagna che giovedl. 
sempre a Bonn, iniziera collo-
qui sullo stesso tema delle 
compensazioni monetarie per 
il manfenimento delle truppe 
inglesi di stanza sul Reno. II 
mantenimento di queste trup
pe viene a cosfare intorno agli 
82 milioni di sterline coperti 
per 50 milioni da un impegno 
tedesco di acouisti civili e mi-
litari in Gran Bretagna. Un'al-
tra parte della spesa venne 
comoensata in vari modi da
gli Stati Uniti e dalla decisio
ne inglese di ritirare circa 5 
mila uomini e una unita di 
elicotteri dalle sue truppe di 
stanza in Germania. 

Quesfanno f negoziati. che 
sarannn condV>tti per la Gran 
Bretagna da Fred Mulley se
gretario di Stato al Foreign 
Office e da Rolf Lahr segre

tario agli affari esteri dl 
Bonn, si presentano molto dif
ficili. Innanzitutto la Germa
nia Federale. in base di re-
cessione economica. non pare 
disposta a spendere forzata-
mente I suoi soldi con eom-
messe alle Industrie civili e 
militari inglesi e daH'altra 
parte la crisi finanziaria in 
cui si dibattono gli Stati Uni
ti per le enormi spese che so-
stengono nel Vietnam sembra-
no togliere all'Inghilterra mol-
ta della sua caoacita contrat-
tuale. Tra le offerte di parte 
tedesca che potranno forse in-
teressare I'lnghilterra a mode-
rare le sue richieste. ci sara 
molto probabilmente la propo-
sta di un prestito che la ban
ca di Stafo federale puo ga-
rantire alle scosse finanze in
glesi. 

La banca federale tedesca 
ha quindi assunto un ruolo si-
gnificativo di fronte a cui pos
sono attingere stati le cui fi
nanze versano per motivi di
vers! in condizioni non certo 
floride. 

Adolfo Scalpelli 

Andreas Papandreu 

difende il 

suo diritto 
di portavoce 

del Centro 
PARIGI. 13. 

Andreas Papandreu ha difeso 
il suo diritto di agire e parlare 
come dirigente e portavoce del-
l'Unione di Centro. diritto con-
testatogli da Alexandras Snano-
rigas. un ex-ministro e deputato 
deirUnione di Centro. 

In una sua lettera inviata ai 
giornalisti. Spanorigas. il quale 
vive ad Atene. ha negato infat
ti al giovane leader del Centro 
il diritto di agire come porta
voce del partito all'estero. Ri-
spondendo. Andreas Papandreu 
ha affermnto: r Nesstm ad Ate
ne pu6 parlare in pubblico in 
modo libero. II signor Spanori
gas agisce forse come un as?ente 
della giunta. poiche gli 6 con-
cesso il diritto di dichiarare che 
la maggioranza di deputati del-
l'Unione di Centro non mi rico-
nosce come portavoce del par
tito all'estero. Tale diritto mi 
b stato concesso dal capo del 
partito Giorgio Papandreu. il 
quale e l'unico che pud con-
fermare o contestare le mie di-
chiarazioni ». 

D'altra parte, la segreteria 
deU'Unione di Centro aU'estero. 
in un suo comunicato stampa fa 
notare che c tutte Ic organizza
zioni deU'Unione di Centro in 
Europa. in America e in Austra
lia hanno riconfermato la loro 
fedelta ad Andreas Papandreu. 

Al Comitato per il disarmo 

Z URSS chiede 
un accordo per 

vietare i voli H 
GINEVRA. 13. 

La riunione del Comitato dei 
17 per il disarmo, e stata oggi 
dominata dall'intervento del 
dtlegato sovietico Roscin. il 
quale ha stigmatizzato i voli 
dei bombardieri carichi di 
bombe atomiche al di fuori del 
territorio degli Stati Uniti. Ri-
ferendosi in particolare al re-
cente incidente awenu to in 
Groenlandia. Roscin ha detto 
fra 1'altro: « I voli dei bom 
hard eri carichi di armi nu-
cleari (kbbono essere proibiti. 
Essi cwtituiscono un perico
lo non solo per la vita e la sa
lute degli esseri umani, ma dal 
punto di vista politico, contri-
buiscono ad aumentare peri-
colosamente la tensione inter
nazionale ed a pregiudicare 
la pace e la sicurezza interna-
zionali >. 

Questi voli, ha ancora sot
tolineato Roscin. sono in fla
grante contra sto con raccordo 
di Mosca sulla sospensione 
degli esperimenti nucleari e 
con il trattato sui mari del 
1958: accordi che impongono 
il divieto di contaminazione 
della terra o dei mari . H de-
legato sovietico ha chiesto il 
divieto dei voli di aerei con 
bombe atomiche fuori degli 
spazi nazionali, attraverso un 

accordo internazionale. 
Le delegazioni di Polonia. 

Cecoslovacchia e Bulgaria han
no appoggiato e sostenuto la 
posizione di Roscin. 

Lo statunitense Samuel De 
Palma ha risposto respingen-
do le argomentazioni sovieti-
che. affermando il diritto de
gli americani di volare con 
bombe atomiche dovunque vo
gliono e sostenendo che le 
accuse di Roscin erano «de-
formazioni miranti a spaven-
tare chi non ha piena cono-
scenza dei fatti > cioe dei « per-
fezionati sistemi di sicurez
za » messi a punto dagli Stati 
Uniti (e che tempo fa in Spa-
gna e recentemente in Groen
landia si sono dimostrati tut-
t 'altro che « perfezionati »!). 

Il testo del progetto di trat
tato di non prolif era zione b 
stato poi discusso dalle dele
gazioni della Svezia. del Bra-
sile e deU'Etiopia che hanno 
chiesto In particolare che non 
vi siano discriminazioni di con-
trolli per i paesi non nucleari 
e quelli nucleari (proposta sve-
dese ed etiopica). mentre il 
Brasile ha riproposto emend*-
menti perche non si proibi-
sca ai paesi non nucleari di 
procedere a esplosioni m flni 
pacific!. 
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Una discussione polemica 
fra Moravia e Cassola 

II disagio 

dello scrittore <n> 

r U l l i t d / mercoledi 14 febbraio 1968 

Di fronte all'invadenza delle mode intellettua-
l i , la letteratura pu6 limitarsi a rivendicare 

il diritto alia liberta dell'autosufficienza? 

|)lll qtlPSll 
in rim-

In una nota Mil a tlUugio 
dello gcritture o (v. I'Unitn, 
20 iliremhre 1967), partem!" ila 
aleuno consiilcrazioni §ul ili-
ballilo a piu vori promosso fra 
poeli e narrulori tin 1111 qunii-
clianii miliinesc (II corriere 
della sera), si nsservuva In sear-
ID rilicvo i'he gli imervenitli 
avevano ilalo, fiim a quel mo-
memo, ai prnhlerni slessi della 
loro arle. Per lo 
srritlnri si trinccrano 
pianli o in protesle. 

K" pure nmmissihile die lo 
•erilloro non sia o non delilia 
essert- per fnr/a « problematic 
co o. iN'cssuno lo pretemle. Ma 
§o non In e. pen-he iiilervenire 
au prolilrmi ehe. non lo toe-
curio? K se lo e, peri lie non 
tenor conlo ili rio elie |di jllri 
flicono? K* vero rlie qui non 
si Irnlla solo ili « disagio n. La 
inrliiesla atessa. su quel pior 
nale, ha limili clip f.ilsano svi-
luppi e conrlusioni. l-'innra. in-
falti. sono esrlimi (o nuln es< lu-
•i, per non collahorare a un 
Kinrnale come. // corriere) pro-
prio sirillori e crilici die lian-
no sollevato a (lihalluio negli 
anni scorsi quei problem!, a 
parliro da cerli numeri del We-
nahb vitloriniano o <la allre ri-
visle, non iillime quelle ilelle 
nro-avanguanlie. Direi, nnzi. 
rlie uno dci maggiori merili 
(li quesle ullime e slalo pro-
prio I'avcr (lain uno srossnne 
a una lelteralura lulla tranquil-
la rome quella ilaliana, pnver-
nala da mandarini soddi^rairi 
dei loro farili successi presso 
una rrilira fra pulililirilaria e 
compiarente o presso arrarir-
mifi supertiiost (ma non si sa 
di rlie). 

A rirhiamarci ili nuovo su 
qupslo dialogo e una delle ul
lime punlate di esso (Corriere, 
21 gennain). Allierto Moravia si 
rivnlpe a Carlo Cassola, e an-
chVgli. Moravia, appare srnn-
tento n criliro sull'nndamenlo 
della dinrusMone e nei confrnn-
li di qiiegli Bcrillori a fetice-
mente egocentrici o rui non in-
teressano n le idee, le ideolo
gic e le leorie letlerarie ». in 
una parola a In ml turn n, e rlie, 
disrutendo della propria arte, 
fanno questione nliitne di a ta~ 
lento n o si appellann al c btion 
senso». F. poiehe la rultura 
« stn dietrn qunlsiasi romanzo, 
anche il piu disimpegnnto e il 
piu formate... n, Moravia con
clude invitando quanti inter 
verranno d'ora in poi a guar-
darsi dal c buon senso o c a 
rintrarciare « invece le loro 
ideologic consnpevoli e incon-
sapevoli ». II rhe permeltereb-
be pure un passeitino in avanli. 

Ma la risposta di Cassola puo 
subito apparire langcnziale, 
giarrhe proprio su quest'ulli-
mo punto — rapporto arte-rul-
lura: o rapporto fra I'arte e 
un'ideologia da determinare —, 
non si esprime in modo diret-
to. Egli rivendira, invece, alio 
scrittore un* « aulosufficienza o 
anche maggiore, giarche, dice, 
a i panni dell'tiomo di cultura 
gli si addicono moltn poco ». 
Sembrera di riascoltare. in eili-
cione volgala, la polemica fra 
•ostenitori e avversari della 
« nuova crilica n scoppiata in 
Francia due anni fa. quando il 
prof. Pirard. accademiro con
servators, rimprovero ai let-
terali nuovi di trescarc. appun-
lo, con le a scienzr umane» 
tradendo gli immortali prinripi 
della letteratura. Ci sono scrit-
lori. prolesta Cassola. rhe a si 
abbandonano a incredibili ma-
nifestazioni di autolesionismo 
(ecco), forse per ingrnziarsi 
quei qunltro intellcltuali che 
ormai tirano le filn della di-
acussione lelleraria ». 

Ma, proprio a questo punto, 
voirei dare alio a Cassola di 
ana sua giusia risrrva. Fd e 
qurlla che nasre dalla preoc-
rupazione rhe In scrittore crda 
farilmente alle mode, alle teo-
rizzazioni, alle volgaritzazioni 
culturali. Quando egli dire die 
ae le srirrrrc amane sono di
scipline seric. an'infarinatara 
non basta, ha ragione. Ma non 
ha piu ragione, ae non erro, 
nella motivazione chVgli svi-
lappa e rhe forse distorre il 
n o pensiero. 

Vediamo. Anzitutto, il nar-
Jttore tosrano giastifica nella 
« anlosnffidenza » di rui sopra, 
la tendenza u m un lingunggio 

personate che gli pennettn (al-
lo scrittore) di riferire con la 
massima vcritn possihile sulfa 
sun viunne del numdo, xiilln 
emuzione che gli da In vitn ». 
In breve, si torna diritto ai 
proto-romantiei, I quali affer-
tuavuno anrli'essi i prinripi del-
l.i liberta in arte: ma non pro-
priamenlt' come autmuffirien-
za, piutlosto come ricerea di 
sporitaneita (e di sponlaneila 
« popolure »). I'rii-dricli Sdile-
gel. nel I7»8. scriveva die a il 
priiilegio dello scrittore non 
tollern legge ntctinn » Ma quel-
la lialtaplia andava conlro la 
relorira gesuilica. non cerlo 
conlro il rigore della nuova 
cultura sloriea e filologica (in 
cerca am h'essa di « spontanei-
la ») e di Iradirimii popolari). 
nella quale ami il romantici-
srno ba la'ciato una eredita 
ideale e melodoloKica non in-
difforente. anche se ormai Ion-
tana. 

F/ vero: a questo punto Cas-
sola si nvvitina ai giurni nostri 
e cila Criiic, la polemica del-
ridealismo crociano conlro il 
posilivismo filosofico e conlro 
lo scientismo lellerario (Zola 
e i naturalisli). Dire clip i ter
mini di questo dibattito sono 
mulnli dopo tutto quello die 
e avveniilo nel JVovecenlo in 
filosofia e in letteratura (ba
sta cilare il nome di Joyce, ed 
e imbaraz/ante farlo con Cas
sola), puo divenlare un luogo 
romune. .Mu si puo andie cbie-
dere: perdie allribiiire a Crore 
la figura di un Arisloiele rina-
scimentale e farlo passare per 
un aulocralc? | dibaltiti sul rap
porto fra arle e srienza non si 
sono fermuli sull'orologio cro
ciano (per forluna. e anche se 
il fascismn li aveva blocrati 
in Italia per vent'anni). 

II punto e un allro. E si 
toma cosi a! rapporto fra arte-
cullura-politira, e a una posi-
zione die spesso abbiamo ri-
badilo, come sanno i leliori 
piu altenli, e cioe I'individua-
zione delTorizzonte politico nel 
quale la cultura e la letteratura 
operano nonostanle le prote-
ste degli innocent! rhe o sot-
tovalulano o dimentirano quel
lo che e arradulo o acrade nel 
mondo (dal nazismo alia guer-
r.a *!e.' V ' 0 , n a m > P " reslare nei 
limiti delle generazioni altua-
li). <i C'e D scrive Cassola, 
« una cultura toinlitnria (la cul
tura e totalitaria appena dice 
che lullo e cultura. cost come 
la politico e totalitaria appe
na dice che tutto e politico) 
che ha addiritlura cnncellntn 
la nozione di poesia n. Delle 
due Tuna: o la rultura e di-
venuta dawero potente: o la 
nozione di poesia che esisteva 
fino a oggi. doveva esse re de-
bolina. Ora, se Cassola affer-
ma che la poesia deve difen-
dersi da una « politica » deter-
minala. e sopratlulto detertni-
nata in forma autoritaria, una 
poltlira che non considera il 
momento aulonnmo rhe Parte 
ha rivendicatn e sodalmente 
imposto con lo sue lotte (quin-
di, anche con un'azione <» poli-
lira »). noi siamo d'arrordo con 
lui. 

Siamo conlro i proressi, i 
rogbi e i razzismi anti-inlellet-
luali. Ma allora egli avrebbe 
dovulo esprimersi altrimenli. 
La parola politira ha il senso 
che noi possiamo o dobhiamo 
darle difendendo. senra rifiuli 
ne di arte ne di politira, tulle 
lo liberta. I-a nozione di * poe
sia a torna allora altrimenli, e 

' fuori di un piano di assimila-
zione pirrolo-borghese. 

Avanzare, invece. sulla stra-
da delle farili definizioni o del-
rautoritarismo. c pericoloso. 
Anche la liberta divenla auto-
ritaria m appena dice che tutto 
e liberta • o. peggio. • nulnsuf-
ficienza o. e il diballito lelle
rario « una discussione fall a 
da noi e non dagti allri ». come 
•orrebbe Cassola. Disculiamo 
«fra noi a. e sollo le sabbie 
la nozione di poesia sara re-
slaurata. Men Ire nessuno e pa
drone neH'orirxonte politico 
della liberta. II quale si pre-
dsa anzitullo nelle Terifirhe 
reriproche. rompinte nel pieno 
rispelto delle aulonomie di da-
scuno. 

Michele Rago 

La scienza della cittd Impianti sportivi e piano urbanistico 
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L'esperienza 
MGrenoble 

Una metropoli del futuro puo 
nascere solo dalle Olimpiadi? ? 

Una nuova «citta-regione» — Ambienti per 20.000 persone — II concorso per un com pi esso universitario presso Parigi 

GRENOBLE — L'esterno (a sinistra) e I'interno (a destra) dello Stadio del Ghiacclo 

L' U N I V E R S I T A ' C O M E I M P R E S A di Gino Martinoli 

COME E PERCHE ALL INDUSTRIA 
INTERESSA IL PRODOTTOLAUREATO 

L'integrazione dell'istruzione nel mondo della produzione capitalistica - Si ha paura di ogni trasformazione che derivi da 
rotture deU'equilibrio sociale e politico - La proposta del «numero chiuso » - Due obiettivi nostri: remunerazione per 
gli studenti, diritto a contrattare le condizioni in cui si svolge lo studio e a lottare per finalita politiche generali 

DellUniverslta come impre-
sa si & comlnciato a parlare, 
dapprima, a proposito di al-
cuni sviluppl awenuti neglt 
istituti superiori degll Stati 
Unlti. Ci si e accorti che funi-
versita -produce non solo spe
cialist!, ma anche conoscen-
ze sotto forma di ricerche, 
brevetti, messa a punto di 
process!, ecc. DI qui un gran-
de lnteresse dell'industria, che 
si e tradotto non solo in in-
terventi per ottenere che 1'or-
ganizzazione universitaria ri-
spondesse a certi fini presceltJ 
daH'industria, ma anche in 
commesse. Negli USA e norma-
le che le universita stipulino 
contratti per indagini partico-
lari, d'interesse di aziende e 
gruppi economic!, persino con 
la clausola della segretezza sui 
risultati. II MIT (Massachu
setts Institute of Technology) 
ha una apposita Sezione Ricer
ea Sovvenzionata; cos) la Stan
ford University ed altre scuo-
le superiori. L'incremento di 
questi rapporti e affidato al 
fatto che la distanza fra cor-
so di studi e ricerea si e ac-
corciata (le due fasi tendono 
a annodarsi) e che. alio stes-
so tempo, I'implego economico 
dei risultati della ricerea e — 
quando Cindustria lo voglia 
— istantaneo. Ci6 pu6 accade-
re per un ritrovato elettrotec-
nico come per un'indagine so-
ciologica volta a ricercare il 
modo di rendere piu collabo-
rativi gli operai. 

La situazione italiana e Ion-
tana da quella degli USA. Le 
nostre universita, del resto. 
non sarebbero nemmeno In 
grado di assumere contratti di 
ricerea In moltl campi a cui 
l'industria e interessata. E' 
questa la causa di frequent! 
polemlche del mondo indu 
stnale sul ruolo deH'universl-
ta Ma il fenomeno esiste: c'e 
un lnteresse sempre piii rawi-
cinato dell'industria per le ca-
ratteristiche del prodotto-lau-
reato e c'e, in embrione. lo 
sviluppo di funzioni produtti-
ve per benl e senrizi econo-
mlci diretti nell'universita. Lo 
alfitto a privati, a tempo, dei 
calcolatori che si stanno in-
stallando nelle universita e un 
esempio di rapporti embrio-
nali che possono svilupparsi 
anche in forma contrattuale. 
La presenza delle universita 
nel settore ospedaliero com-
porta funzioni economiche ri-
levanti. Frequentissimo e 1'iwo 

diretto che l'industria fa del 
docentj universitari (i quali, 
non di rado, vendono a pro
prio profitto 1 risultati di ri

cerche fatte nell'universita). In 
fatto di contratti di ricerea e 
brevetti, invece, si pub parla
re piii ai futuro che al pre-
sente. 

L'ing. Gino Martinoli ha da
te ora il titolo L'universita co
me impresa a un libro (La 
Nuova Italia, L. 1600) che ten-
ta. invece, di affrontare 1 pro
blem! dell'universita assimilan 
doli ai problem! organizzati-
vi di una qualsiasi impresa dj 
produzione. La tematica e la 
stessa — l'integrazione degli 
studi nel mondo della produ
zione e, nel caso di Marti
noli, nel mondo della produ
zione capitalistica — ma l'an-
golazione e singolare. Martino
li vi perviene per forza di 
estremizzazioni e con una tre-
menda paura di trasformazio-
ni che provengano da rotture 
nell'equilibrio sociale, politico. 

Cosi si pu6 leggere che « le 
cause profonde del gap (distac-
co tecnologico Europa-USA) 
non sono mlsteriose e com-
plesse; esse risalgono a tutta 
quella serie di disfunzioni e 
anomahe provocate da una cat-
tiva applicazione o da una 
mancanza assoluta di applica
zione dei piii modesti criteri 
di organizzazione funzionale in 
tutte le fasi del nostro proce-
dere >: dove si potrebbe inten-
dere che, col nostro 20% di 
analfabeti e una popolazlone 
attiva ridotta al 38% del tota-
le, potremmo andare ugual-
mente sulla Luna con una 
profonda revisione a organiz-
zativa ». 

I datl del problems sono 
cluaramente esposti dal Mar
tinoli. Gli studi universitari. da 
fatto di elites pnvilegiate. so
no divenuti fatto di massa. La 

trasformazione nguarda lo sco-
po stesso degli saia.: benche 
Martinoli consem l'idea, del 
tutto contrasting con la real 
ta. di un*universita destinata a 
fornire la classe dirigeme d^i 
paese, la novita p;ii importan-
te secondo ooi e pnipno nel 
fatto che I corsi di studio 
disinteressaU in senso tradi-
zionale non esistono p i i Chi 
frequenta oggi l'universita ;o 
fa con un chiaro obiettivo 
professlonale. salvo eccedoni. 
Non siamo di fronte soltanto 
a una universita 'alto di mis-
sa, ma ad una situazione qua-

^schedte^j 

SU COMPAGNI, IN FITTA SCHIERA 
Un'opera assai ben curata ti-

pograncamente. ed anche man-
tenuta su un alto (hello storro-
granco e Sa compagm, m filla 
schiera, a cura di Pietro BonA 
glioli. Luigi Arbizzam e Renzo 
Renri (Bologna, Cappellt. pagi-
ne 410. L. 10.000). Si tralta di un 
volume che raccoglie quanto di 
mealio e stato scrttto finora 
sulle vicende del movimento so 
cialista in Emilia e Romagna. 
una storia antologica. insomma. 
arricchita da moltissime illu-
strazionL assai utili. perch* in 
questo caso il materiale fotogra-
i o » diventa documento ed anche 

stona. dando assai bene il sen
so di un'epoca. sia nei suoi 
aspetti drammatici. sia m quelli 
soltanto carattenstici. Anche la 
pubblicazione di articoli e di-
scorsi del tempo, che si alter-
nano con le pagine d'mdagine 
stonca. serve a portare U let-
tore neU'atmosfera culturale e 
sociale di quegli anni. come tn-
troducendolo in un archivio (e, 
del resto. i curatori. hanoo con-
dotto proprio delle ricerche di 
archivio). 

In una raccolta del genere 
e'erano due rischi. e mi para 
che siano stati entramb* evitati: 

quello di dare alia ricerea un 
carattere di curiosita erudita e 
quelio di fermarsi ed insistere 
troppo sugli aspetti regionali. 
Se il Bonfiglioli nvaluta certi 
aspetti tipici. ma non esclusivn. 
del socialismo emihano e roma-
gnoto. quale I'anarchismo de
gli inizi del movimento. m con-
trapposirione ad alcuni polemic! 
giudizi di Marx, non lo fa pei 
dare rilievo a caratten particc-
lari del socialismo nella regiooe, 
ma in una prospettiva piu arn-
pia, di riconsiderazione non po
lemica ma storica di tutto il 
movimento socialists italiaoo. di 

cui quello dell Emilia Romagna 
e considerate, a parUre dal 1892. 
un >ettore importante. ma in 
stretta relanone con gli altru 
Lo studio del modo come i grup
pi formatisi localmente vennero 
a confluire in un movimento na-
zionale. in un rapporto di reo-
proca influenza, costituisce il 
filo conduttore della prima parte 
del volume. Nella seconda. come 
si e detto. la storia del sociali
smo dell' Emilia • Romagna di
venta storia del socialismo ita-
liano. 

a.l. 

iitativa nuova, nella quale 11 
libero accesso a tutti i gradi 
dell'istruzione non e un Utopia 
ma una possibilita e una ne-
cessita economica concrete. 

II rifiuto di prendere atto 
di questa situazione induce 
Martinoli a trovare una pa
nacea nell'organizzazione. Par-
tito dalla constatazione che 
« mentre negli anni recent! il 
tasso di sviluppo del reddito 
nazionale e stato in media e-
guale, se non superiore, al 5%, 
1'aumento del numero dei lau-
reati in condizione nrofessio-
nale si e aggirato intorno al-
1'1^% all'anno », glunge a por-

sl il problema del numero chiu
so, di una restrizione dell'ac
cesso ai corsi universitari me-
diante ulterior! esami. Non e 
un fatto casuale: un altro e-
sponente dell'e7ife « progressi-
sta», il prof. Francesco For
te, ha recentemente concluso 
un'indagine condotta per la 
Shell affermando che, tutto 
sommato, l'economia italiana 
non ha bisogno di un'ulteriore 
espansione dell'istruzione uni
versitaria. 

L'argomento « forte » di Mar
tinoli e che la sua scienza 
dell'organizzazione non gli di
ce come si pu6. nelle condizio
ni attuali, creare un rapporto 
funzionale fra docenti e nu
mero di studenti ad essi affi-
dati, fra attrezzature disponibi 
li e popolazione universitaria. 
Ha tutta la nostra compren-
sione: ma come comprendere 
il duello che si e scatenato 
in Francia, negli ultimi me-
si, sull'opportunita di ndurre 
la popolazione universitaria, 
nel quale si sono misurate le 
stesse persone che hanno aia 
tato De Gaulle a fare la scelta 
della force de frappe? Qualche 
bomba atomica in meno e 
qualche decina di Mirage in 
meno, ed oggi le universita 
francesi avrebbero i mezzi per 
far fronte al proprio compi-
to. II nostro e un ragionamen-
to troppo semplice, forse, per 
certi studiosi. Sta di fatto che 
non ci sono sbocchi al di fuo
ri di uinovazioni politiche di 
fondo che partano dalla mo-
difica della struttura econo
mica dei paesi europei e della 
loro politica estera; del nostro 
in particolare. 

Noi accettiamo il parallell-
smo universita-industria, scuo> 
la-industria. Ma non per aval-
Iare cib che l'industria e og
gi, per rafforzare le strutture 
di un sistema che ha come 
conseguenza I'autolimitazlone 
sia deU'espansione scolastica 
che della stessa applicazione 
delle conoscenze scientifiche e 
tecmche gia accumulate. Per-
che la scuola non si isoll dal 
mondo produttivo chiediamo, 
anzitutto, che lo studente sia 
considerato un cittadino e un 
lavoratore come tutti gli al-
tri giovani che, raggiunti 1 15 
anni, entrano a lavorare in 
una fabbrica. C16 implka due 
cose: 1) che si vada a forme 
di remunerazione generalizza-
te per chi studia riconoscen-
do 1'utilita sociale dello stu
dio; 2) che lo studente abbia. 
nella scuola, il pieno diritto di 
organizzarsi e lottare per con
trattare le condizioni in cui si 
svolge lo studio e per finali
ta politiche generali. 

Per Martinoli «I'alllevo si 
trova nella postpone di rice-
vere un servizio dal docente ». 
Ma se, come egli stesso scri
ve, lo studio e un lavoro, lo 
studente e anche un contraen-
te di quello speciale rappor
to che si istlrulsce nell'univer
sita, ha diritto di discuterne 

ogni aspetto. In questo senso 
debbono essere riviste anche 
talune posizioni del movimen
to operaio: se il giovane ap-
prendista, in fabbrica, e consi
derato forza-lavoro e come ta

le viene sindacalmente organiz-
zato per la difesa dei suoi di-
rittl, io studente che appren-
de a scuola la professlone che 
cos'e? Una risposta a questa 
domanda impllca, owiamente, 
la rottura delle tradizionali 
barriere che dividono la scuo
la dal mondo del lavoro. La 
stessa rottura a cui mirano, 
del resto, le concentrazioni in
dustrial! per ragioni opposte. 

C'e chi pensa che una par-
tecipazione contrattuale, sia 
pure autonoma, degli studen
ti alia soluzione dei problem! 
dell'universita possa far velo 
alia coscienza del condiziona-
mento che oggi la scuola su-

bisce dall'industria, quindi al
le necessarie soluzioni sul pia
no politico generate (nelle qua
li la scuola, e l'universita, si 
presentano oggi come elemen-
to di contraddizione). Cio e 
possibile soltanto se passa 11 
concetto programmatono dl 
una rispondenza fra capacita 
produttiva attuale (autolimita-
ta dal sistema capitalistic di 

produzione) ed espansione sco
lastica, se si attenua la lotta 
— che ha negli studenti solo 
una componente — contro la 
autolimitazione alia crescita 
del patrimonio scientlfico e 
culturale. E questo. per il mo
mento. non awiene, anche se 
assistiamo alia crisi di alcuni 
gruppi progressisti. dei quali 
il Martinoli e stato per un 
certo tempo esponente. 

Renzo Stefanelli 

Mostra a Milano 

II famoso chimrgo sud-africane Christian Barnard osserva il 
gruppo c Cavalle e cavaliera x donatogli nei gierni scorsi dallo 
scrittore Bruno Casslnari 

Grenoble 1968, Giochi Olimpici invcrnal i : polemi-
c h e spor t ive e non. P i u di 130 mii iardi di l ire spes i 
per l 'organizzaz ione dei Giochi , in una citta a sol i 
212 metri sul livello del mare, con i campi a trcnUi chilo 
metri, le varie manifestazioni sportive sparse in loealita 
diverse: esagerazioni della megalomania, vinlaziune del rego 
lamento che vuole I'unita di 
luogo della manifestazione? A 
noi sembra. che. a parte alcu
ni deprecabili sprechi spetta-
colari. la citta di Stendhal ab
bia saputo trarre dall'occasio-
ne olimpica il meglio che po-
teva. C'e chi dice, con una 
argomentazione per la verita 
molto approssimativa, che solo 
una minima parte di questi 
miiiardi sono stati spesi per lo 
sport. Ma ci6 significa non vo-
ler rendersi conto di che cosa 
sono diventati negli anni i 
Giochi Olimpici. Che lo si vo
glia o no, essi sono oggi un 
grosso fatto spettacolare, che 
richiede impianti ricettivi di 
grandi dimensioni. per la siste-
mazione temporanea di piu di 
20.000 persone. I'accoglimen-
to di centomila spettatnri. un 
sistema di tele-radio diffusio-
ne tale da soddisfare I'esigen-
za di informazione di tutto il 
mondo. Tutto cio non pud es
sere realizzato su misura solo 
per i Giochi Olimpici — e Gre
noble ha cercato di utilizzare 
questa occasione per realizza-
re il proprio piano urbanisti
co. senza peraltro lasciarlo 
sovvertire (stando a quanto di 
cono gli amministratori) dalla 
« provvisorieta * dei Giochi. 

Si d costruito pertanto guar-
dando al futuro: il ristorante 
per la stampa che. in semin-
terrato. appare un po' triste. 
e cosi perche domani sara un 
grande garage: gli edifici per 
le installazinni della radio e 
televisione diventeranno scuo-
le. il villaggio o'Lmpico diven-
tcra quarticre di abitazione e 
residenza universitaria (Gre
noble ha una universita con 24 
mila studenti). 

Ma cid che e piu importante. 
e che attraverso il lancio eco
nomico e turistico della nuova 
metropoli (il piano urbanisti
co prevede una integrazione 
territoriale tra Lione - Greno
ble Saint-Etienne) si tende 
a configurare la prima delle 
previste citta-regione che do-
\Tebbero realizzare il decen-
tramento in Francia e ristabi-
lire 1'equilibrio tra Parigi e 
la provincia. 

Quanto di tutto cid sia stato 
effettivamente realizzato nello 
sforzo compiuto in questi quat-
tro anni per la preparazione 
delle Olimpiadi invernali. non 
e facile da affermare: ci so 
no gli impianti, due nuove sta-
zioni. un nuovo ospedale. scuo-
le. strade e nodi di traffico: 
si tratta ora di verlere come 
tutto questo si innesta nella 
politica di sviluppo sociale e 

economico della nuova metro
poli. 

Se. comunque. (K'tisandn agli 
scandali legati agli investi-
menti fatti in Italia in occa
sione delle Olimpiadi. alio 
squallore e segregazione dei 
nostri impianti romani, non 
abbiamo che da invidiare 1'i 
iniziativa di Grenoble, una sola 
considerazione amara ci resta 
— e cioe che per vedere na
scere una citta con un piano 
unitario. con opere pro-
gettate dai migliori architetti 
ed urbanisti. sia necc.ssano 
aspettare 1'occasione di una 
Olimpiade. La quale, esscn-
do un fatto unico sti scala mon 
diale. non consente molte spe-
ranze di vedere sorgere le no
stre citta sotto impulsi diversi 
che non siano quelli della spe 
culazione privata (e del cat-
tivo gusto). 

• • • 

Dalla Francia, in questi gior-
ni. un'altra notizia di intercs-
se urbanistico. Sono usciti i 
risultati di un concorso cui 
hanno partecipato settanta-
quattro architetti. per la or 
ganizzazione di un vasto com-
plesso universitario nella re-
gione di Parigi. a Villetaneuse 
. Deuil - Montmagny. Come 
apprendiamo da Le Monde, 
(31 gennaio '68). 1'importanza 
del concorso era data dal te-
ma stesso. che richiedeva agli 
architetti di intcgrarc I'Uni-
versita con la Citta. di mi-
schiare l'habitat studentesco 
con quello degli altri abitanti. 
di conccpire un complesso uni
versitario in grado di diventa 
re un « elemento fondamentale 
e dinamieo » della struttura 
urbana. 

E' il sintomo che la critica 
al « campus > isolatn da parte 
degli studenti (di cui abbiamo 
parlato piii volte su queste co-
l.-inne) e arrivata a toccare i 
responsabili stessi del potere 
pubblico. 

La soluzione del progetto 
vincente ha scelto di lasciare 
libera la zona verde esistente 
al centre delle tre cittadine, 
e di costruire solo in espan
sione delle tre locahta csisten-
ti. Villetaneuse. Deuil e Mont
magny. Se il progetto si realiz-
za (ma purtroppo come spes
so succede il bando di concor
so non e vincolante in tal sen
so) la nuova citta universita
ria sorgera tutta intorno ad 
un parco. 

Novella Sansoni 

Nei cavalli di Cassinari un 
generoso messaggio di vita 

Bruno Cassinari ha maugurato 
alia Galleria d'arte Cavour di 
Milano una mostra dedicata a 
un suo vecchio tema: quello dei 
cavalli. Si tratta pero d! una mo
stra di sculture. accompagnata 
da disegni. acquarelh. tempere. 
Anche la scultura e un vecchio 
a more di Cassinari: ncordo una 
testa di sua madre in terracotta. 
eseguita intorno al '40. chegh 
a quel tempo ten^va nel suo 
studio di via San Tommaso — 
lo stesso studio dove lavora an
che oggi. I cavalli invece ha 
cominciato a disegnarli nel "44. 
e anche allora. come oggi, an
dava a disegnarli dal vera 

La mostra alia Cavour e una 
bella mostra. larga e respiran-
te. Cassinari prende quota sen
za sforzo, ritrovando la sua piu 

vera sostanza lirica. il suo slan-
cio. sia net grandi disegni che 
oelle sculture equestri. Gia da 
qualche anno la scultura ha a-j-
mentato su di lui it suo fa 
scino e ora sembra che egli 
stia raccogliendo i suoi nsultati 
miglion. L'attenzione dei visila 
ton si sofferma ^otentien sul 
bronzo del cavaliere in arcioni 
che Tartista ha voluto regalare 
a) chirurgo che in qwesti mesi 
e al centra dell interesse mon 
diale. il prof. Barnard E rn-
dubbiamente questa statua di 
oltre un metro d altezza e una 
delle piu energiche dal punto di 
vista plastico. Ma se io dovessi 
indicare 1'opera che per novita 
e invenzione mi ha fatto mag
giore impressione. non esiterei 
a scegliere la scultura colorata 

in gesso della stessa grandezza. 
Qui vera men te Ca«sman ha 

saputo nunire le ^ue doti di pit-
tore con quelle di modellatore. 
creando una statua di straordi-
nana vitalila. La materia opaca 
e sorda del ges«o diventa essa 
stessa colore nel g:octj vivace 
dei verdi e dei rossi tipici di 
Ca^sman. C'e in questa scultu
ra qualrosa di raffmatr e di 
pnmitivo insieme. qualcosa di 
popolare. di folklonstico persi
no. e nel medesimo tempo di 
classico. di antico. 

Ma davanti a tutte le opere 
esposte a questa mostra. a par
te le personali preferenze. la 
domanda da porre e di carattere 
piu generate: che sigmfkato 
hanno i cavalli nella tematica di 
Cassinari? Penso che una ri

sposta possa essere questa: Co
me nei nudi femminih. Cassina-
n esprime nei corpi dei cavalli. 
nell'energia delle loro torsioni. 
nei loro moti frementi. il senso 
appassionato e generoso della 
vita, quell'amore profondo e 
totale. queH'abbandono vivo at-
I incanto dei sensi e dei senti-
menti che sono sempre stati il 
lievito piu vero della sua ispi-
raziune. E questa e la ragione 
della suggestione che i suoi ca
valli esercitano su chi guarda. 
Una suggestione di poesia. quin-
di. la sola cui Cassinan. dai 
tempi della sua indtmenticabile 
Deposizione. dipinta piu di 2S 
anni fa. ha sempre tenuto. 

Mario De MicheJl 
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Da stasera in sciopero anche gli attori teatrali 

Ribalte spente 
in tutta Italia 

Prosegue I'azione di « picchettaggio» — Un difensivo comunicato ema-
nato dal ministero del Turismo e delio Spettacolo sull'agitazione degli 

artisti e sul progetto di legge per il teatro (che in realta non esiste) 

I motivi 

della lotta 
Que l ie tono le rlchlesle degll 

iat lor l , che hanno dato ortglne 
[alio sciopero In corso. 

1) Attuazlone ' del prlnclplo 
[della unltarleta della prestailo-
[nti dell'atlore nella Insclndlblllta 
[voce-volto, con II conieguenle 
' dlvleto dl dopplaggl che non 
I rlspettlno tale prlnclplo. 21 Ema-
[nailone del decreto mlnlsterla-
le di nazlonalita del telefilm, dl 
eul all 'art. 55 della legge del 
cinema, lulla bate del totale 
affldamento del ruoll ad attori 

I Itallanl. 31 Determinazione, dl 
;cul all'arllcolo 55 della legge 
del cinema, della percentuale 

[minima nella mlsura dell'86% 
tdel tempo complesstvo dl f i lm 
ie telefilm dl produzlone nazlo-
i nale che la RAI-TV dovra pro-
, orammare In rapporto a quelll 
(dl produzlone stranlera. 4) Emen-

damento ' dell'arttco'o 4 lette-
ra c) della legge del cinema, 
dal testo In vloore al sequente: 

i * Che almeno tre quarll del ruo
l l prlnclpall slano affldatl a In

terpre t ! Itallanl •. 5) Ahroqazlo-
ne del comma 4 dell'art. 19 
della lego* del cinema, che rerv 
de posslblle II rlconoiclmento 

, di nazlonalita a f i lm prodottl In 
« comoarteclpazlone », In dero-

, ga alle norme In materia, sul-
] la bate dl generlche « condlzlo-
nl dl Interesse nazlonale nel 
campo artlstlco, Industrlale, 
commerclale e del lavoro... •. 
e) Modlflca degll accord! dl co-
produzlone con I'lnserlmenlo nel 
medeslmi della regola che le 
percentuall mlntme dl parted-
pazlone dl element! Itallanl deb-
bono estere appllcate ad ognl 
slngola categorla dl lavoratorl 
dello spettacolo. 7) Sllpulazlone 
dl contrattl collettlvl dl lavoro 
In materia di partecipazlone de
gli attori alia lavorazlone dl 
f i lm e telefilm. 8) Sllpulazlone 
del contratto collettlvo di lavo
ro per II dopplagglo dlretto ad 
otftnere II miglforamento della 
condlzlont economlch* e di oc-
cupazlone del dopplatorl. 9) Sol-
leclto Inizio del lavorl per ia 
emanazlone della legge sul 
teatro. 

Ribalte spente da stasera 
nei teatri di tutta Italia: gli 
attori delle compagnie teatra
li sono in sciopero. affiancan-
dosi ai loro colleghi della ra
dio, della televisirme e del ci
nema. La cronaca registra 
due nuove adesioni alio sciope
ro: quella dei componenti del 
Quartetto Cetra. nella loro ve-
ste di cantanti-attori, i quail 
avrebbero dovuto iniziare ieri 
le riprese di una serie di t ca-
roselli » televiaivi, e quella di 
una troupe cinematograflca 
che stava girando a Magliano 
Sabina e che ha sospeso il la
voro. Da segnalare. e da ap 
prezzare positivamente. il ge-
sto di Pietro Germi. che ha 
interrotto i provini e la lavo-
razione preparatoria del suo 
nuovo film. 

Mentre « picchetti » rinfor-
zati sostano ininterrottamente 
dinanzi alle sedi della RAI TV 
e degli stabilimenti cinemato-
graflci. il m'riistero dello Spet
tacolo ha cominciato a dare i 
primi segni di vita con un co
municato difensivo e incon 
cludente. In esso si rifa la 
storia dell'agitazione degli at
tori e si afferma che il mini
stero si e «pmnrp adopernto. 
sia presso l'ANTCA sia presso 
la RAI-TV. per fovorire il rag-
giungimento di un'intesa che 
tenesse conto dol!e rivendica-
zioni della categoria. Per quan 
to riguarda la riuninne fissata 
dal ministero per il 6 febbraio. 

Giorgio Sfrehler 
nelle due Germanie 

MILANO. 13 
Giorgio Strehler e partito in 

aereo per Berhno. dove si in-
contrera con autorevoli colleghi 
tedeschi, ncll'ambito di un suo 
soggiorno in Germania. che si 
concludera a Stoccarda con una 
pubblica conferenza alia Scuola 
d'arte drammatica diretta da 
Siegfried Melchinger. 

Durante il suo soggiorno in 
Germania. Strehler partecipera 
anche al e Brecht-Dialog » che. 
nel settantesimo anniversario 
della nascita di Brecht. e in 
svolgimento al Berliner Ensem
ble. nella capitate della Repub-
blica democratica. 

[Nel film « La tenda rossa » 

A Peter finch la 
parte di Nobile 

L'attore inglese Peter Finch 
impersonera il comandante 
Umberto Nobile nel film sulla 
impresa polare del dirigibile 
€ Italia >• che il regista so-
vietico Mikhail Kalatozov co-
minccra a girare il 19 feb
braio. II film, intitolato La ten-
da rossa, sara la prima copro-
duzione italo-sovietica. costera 
oltre sci miliardi di lire e la 
sua lavorazione. che si svol-
gera in gran parte nei terri-
tori artici. durera oltre dieci 
mesi. 

Peter Finch ha infatti fatto 
pervenire alia societa cinema-
tografica c Vides ». che copm 
duce La tenda rossa con l'ltal-
noleggio e la Mosfilm. la sua 
deftnitiva accettazione. Egli 

giungera a Roma domani e 
proseguira poche ore dopo il 
suo arrivo per Tallinn, in E-
stonia. dove Kalatozov. autore 
tra gli altri film di Quando vo-
lano le cicogne, girera per le 
prime due settimane. 

Accanto a Finch, ha annun-
ciato la casa produttrice, sa-
ranno una ventina di attori di 
fama internazionale. che im-
personeranno i compagni di 
Nobile ed i loro soccorritori. 
L'attore inglese. il cui film piu 
recente e Via dalla pazza folia. 
ha interpretato oltre quaran-
ta pellicole. tra le quali La 
mia vita comincia in Malesia, 
La battaalia del Rio della Pla
ta, Storia di una monaca, 11 
garofano rerde. II volo della 
Fenice e Frenesia del piacere. 

e non accettata giustamente 
dai rappresentanti della SAI 
perche non dava necessarie 
garanzie per il conseguimen-
to di un accordo. il comunica
to informa che, « in tale occa-
sione. da parte minLsteriale si 
sarebbe anche provveduto, co
me promesso. a portare a co-
noscenza degli interessati lo 
schema del decreto per il ri-
conoscimento della nazionalita 
dei telefilm > e * sarebbero sta
te date notizie in merito alia 
nuova legge sul teatro dram 
matico, il cui schema fu di-
ramato. per il necessario con 
certo dei ministeri interessati, 
fin dal 14 settembre 19C6 e che 
ottenne la relativa copertura 
finanziaria su determinazione 
del Consiglio dei ministri del 
31 luglio 1967». n ministero 
dello Spettacolo. prosegue il 
comunicato. tenendo presente 
che la situazione si 6 ulterior 
mente actiita per l'estensione 
dello sciopero ai teatri di pro 
sa. fa presente che esso 6 
sempre pronto. « nei limiti del
le proprie competenze e ove 
ne venga richiesto. a prestare 
la propria opera per inizia 
live che possano favorire la 
ripresa delle trattative e un 
approfondito e responsabile 
esame dei problem! in discus-
sione >. Circa questo ultimo 
punto del comunicato. spetta 
al Comitato di agitaz'one degli 
attori decidere sul da farsi. 
Per quantn riguarda. invece. 
la parte eoncernente la legge 
sul teatro drammatico. e bene. 
prima di tutto. segnalare una 
dichiarazione rilasciata ad una 
agenzia di stampa da Paolo 
Grassi. direttore del Piccolo 
di Milano. che deflnisce la leg
ge « organica >. « frutto di un 
lungo travaglio e di approfon-
dite analisi >. contenente « tut-
ti eli dementi per un riordino 
del settore. salva tutta la sua 
autonomia e democraticita ». 
In realta non esiste questa 
legge. o meglio questo proget
to di legge governativo. di cui 
parlano il ministero e Paolo 
Grassi. ma esistono diversi 
progetti. nessuno dei quali e 
mai giunto ad una compiuta 
elaborazione e definizione. per 
il persistente disaccordo sui 
suoi termini essenziali non solo 
tra socialisti e democristiani. 
ma anche all'interno del PSU. 
Esiste. invece. una proposta 
di legge suH'ordinamento del 
teatro drammatico. a inizia-
tiva dei deputati comunisti 
Alatri. Borsari. Loperfido. 
Scarpa. Seroni e Luciana Vi-
viani. presentato in Parlamen-
to fin dal 28 ottobre dello scor-
so anno. 

Contro lo sciopero delle com-
paenie teatrali si sono dichia-
rati i direttivi dell'UNAT 
(Unione nazionale attivita tea
trali). cui aderiscono i capo-
comici privati e i teatri a ge-
stione pubblica. e dell'ANET 
(As^ociazione nazionale eser-
centi teatri). secondo i quali 
i motivi dello sciopero sono 
estranei al settore teatrale 
(ma il problema della legge. 
allora?). 

II Consiglio direttivo del-
l'ARIT (Associazione registi 
indipendenti telcvisivi). in un 
suo comunicato. ha rinnovato 
tra 1'altro la riclvesta. gia 
ampiamente dibattuta. per la 
determinazione della percen-
tua!e del tempo complessivo 
dei film e telefilm di prodtizio-
ne nazionale che la RAI-TV 
dovra programmare in rappor
to a quelli di produzione stra-
niera. 

le prime 
Cabaret 
Cosi e, 

come ci pare 
n locale e spazioso. anche se 

fl teatrino e scomodamente di-
i\so da un tramezzo murario 
che obbliga a sforzi tembilL 
Si chiama « n Puff» ed e un 
nuovo Circolo teatrale prtva-
to. di quelli che ormai a Ro
ma si moltiplicano come i fun-
Jthi. Lo dirige e lo ge^isce Lan-
do Fiorini. che forsc insiste trop-
po nel volerri far jentire <a 
casa sua. nel suo salotto*. Sul
la piccola pedana si s%c4ge un 
piccolo spettacolo. fatto di un 
po' di satira. di un po' di can-
zoni e di uno squarcio sull'ope-
retta. forse la cosa meglio riu-
scita. grazie a Solvejg D'Assun-
ta, che e attrke squisita, dalla 
mimica sempre mobile e grade-
vole, dall'ottima intonazione e 
• posto sia nella chiave comi-
ca che drammatica ((di lei non 
s| e potuto non apprezzare il 
brano veristico di Rosalia, trat-
to da « Crispino e un amico > di 
Amoldo Maria Scavo. giA reci-
tato dalla D'Assunta in teatro). 
Diremmo che le due parti dello 
spettacoUno non seguono una 
coerente linear alcune imitazio-
rd del bravo Enrico Montesan-
to (attenzjone a non strafarc. 
pero!), come quella del Papa 
( d voleva del coraggio e glie 
m elamo atto) sono particoUr-

mente riuscite e demistificanti. 
Anche Johnson e un bcrsaglio 
colpito. Debo!i. invece — quan
do non grevi — le altre scenette. 
troppo spesso barzellctte sceneg-
giate. A Lando Fiorini. <spal-
la > nella prima meta. sono af-
fidate le canzoni della seconda. 
in un singolare miscuglto BelK-
Pr^vert-Balzani (o qualcosa del 
genere). Testi di Mancini. Mi-
na. Piegari. Palmieri e Roca. 
AU'inaugurazione. intenento di 
van «ospiti >. tra i quali Ca
use. Dapporto, Valeria Fabrizi. 
Clima familiarmente festoso e 
promessa di Iunghe replicbe. 
L'indirizzo d: \ia dei Salumi 36. 
Come dire: rive gauche di Tra-
stevere. Per la prima volta. 

I. S. 

Musica 
Pal Lukacs 

all'Accademia 
d'Ungheria 

II violmista Pal Lukacs. il qua
le giA aveva raccolto domeruca 
scorsa i calorosissimi consensi 
de] pubblico che gremiva l'Audi-
torio di via della Conciliazione. 
ha dato un secondo concerto. 
1'altra sera, nella sede della 
Accademia di Ungheria. n va-
loroso artista si e cimentato in 
un programma dedicato al Sctte-
cento musicale italiano: egli ha 
impeccabilmente eseguito la So

nata in mi maggioTe di Marcello. 
la Sonata in re maggiore di 
Nardir.i. Ia Sonata da concerto 
di Veracini e la Suite in si mag
giore di Vivaldi Al pianoforte 
sedeva Mario Caporaloni. che 
ha riscosso la sua meritata par
te di applausi. II pubblico ha 
manifestato la sua approvazione 
e il critico non pud che prendere 
atto — e compiacersene — del 
ragguardevole li\~elk> raggiunto 
(in particolare per quel che ri
guarda gli strumenti ad arco) 
dalla scuola musicale ungherese. 

vice 

Lltalio alia 
rassegna 

cinematografica 
ungifeffeso 

BUDAPEST. 13-
LTtalla partecipera con il (Um 

di Giorgio Trentin Una auestio-
ne donore alia quinta rasse
gna cinematografica ungherese. 
che si svolgera a Debrecen dal 
27 al 31 marzo. 

Alia manifestazjone magiara 
parteriperanno anche la Grecia. 
che presentera il film Antigone, 
rUnione SovieUca (La repub-
blica dei xMgabondi), la Francia 
(Un uomo, una donna), la Bul
garia (Deviation*) 

LA MORTE Dl ILDEBRANDO PIZZETTI 

Un seven musiclsta della 
generazlone dell'Ottanta 

Domani alia Filarmonica 

Un Requiem di 

Stravinski in 

prima italiano 
Iniziativa deH'Accademia per 

le celebrazioni rossiniane 
La seconda meta dl feb

braio riportera in alto i con-
certi deH"Accademia filarmo
nica romana. Ecco che cosa 
bolle in pentola. Ce lo rac-
conta Daniele Paris che e 
alle prese con la prima ese-
cuzione italiana (giovedi) di 
un'ultima composizione di 
Stravinski: Reauiem Can^ 
tides. 

Cioe. un Requiem? 
SI e no. La composizione 

dura un quarto d'ora. il che 
e una durata notevole. con-
siderato che Stravinski in 
questi ultimi tempi ha com-
posto anche musiche che du-
rano meno di un minuto. 
Requiem Confides, per coro. 
orchestra e due solisti. risale 
al 1966. Robert Craft ne di-
resse la «prima mondiale* 
nellottobre di quell'anno. nel
la Universita di Princeton. E* 
un Requiem particolare. II 
compositore sceglie soltanto 
alcuni versetti del testo litur-
gico e li usa liberamente. E", 
del resto. particolare anche 
I'orchestra. che e una grandp 
orchestra, ma non suona mai 
tutta inslrme. Stravinski sce
glie i timbri che di volta in 
volta lo interessano. II pre-
ludio. ad esempio. e per stru-
mentj ad arco, mentre I'in-
terludio e affidato a quattro 
flauti. n Tuba mirum e una 
piccola aria per voce di bas
so e due trombe. Anche il coro 
6 scamifkato. 

E sono particolari anche le 
diffkolta deH'esecuzione? 

Certo. non e una musica 
facile. Ritmicamente sembra 
talvolta « squintemata ». ma 
la difficolta maggiore sta nel 
Pottenere — e quasi un nasso 
di musica aleatoria — che il 
coro emetta quel vocio tipico 
delle prcghiere in chiesa. 
quando sono recitate libera
mente. I fedeli le dicono tutti 
insieme e pure dascuno pro-
cede per conto suo. Stravin
ski vuole un effetto di questo 
tipo e, ce ne fosse il tempo. 
bisognerebbe portare fl coro 
in una di quelle chiesette di 
paese. dove ancora si sento-
no situazioni foniche di questo 
tipo... 

Daniele Paris scappa alia 
prova. II concerto di giovedi 
sara completato con il terzo 
Concerto brandeburghese di 
Bach (e Paris vuol Urar fuori 
della massa degli strumenti 
ad arco il nucleo degli stru
menti soliti) e con la Sere-
nata per archi di Clalkowsld. 

Paris porta ugualmente nel 
nuovo che nell'antico 1'entu-
siasmo. la vivacita e la pa 
catezza della sua bravura. 
E' appena tomato da Zurigo 
(un concerto con musiche di 
Mozart. Castiglioni e Pore-
na) e nei giri che si accinge 
a fare In Europa (Madrid. 
Dusseldorf. Copcnaghen, Pa-
rigi) il primo pensiero e per 
la musica del nostro tempo. 

Dopo la novita di Stravin
ski. la Filarmonica mettera 
in cantiere la celebrazione del 
centenario rossiniano: Txi 
cambiale di matrimnnio. rea-
lizzata dal Piccolo teatro mu
sicale drlla citta di Roma di-
retto da Renato Fasano e con 
la partecipazione di Sesto 
Bruscantini. Margherila Gu-
glielmi e Renato Cesari. 

e. v. 

Sinatra con 
la polmonite: 
non e grove 

MIAMI , 13. 
Frank Sinatra (nella foto) e 

stato colpito da polmonite vi
r i le «d * a Ittto al Fontain 
bleau Hotel. 

I I medico del cantantt che 
ha S2 annl ha delto che le con
di t ion I d i Sinatra non doitano 
praoccupazlonl, 

Dall'incontro con D'Annunzio all'« Assassinio 
nella cattedrale» — La vocalita lirica e le com-
posizioni strumentali — La corsa degli ulti
mi anni incontro alia grande ombra di Verdi 

II maestro Ildebrando Piz-
zetti e morto ieri sera, alle 
21.55. nella sua abitazione ro
mana. Al momento del trapas-
so erano presenti la moglie, 
signora Irene, i tre Ilgli. Ma
ria Teresa. Bruno e Ippolito, 
e la nipote, Nicoletta. I fune-
rali del celebre musicista si 
svolgeranno domani giovedi, 
in forma strettamente privata 
e senza fiori, secondo il desi-
derio dello scomparso, nella 
cappella del cimitero di Par 
ma. citta natale del maestro. 

Nato a Parma il 20 settem 
bre 1880, Ildebrando Pizzetti, 
studid con il maestro Tebaldi 
ni nel conservatorio di quella 
citta. dove nel 1908 fu inca-
ricato dell'insegnamento del
la composizione. Passato nel 
1909 presso il Conservatorio di 
Firenze. vi insegn&, prima di 
diventarne direttore nel 1917. 
armonia. contrappunto e fuga. 
Direttore. successivamente. del 
Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano, dove rimase dal 
1923 al 1935. Pizzetti fu dal 
1936 titolare della cattedra di 
perfezionamento in composi
zione presso l'Accademia na
zionale di Santa Cecilia, della 
quale fu presidente dal 1948 
nl 1951. 

Siamo qui, commossi, a sa-
lutare uno dei piu t'Kusfri rap
presentanti di quella che 6 
pox passata nella storia cui-
in rale e musicale del nostro 
tempo, come la « generazione 
dell'Ottanta >. La generazione 
di musicisti, cioe, ai quali toe-
co — vivo ancor Verdi e in 
piena attivita Puccini, Masca-
gni, Cilea e Giordano — il 
difficilissimo compito di dimo-
strare che la musica in Ita
lia non era morta con la fine 
del sec. XIX. Compito arduo 
che anzitutto comporto per 
Pizzetti, come per gli altri 
(Malipiero e Casella, soprat-
tutto) il rischio e le conse-
guenze della piu spietata im-
popolarita. Come ebbe, del 
resto, pungentemente a rile-
vare Massimo Mila, piuttosto 
che * rinovatori > del gusto 
musicale, essi — quelli del
l'Ottanta — jurono piii como-
damente e semplicisticamente 
addilati quali * affossatori del
la gloriosa opera italiana ». 

fn Italia, infatti. la musica 
era soprattutto melodramma, e 
le battaglie di Giuseppe Mar-
tucci come di Giovani Sgam-
bati si erano piuttosto svolte 
ad allargare gli orizzonti del
la musica con il recupero del
la <grande musica* (Bach, Bee
thoven, Brahms, Schumann, 
Wagner), prescindendo da una 
piu attiva partecipazione alle 
nuove vicende dell'esperienza 
musicale. Questa partecipazio
ne viene. appunto, rivendicata 
dalla generazione dell'Ottanta. 
Senonche, per un singolare de-
stino, determinato anche dal
la impetuosa crescita delle co
se musicali. soprattutto nei pri
mi decenni del nostro secolo. 
sugli stessi musicisti e parti-
colarmente su Ildebrando Piz
zetti, il piu fermo in un suo 
personale, rigoroso atteggia-
mento. fini col ricadere poi an
che I'accusa. da parte dei piu 
giovani, di un conservatori-
smo culturalmente reazionario. 
Singolare e difficile posizione 
di un artista al quale, partita 
come un David bene armato di 
fionde. gli tendono lo sgambet 
to sia i vecchi che i giovani. 
Da un lato, « affossatore > del 
melodramma tradizionale; dal-
Valtro. c reazionario > nei ri-
guardi del piii complesso mo-
vimento culturale europeo. Piz
zetti sembra raccogliere tut-
te le contraddizioni della no
stra cuttura nei primi anni del 
Novecento. E' vn fatto che. il 
giovane Pizzetti, sospinto con 
un sacro e quasi furibondo im-
pegno ad assumersi la « mis
sioned di richiamare ft man-
do ad una presa di cosdenza 
delle sue responsabUitd (van-
no considerate in questo senso 
le aperture al mondo biblico 
e alia tragicitd del mondo gre-
co), incappb invece — fui che 
voleva stare lontano dalle mo
de — nella pni grande e vi-
stosa moda del momento: 
D'Annunzio e il dannunzianesi-
mo. Pizzetti. infatti, vena al
ia ribalta sull'or.da crescente 
di D'Annunzio e fatalmente ne 
rimarra inzuppnta per lunghis-
ximn tempo. Quando. dopo la 
Fedra sti testo poetico di 
D'Annunzio. egli cerchera di 
correre ai ripari. la pre^en-
za dannunziana gli impedird, 
un altro o diverso attegaia-
mento < poetico >. Superera 
Vostacolo. portando aWestre-
mo Umite la sua esasperala 
c contraddizione >. ritornando 
cioe nuovamente a D'Annunzio 
e saldando nella tarda eta il 
conto con la sua forse incau-
ta giovinezza. Pizzetti. infatti. 
— e il senso della contraddi
zione d drammatico — si li-
berera di D'Annunzio. metten-
do in musica, dopo quarant'an-
ni dalla Fedra (1915), la Figlia 
di Torio (1954). E' a traguardo 
al quale, pur non volendo, sem-
brano sospingere tutte le al

tre numerose operc liriche 
che punteggiano il lungo arco 
di tempo speso a consolida-
re la sua musica in quel ti
pico atteggiamento d'una vo
calita appena declamata, di 
un'orchestra raramente so-
verchiante le voci. d'una co-
ralita intensa (il coro e una 
specialita di Pizzetti), diste-
sa e corrusca che sempre 
piii d'altra \xirle, anziche agli 
antichi modi gregoriani. sem
bra rifarsi (basti sentire (De-
bora e Jaele) alialto msegna-
mento di Mussorgski (Boris 
Godunov). 

Quando vorra evadere dal 
verboso immobilismo dannun
ziana (sensibile nei ponderosi 
libretti di Pizzetti), il musi
cista esplorerd il campo del
la musica slrumentale, dove, 
per un'altra singolare «con
traddizione ». pro fonder a a 
piene main' quella vocalita li
rica. quell'ansia di melodia. 
quell'urgenza di canto che. 
nella sede tradizionalmente piii 
appropriata (il melodramma). 
aveva invece rigorosamente 
soffocate. Basti citare la Sona
ta per violino e pianoforte, la 
Sonataper pianoforte (1942). I 
canti della stagione alta. Cioe, 
tutto quel che nell'opera lo 
trattiene dal canto spiegato, 
egli riversa nella muhica stru-
mentale. che e ricca c va-
ria. scolpita nel suono in un 
magistrate rilievo apressivo. 
Si i^erifica in Pizzetti. per 
questo viluppo di contraddi
zioni. il processo contrario die 
si riscontra assai spesso nel
la vicenda artistica di altri 
compnsitori i quali, eccellen-
ti nel genere lirico. indosia-
no poi i paludamenti della 
retorica, nella musica stru-
mentale. Perche in essa egli 
si libera dell'artificio mela-
drammatico e canta come, sen
za D'Annunzio avrebbe canta-
to sin dall'inizio. Succede, in-
somma, che i veri protagoni-
sti dei suoi drammi musicali 
e del suo dramma interiore 
non sono piii i cantanti. ma 
gli strumenti quando sono sot-
tratti all'impegno — certamen-
te profondo e rispcttabile — di 
punteggiare ora le rievocazio-
ni bibliche, ora la classicita 
dei greci, ora le vicende del
la nostra storia. 

Dopo Fedra che lo r'welo nel 
1915, vengono Debora e Jaele 
(1922). Fra- Gherardo (1928), 
Lo straniero (1930), Orseolo 
0935). I/oro (1947). Vanna 
Lupa (1949). Ifigenia (1950). 
Cagliostro (1953) e. appunto, 
La figlia di Iorio (1954) che 
finalmente placa la tumultuo-
sa. ma corrosiva onda dan
nunziana. 

E' quindi soltanto nel 1957 
che il nodo delle contraddi
zioni si scioglie. pressoche 
inaspettatamente. con I'Assas-
sinio nella cattedrale. dal 
dramma omonimo di Eliot. In 
quest'opera si riverbera e si 
accenlra tutto il travaglio in
teriore del musicista, e la fi
gure dell'Arcivescovo di Can
terbury. che acedta di morirc 
per non sottrarsi a quel che 
ritiene un suo dovere morale. 
tanto piii qrandeggia quanta 
piu in essa trascolora la vi
cenda stessa — umana ed ar
tistica — di Pizzetti. Mezzo se
colo di musica si raggruma in 
quest'opera. il cui momento 
piu suggestivo sta in quella 
predica dell'Ardvescovn ai 
suoi fedeli nella quale Pizzet
ti confonde il suo insegnamen-
to e la sua missiane. sanando 
anche il dissidio tra il canto 
vocale e quello strumentale. 
U declamato si rompe, final
mente, in empito melodico e 
la melodia rimbalza in orche
stra con palpitante emozione. 

Senonche. per Vinsorgere di 
una ultima contraddizione. nel 
momento stesso in cui si stac-
ca e si libera dall'impedimen-
to o daM'equivoco dannunzia-
no. il musicista sembra cor
rere incontro alia grande om
bra di Verdi (Vavevo cono-
schtto e « temuto > in gioven-
tit). per ricongiugersi. ricon-
dliarsi. rifugiarsi presso di 
essa, come un figliol prodigo. 
nella riirorata casa paterna. 
dove ora Pizzetti ha un posto 
ben riconosdbile. e meritato. 
tra t numi tutelari della no
stra musica. 

Erasmo Valente 

Leslie Chorteris 
cita in giudizio 
i produftori del 
film « II Santo » 

PARIGI. 13. 
Lo scnttore ame.-tcano Leslie 

Cbartens ru citato in fliuduio 
una casa produttrice france»e. 
in mento al recente Aim 11 San
to. Cnarteris afferma che il per-
sonaggk) del film non corrupon-
de a quello da lui kSeato: e trop
po farsesco. e l'attore che lo 
interprets e troppo vecchio. Per-
tanto egli chiede che il nome 
II Santo sia tolto dal Utofo. 

• • • • • • • « raaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
SCIEXZA E PAZZLA -

Annunciata. rinriata. rian-
nunciata la commedia cii 
Durremrnalf I fLsici e final
mente andata in onda ieri 
sera (e. in/afti, un pronram-
via registrato prima dello 
inizio dello sciopero dcoli 
attori). neH'edizfone televi 
siva curate da Franco En 
riquez, lo stesso reiiista che 
raret'a messa in scena con 
lo Stabile di Torino. Dicta 
mo subito che si e trattato 
di una serata irisolifa per 
la nostra tv: Durrenmatt, 
infatti, non d tipo che af-
fronti gli arnomenti scot-
tanti troppo alia lontana (a 
volte, anzi. ii affronta con 
una evidenza die risc/iia la 
eccessitvi sempltctta). E par-
lare di sterminio atomico — 
e propria in un momento in 
cui questa mmaccia si fa 
concreta attraverso la poli
tico dell'imperiali«mo awe 
rirario — con la rabbia ed 
il dolore con cui Durrenmatt 
I'ha fatto significa dare una 
scossa alia Quotidiana sta 
gnazione canora del noslro 
video 

1 ftsici, in/af(i. non lascia 
margine alia indifferenza. 
specie nel finale quando la 
commedia si scioglie nella 
aperta locuzione politico. 
Tre persone rmcliiuse in 
una casa di cura: tre math. 
all'apparcnza; tre fisici im 
pazziti. Tutto il primo tern 
po si snoda sul filo di que 
sta presunta pazzia suona 
i toni della commedia degli 
equivoci. prepara la trage-
dia. 1 tre pazzi non sono 
pazzi (o sono pazzi in modo 
diverso come sembra dire 
il finale). Racchiudono ami 
— nella persona del fisico 
Mbhius — i piu alti seoreti 
riclla scienza. Conquiste 
tanto avanzate che. per il 
mondo dell'uomo comunc. 
possono segnare il punto di 
rottura: dare agli uomini le 
armi delta distruzione del 
i'umanitd. E' per questo ma 
tiro che .Mobius (e poi ali 
altri due. dapprima spinti 
soltanto dal desiderio di ri-
portarlo nella « t'ita civile >) 
tceolie di chiudere il score 
to di quette scoperte nel si-
lenzio della ca*a di cura 
Dare al mondo un'ultima 
probabiiitri di sopravviven 

za... Ma e impossible, na-
turalmcnte. Qui Durrenmatt 
raggiunge contemporanea-
mente la punta piu alta nel-
i'intuizione di un dramma 
(la fuga in aranti delta 
jcienza rispelto alia societd 
politico) e il momento di 
maggior retorica (nel giu
dizio pessimistico e senza 
appello nei confronts della 
umanitd). Una t'olta pensa 
to. un pensiero non si di-
strugge: quel che pud esse-
re concepibile verra conce-
pito: ma la conclusione. per 
Durrenmatt e I'ineritabilifd 
della condanna (espresso at
traverso Vallucinato perso-
naaaio della doftorcssa Ma 
tbilde). 

IM conclusione e che la 
umanitd non pud essere ca-
pace di sopraurircre alle 
sue stesse conquiste (c quin 
di. in questo senso. i tre 
srirn:tafi sono proprio mat 
ti: matti ed a?sa««ini defla 
uniam/(i). Ma e una conclu
sione — ci sembra — for>e 
piii polemica che convinta. 
Vn grido di allanne (come 
altri gr'tdi di allarme; e 
peusiamo innanzi tutto a 
Vertrand Russel) che va Ian 
ciato proprio per opcrare e 
far operarc per la salrezza 
dell'umanita. Piii che dispe 
razwne. dunquc. rabbia. 

Purtroppo hisoana subito 
aygiunoere che. nell'edizio 
ne di Enriquez. questa rab 
bia e mancata. Gianrico Tc 
deschi. Renato Calindri e 
Carlo Knrici (nei panni dei 
tre scienziati) sono infatti 
nuidati alia costruzione di 
figure sostanzialmente pate 
tiche. L'cquilibrio tra farsa 
e tranedia non viene rag
giunto Quasi mai (specie in 
torno at personaqgio dello 
Upettore che pure non d 
un momenta trascurabile in 
quetto confronto fia scienza 
c umanitd) Tutto il fimbro 
della recitazione e della see 
nograla c stato forzato di 
sperdendo molto dell'auten 
tko significalo dell'opera 
Un grave difetto di costru 
zione narrativa. insomnia 

Mealio cosi. tuttavia. che 
il consueto tirar-rta dei pro 
grammi standard 

vice 

preparatevi a... 
Problemi universitari (TV T ore 22,45) 

II settlmanale di tettere ed art! asslcura per questa 
sera un servizlo sul problemi deU'Unlversita. reallzzato 
da Lulgi Campione. SI tratta dl un tema dl vivace attuallta 
e partlcolarmente Importante. Fino a questo momento non 
si pu6 dire che la televlilone vl abbia dedicato II neces
sario spazlo e la necessarla oblettlvlta dl Informazione. 
Tult'allro, anzi. Ce dunque da augurarsl che « L'Approdo > 
dl questa sera rlsolva la lacuna. Sembra, Infatt i, che 
finalmente anche gli student! (quelli romanl e quelli flo-
rentlnl) avranno questa sera diritto alia parola. 

4L*.:i>i •* \.x^h<^^i^y^si^^^^u^^ programmi 
- A ^ . ~\L~.. 

"i *&' *£ 
> .. fry7*. ^Z. 

TELEVISIONE 1 
10.30 
11.30 
12.30 
13,00 
13,30 
14.00 
17,00 
17.30 
17.45 
18.45 
19,15 
19.45 
20,30 
21.00 
22.00 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
A TU PER TU 
TELEGIORNALE 
OLIMPIADE INVERNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
ITINERARI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
RITORNO NEL SUD 
MERCOLEDI' SPORT 

23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 L'IMPORTANZA Dl CHIAMARSI ERNESTO 
22.45 L'APPRODO 
23,15 OLIMPIADE INVERNALE 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giornale radio: ore 7. 8, 

10. 13, 15, 17, 20, 23; 6.35: 
1* corso di lingua tedesca: 
7.10: Musica stop; 7.37: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri aJ 
Parlamento; 8.30: Le can 
zoni del mattmo. 9 06: Co-
lonna musicaJe 10 05: La 
Radio per le Scuole. 10 35. 
Le ore deUa musica: 11.24: 
La donna oggi; 11.30: An 
tologia musicaje- 12 00: De-
cimi Giochi Invemaii di 
Grenoble: 12.15: Contrap
punto; 12.36: Si o no: 12.41: 
Penscopio; 12.47: Punto e 
virgoia- 13^5: Appuntamen-
to con Claudio Villa: 13.54: 
Le mille bre; 14.00: Tra-
smissioru regiooali; 14.40: 
Zibaidooe ttauano; 15.00 De-
cimi Giochi Invemaii di Gre
noble- 15.15: Zibaidooe ita
liano: 15.35: II g ornaJe di 
bordo: 15 45: Parata di rjc-
ce>5i; 16 00: Programma per 
i piccali; 16.25: Pa&S2p<v-!o 
per un m;crofooo- 16..t0. 
Canzoni napo.etaoe: 17 05: 
Vi parla un medico: 17.11: 
I giovani e I'opera lirica: 
17.40: L'approdo, Co-$o di 
I:ngua tngle^- 18.15: Sui no-
stn mercati: 18.20: Per voi 
giovani: 19.12: Margherila 
Pusterla; 19J0: Luna-park; 
20.15: I dadi e rarchibugio: 
22.15: Concerto sinfonico; 
23.00: Oggi al Parlamento -
X Giochi Invernali di Gre-
noble. 

S E C O N D O 
Giornale radio: or* 4,30, 

7^0, 1,30, 9.30. 10.30, 11^0, 
12.15,13,30. 14,30.15,30. H.30. 
17,30, 11,30, 19 30, 21,30, 22,30. 
6.35: Svegliati e canta; 8.13: 
Boon tiagg:o; 8.18: Pari e 
dispari; 8,45: Signon I'or
chestra. 9.09 Le ore Kbere; 

9.15 Romantica: 9.30: Al
bum musicale; 10.00: Le av-
\cnture di Nick Carter; 
10.15: Jazz panorama: 10.40: 
Corrado fermo pojta- 11.35: 
Lettere aperte; 11.44: Can
zoni degli anni '60. 12.20: 
Trasm. regionali; 13 00: Mi 
inv;ta a pranzo?: 13.35: Bac-
chetta magica; 14.00: Le mil
le lire: 14.05: Juke-box; 
14.45: Dischi in vetrina: 
15 00: Motivj scelti per voi; 
15.15: Rassegna di giovani 
esecutori- 15.35: Mu«ca da 
camera; 16.00: Senremo "68: 
16.15: Pomendiana; 17.35: 
CIas5e uniea; 18.00: Apen-
uvo m musica- 18.30: Non 
tutto ma di tutto; 18.55: Sui 
nostrl mercati; 19 00: E" ar-
nvato un basumento: 19.23: 
Si e no; 20.00: Jazz concer
to. 20.50: Come e perche: 
21.00: Italia che lavora: 
21.10: Novita discografiche 
amer.cane; 21.55: Î e njo\-« 
canzoni; 22.40: Chiusure. 

T E R Z O 
10 00: Musiche openstiche-

10.55: L. Cherubim; 11.40': 
Comp!e«o da camera; 12.05: 
L'informatore etnoaius:coJ.o-
gico: 1220: II violino- 12.40: 
Concerto sinf; 14.30: Colette 
Herzog; 1520: A. Scarlatti-
15.30: F. Schubert: 16.05: 
Compositori contemporanei; 
17.00: Le opinioni degli altri; 
17.19: GU operator! sanita-
ri: 1720: Corso di tedesco; 
17.45: Bethoven. 18.00: Noti
zie del Terzo; 18.15: Qua-
drante economic©: 18.30: Mu
sica leggera: 18 45: Piccolo 
pianeta- 19,15 Concerto di 
ogru sera: 20.20: «Sei par
tite »: 21.00: Muc.ca fuori 
schema- 22.00: II giornale 
del Terzo; 22.30: Narrativa; 
23.00: M. Constant: 23.31: 
Rivista delle riviJte. 

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

file:///xirle
file:///cnture


PAG. 12 / s p o r t l ' U l l i t d / mereoledi 14 febbraio 1968 

Squalificote le ragazze del la RDT I'azzurra Lechner in testa nello slittino 

TERZA MEDAGLIA PER L' ITALIA ? 
Dal nostro inviato 

VILLARD DE LANS. 13. 
Oggl la glurla ha squall-

flcato tre concorrentl della 
H.U-T. che avevano parte-
clpato alle gare Individual! 
femmlnlll dl slittino. II gra
ve provvedlmento e « mo-
tlvato» da un artlcolo del 
regolamento die vlcta dl rl-
•caldare, con qualslasl mez
zo. 1 pattlnl degli sllttlnl: 
secondo la gltirla, le tre ra
gazze, Ortrun Kndcrleln, 
Anna Maria Mueller e An
gela Knoesel, avrebliero In
fra n to (|iiesta norma surrl-
scaldando 1 pattlnl del mez-
«o che si acclngevnno ad 
usare per la terza nianche 

Nelle due ellscesp prece
dent!, le tedcsche erano riu-

Come si e giunti alia squalifica 
scite a mettere tra se e le 
concorrentl un grosso dl-
stacco: la Enderleln e la 
Mueller si trovavano. Infat-
tl, al prlml due post! In 
classlflca davantl alia Ita-
llana Erica Lechner rhe 
precedeva la Knoesel. 

Stamane, prima del via, 
un ragazzlno toccava uno 
del pattlnl dello slittino 
della Enderleln e, accortnsl 
che esso scottava ne avver-
tlva sutilto la Gltirla che 
provvedeva alio Immedlato 
snpralluogo. La declslone dl 
squalifica ft venuta a gara 
ultimata: la Enderleln e la 

Mueller che col tempo dl 
2'28"01 e dl 2'28"06 condu-
cevano davantl all'ltallana 
Lechner <Z'28"66), sono sta
te tolte dalla classlflca ge
nerate assleme alia Knoesel, 
che era quarta con II tem
po dl 2'28"93. Qulndl. alia 
line della terza nianche. la 
Itallana Lechner si trova 
pertanto In testa con un 
vantaglgn dl 71 centeslml 
Nulla tedesca della II.F T. 
Chrlsta Schmuck 

Krlca Lechner, che ha 
molte probahlllta dl agglu-
dlcarsl II titolo, e nata ven-
tl annl 'fa a Maranza, lo 
stesso paese della tnfortu-

nata Pabst e pratlca questo 
sport da circa tre annl; so
lo In questa staglone essa 
ha ottenuto un grosso rl-
sultato vlncendo la Coppa 
delle Alpl. 

In serata, 11 capo gruppo 
della It.U.T. ha avanzato un 
controreclamo per far so-
spendere II provvedlmento, 
ma la gloria lo ha resplnto. 
E* pure in corso una Imla-
glne. promnssa dal gruppo 
polacco, per accertare se 
anche gll sllttlnl con I quail 
gll equlpaggl maschll! del
ta It.D.T. due del quail 
guldano la classlflca (da

vantl a un austrlaco e a 
un polacco) slano In llnea 
con quanto Impone 11 re-
golamento. 

A tarda sera si e appreso 
da Herllno che 1'agenzla 
dl stampa della It D.T. 
• A.D.N. • commentando II 
provvedlmento della giurla 
rlleva che le tre atlete so
no «vlttlme dl un attacco 
tedesco occldentale accura-
tamente preparato ». La 
• A.D.N. > nega le accuse 
che le tre ragazze abblano 
rlscalclato I pattlnl del lorn 
sllttlnl e aggiunge che la 
squadra della It.D.T ha In-
trapreso I prlml passl ne-
ccssarl per scaglonarle da 
ugnl addebito. 

a. p. 

MARIELLE GOITSCHEL (a sinistra) e la GUSTAFSSON vlncltrici delle medaglie in palio nello slalom e nel fondo di 5 km. 

Con Gimondi motivo di attrazione numero 1 

Domani a Milano scatta 
la «Sei giorni» Per la coppa Europa di basket 

Stasera «Simm» 
Barcellona 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13 

II Barcellona. campione di 
Spagna. sara domani sera, al 
Palalido di Milano, un altro 
test sul quale il Simmentha! po-
tra misurare la propria elTet-
tiva ripresa. dopo il ntiovo 
exploit di domenica nel derby 
mdanese. 

La Juventud Badalona — d 
il nome esatto dclla compagine 
o>pite — e la seconda squa
dra iberica presente in Coppa 
dei campioni. Lo scorso anno 
5trappo infatti d'un sofllo. in 
extremis, il titolo al Real Ma
drid. che riusci tuttavia a tor-
nare in possesso di quello con-
tinentale e che come tale par-
tecipa alia Coppa. E" il mag-
gior merito del Barcellona que
sto successo a spese del bla-
sonato Real. 

Contro il Barcellona il Sim-
menthal — dimenticando che 
domenica d in anivo la Candy. 
contro la quale dovra giocare 
tin match-chiave del campio-
nato — avra necessity di par-
tire di scatto al via e di spin-
gere fino in fondo. 

E* un elemento da non tra-
scurare il fatto di dover gio
care in casa la prima partita: 
deve percid cautelarsi. impe-
dendo la possibilita di un re-
cupero. scavando subito un 
folco dinanzi agli awcrsari. 

II Simmenthal attuale e in 
grado di compicre queMa pro-
dezza. Es^o probabilmente pre-
para un ottimo finale di cam-
pionato e di Coppa ora che il 
suo maggior pcoblema. quello 
degli estemi. scmbra. anche se 
non ancora ri^olto, awiato a 
Felice soluzkme. 

Domenica contro ATTOnesta 
— come gia qualche tempo fa 
dinanzi ali'Oransoda — la 
5quadra campione d'ltalia ha 
avuto una cadenza c un pielio 
quasi gaeliardi. E non a caso 
— a riprova appunto della te«i 
tante volte so<;tcmita — luno 
e Taltro match hanno veluto 
protagonist! gh t.-omini che eiuo-
cano fuori. Serio tra i sen. 
bravo tra i brav.i il tante volte 
menzionato Iellini. autenticn pro-
tagonista imieme a Masini. 

Ha fatto. Iellini. un'autenttca 
c strage > (come direbbero dalle 
sue parti: Iellini e triestino). 
Sospinto da una mobility che 
ha delTeccezionale. Iellini e 
riuscito a svettare ai rimhalzi. 
a intercettare. a centrare da 
ogni posizione. a fornire c as
sist > ai compagni. a marcare 
ine«orabilmente il diretto awer-
sario. 

Ne sanno qualcosa Gatti e 
Vatteroni, su cui si e alter-
nato. che hanno segnato. guar-
dati da lul. il primo canestro 
• il secondo nessuno sino alia 
Am dei primi 20*. Tenuto conto 
cfet aaehe BrumatU • Cerionl 

cominciano a signiilcare qtial-
cosa neireeonomia della squa
dra, le indicazioni non possono 
che cssere abbastanza soddisfa-
centi. 

Del resto gli esterni, un tem
po imprecisi o renitenti al ti
ro. hanno per l'occasione messo 
a segno cinquantasci dei cento 
punti raccolti dalla Sim. I conti 
tornano. dunque. E sara inte-
ressante. appunto. vedere come 
fimra. Tanto in campionato co
me in Coppa. 

Alberto Vignola 

A Firenze dibattifo 
sulle atfrezzafure 

sportive 
FIRENZE. 13. 

Vcnerdl sera, alle ore 21. nel 
quadro delle manifestazioni del 
decennale dclla polisportiva Si-
nigaglia. nel salone della Casa 
del popolo < Michelangelo Buo
narroti » — piazza dei Ciompi 
n. 11 — avra luogo un dibattito 
sul tema: « Attrezzature sporti
ve di base nei quartieri e niolo 
dell'ente locale *. 

Parteciperanno al dibattito il 
dott. Artemio Franchi. presiden-
te della Federazione italiana 
gioco calcio. Anico Morandi. 
presidente dell'Unione italiana 
sport popolare. il dott Mario 
Leone, assossore al Comune di 
Firenze e presidente dell'Unione 
societa sportive norentine. il 
dott. Giordano Goggioli. gioma-
lista sporti\TO. 

Scuse della 
Fiorentina 
alia Roma 

II presidente dclla Fiorenti
na. Nello Baglini. ha Inviato al 
presidente della Roma Franco 
EvangHisti. un telegramma di 
souse per i deprecabili episodi 
accaduti dopo la partita fra 
la squadra viola e que'.la gial-
Ioros.«a; questo atto ha contrt-
buito a nponare i rapporti fra 
le due «oeieta m un piano di 
amiozia e di cordialita 

11 presidente Evangelist!, a 
nome della societa capitolina. 
ha nppoMo a B.iglmi con il se-
guente telefframma « Orazie 
per le affettuo<e pirole Un ge-
sto di teppumo i'Vilato non pud 
compromettere gli amichevoli 
rapporti fra la Fiorentina e la 
Roma e I rispettivi tifosi. Sono 
certo che il pms«rtmo ineontro 
tra viola * giallorosst si svol-
fera in un clima tportivo e 
civile i. 

MILANO. 13. 
Da Laigueglia a Miiano per 

la presentazione ufflciale della 
ottava Sei giorni ciclistica mo-
derna. Vittorio Strumolo. il < ge
neral-manager > della manife-
stazione che si svolgera dal 15 
al 21 febbraio, ha preso la pa-
rola con un tono d'amarezza. 
Ai suoi lati sedevano la ca.n-
tante Miranda Martino. il pre-
sentatone Enzo Tortora e l'at-
tore (:n sciopero) Raffaeie Pisu. 
Ha dettu SU umolo: < Sono stato 
tentato di dire basta, di chiu-
dere la partita con la Sei giorni. 
Spendiamo 80 milioni, le altre 
compctizionl europee del genere 
costano la met* e non possiamo 
rinunciare alle entrate pubbllci-
tarie. Adesso si vuol cavillare 
sulla paiiecipazione di alcune 
Industrie che non sarebbero in 
linea col regolamenfo; ma se 
fino alio scorso anno tutlo e 
filato liscio perche ora vogliono 
metlercl il bastone frale ruote?». 

II regolamento dell'UCIP dice 
che i corridori in gara per le 
marche non tesserate (cinque. 
e precisamente Moulinex. Fiarm. 
Oransoda. Bigi-Navoh e Bemuc-
ci) verranno multati e diffidati. 
qualcosa come \-entimila lire 
giornaliere di ammenda col pe-
rico!o di una sospensione finale. 
D nostro punto di vista in ma
teria e noto: siamo per il ri-
spetto del regolamento. ma come 
mai l'UCIP e diventata < lega-
Iitaria» con la Sei giorni di 
punto in bianco? 

L'abbiamo gia detto e lo ripe-
tiamo: vogliono fare la guerra 
a Strumolo perche lo stesso ap-
partiene alia schera degli anti-
rodoniani, quindi si tratta p;u 
che altro di una ripicca o ven
detta che dir si voglia. E po:. 
fino a che pun!o la Sei g;omi 
(uno spettacolo piu che un fatto 
di sport) deve svolgersi entro 
i imiti delie !eggj c:chstiche? 
Re.-tiamo dunque coi oedi a 
terra, cerchiamo di essere rea-
li«ti e si trovi un accomoda-
mento. 

Felice Gimondi ha cominoaio 
oggi a girare sull'aneUo del 
Palasport: e Gimondi sara La 
grande novita della pro5s<ma Sei 
giorni che scattera aBe ore 22 
di giovedi prossimo e terminera 
alia mezzanotte del 21 febbraio. 
Avromo la « mezz'ora X », cioe 
incontn a sorpresa. le ameri 
care saranno comp!es5ivamcn:e 
23 e gli speciaisti in campo 
(19 stranen e 13 italiani) nvi!-
tano cosi accoppiati: 1) Motta-
Post (Mo:ten:); 2) Bjgdahi-F, 
Pfenn.nger (Mouhnex); 3) Gi-
mondi-AItJg (Salvarani): 4) Renz-
Severyns (Oransoda); 5) Beghec-
to^chultze (VittadeUo): 6) Kem-
perOldenburg (Fiarm); 7) Lik-
ke-Eugen (Bemuca): 8) Ba-
eruch-De Loof (Bigi-Navoii); 
9) Ritter-Mantovani (Germanvox-
Wega); 10) CribioU-RancaU 
(GBC); 11) De Lillo-Pettenella 
(GBC); 12) CosJantino-R3>-naI 
(Arce): 13) Roggendorf-Seejws 
(Max Meyer): 14) Anenn-Bian-
chetto (VittadelJo); 15) L. Pfen-
n.nger-MaistreUo (Excelsior-Pas-
senni); 16) Faggin-R'jdolph (K*I-
vinator). 

Intanto oggi il processo per 
diffamazione a mezzo della stam
pa intentato da Fiorcnzo Magni. 
Erminio Leoni. J'aw. Sardo, 
l a w . Maoxoni « altri dirigenU 

della disciolta Lega del ciclismo 
professionistico contro Adriano 
Rodoni. presidente della Fede
razione ciclistica itaMana, ha 
subito un altro rtnvio. 

Rodoni e accusato di aver fat
to dichiarazioni che i querelanti 
hanno considerato lesive, con la 
aggravante di averle ripetute. 
con attribuzioni speciflche. an
che nel corso di una conferenza 
tenuta in occasione di una riu-
nione del « Panathlon >. 

Oggi e stato brevemente mt*r-
rogato Rodoni. II presidente del
la prima sezione del Tribunate 
penale. Bianchi D'Espinosa, ha 
chiesto all'imputato se fosse sta
to diramato un comunicato ri-
guardante la « inibizione > (ter-
mine che equivale alia radia-
zione dai ranghi federali) m-
flitta ai querelanti. Rodoni ha 
affermato che il comunicato fu 
effettivamente diramato. ma da-
gli organi federali che avevano 
adottato il prov\edimento e non 

da lui personalmente. A questo 
punto si e parlato anche di un 
articolo apparso su un quoti-
diano miianese del pomeriggio, 
articolo firmato e contenente di
chiarazioni presuntivamente at
tribute alio stesso Rodoni. Que-
st'ultimo ha affermato di non 
avere concesso l'mtemsta con-
tenuta in tale articolo «anche ! 
perche — ha aggiunto — sono 
sempre restio a concedere mler-
viste >. 

II pubblico ministero ha quindi 
chiesto la trasmissione degli atti 
al suo ufficio perche pos*a es-
sere esaminata la possibilita di 
accertare la posizione in cui e 
venuto a trovarsi l'autore del-
l'articolo. Dopo breve perma-
nenza in camera di consiglio. 
U Tribunale ha deciso la sospen
sione del procedimento in corso 
e la remissione degli atti al pub
blico ministero per la eventuate 
e>teasione della querela all'au-
tore dell'articolo. 

Venerd) a Roma per il trrcolore dei piuma 

(arbi-Gismondi 

Venerdl prossimo al Palazzetto dello Sport (con inizio alle 
21,15), nona manifestazione «primavera» organizxata dalla 
sigla Sabbatini-Libertini. Al vertice, stavolta, un inconlro su 
dieci rounds fra Enrico Gismondi di Roma e Nevfo Carbi di 
Trieste valido quale semifinale al titolo italiano dei pesi piuma, 
titolo conquistato sabato scorso a Navate Milanese da Renato 
Galli (vittorioso ai punti su Girgenti). 

Nel sottefondo fara la sua raotrte Enzo Pulcrane, il com-
barthro peso welter di Mizzau, CIM SO la vedra con Mario Paxxi 
di Laveno Mombtllo (Como), un bol ragazzetto di Raffa (passato 
professionista nel '47) che vanta on discroto record. 

II prologo vtrrk affidato per I'ennesima volta od Alvaro 
Pegoli, giovanotto di qualche genlo o dl parecchie stranezze. 
Suo awersario sara il romano Cesare Rossi atletino ben impo
st a lo, ma di non eccezionale fondo. Sara la volta buona per il 
* reuccio » del Tufello? 

Cinque matches dilettantistici apriranno le ostilita. Questo 
il programma: 

Pesi piuma (semifinale al titolo): Enrico Gismondi (Roma) 
c Nevio Carbi (Trieste) in 10 rounds. 

Pesi welters: Enzo Pulcrano (Roma) c Mario Pezzi (Como) 
In ft rounds. 

Pesi welters: Alvaro Pegoli (Roma) e. Cesare Rossi (Roma) 
in 6 rounds. Nella foto: CARBI. 

Stamattina Tultima manche - Mont i non 
forza nelle prime prove del bob a quattro 

Medaglie d'oro 
alia Goitschel 

e alia Gustafsson 
Dal nostro inviato 

GRENOBLE. 13 
Per l'ltalia si profila una ter

za ed insperata medaglia d'oro 
nello slittino femminile: infat
ti I'italiana Erica Lechner si e 
venuta a trova re in testa alia 
classifica. dopo le prime tre 
manche, e domattina all'alba po-
trebbe completare il suo ecce
zionale exploit con la quarta 
manche. E" stata la giuria a 
portare in testa I'italiana che 
era al terzo posto dopo lo svol-
gimento della terza manche. 
squalificando le prime due, la 
Enderlein e la Mueller, ambe-
due della RDT. accusate dai 
gitidici di aver riscaldato i pat-
tini degli slittim. cosa vietata 
dal regolamento. Cos! ora si 
profila una conclusjone a sor
presa per lo slittino femminile: 
una sorpresa gradita per l'ltalia 
si capisce. 

Le due medaglie in palio og
gi sono state poi assegnate alia 
svedese Gustavvson che ha vin-
to il fondo dei 5 chilometri. 
bissando il successo gia ottenu
to nei dieci chilometri, ed alia 
francese Marielle Goitschel che 
si e imposta nello slalom specia-
le. Si capisce che tutta l'atten-
zione era concentrata sulla pro-
va dello slalom speciale auten-
tico clou della giornata odier-
na. La vittoria della Goitschel e 
stata una vittoria guadagnata 
sul filo dei centesimi di secondo 
su una pista difTicile. senza rit-
mo. con un tracciato veloce ma 
a porte chiuse che ha portato 
alia squalifica molte concorren
tl tra le quali le americane 
Wendy Allen e Rosie Fortuna 
(I'ltalo-americana nata a Catan-
zaro), la canadese Judi Lein-
weber, la svizzera Fernand Bo-
chatay e la francese Florence 
Stuerer che era una delle fa
vorite. 

L'autentica sorpresa e il set-
timo posto della nostra Glorian-
da Cipolla che, ha raccolto il 
frutto di una gara prudente ed 
accorta. tattica che, su una pi
sta dalle caratteristiche che co-
nosciamo, si e dimostrata la so
la capace di fornire un buon 
piazzamento: spingendo a fondo. 
infatti. < Anda >, meno dotata 
delle fuoriclasse. avrebbe ri-
schiato di saltare delle porte 
o di uscire di pista, come e suc
cesso alia Demtez. Giustina in
fatti. dopo una prima discesa 
piuttosto tranquilla che la vede-
va al 17o posto a ridosso della 
Cipolla, nella < manche > defi-
nitiva forzava oltre le sue nos
sibilita. cadeva e non finiva la 
corsa. pregiudicandosi cosi la 
combinata e la possibilita di 
piazzarsi all'8o posto. 

Prende il via per prima la 
Mir: non e ancora ferma che 
gia alza il suo simpatico fac-
cione da ragazza allevata a po
lenta e latte verso il tabellone 
che registra un 42" 14. Nessuna 
possibilita di commento. Solo do
po aver conosciuto il tempo del
la seconda discesista. la Greene. 
(41"45) si sapra che Mirabelle 
non e andata bene. Poi, le ame
ricane Kiki Cutter con 41*46 e 
Judi Nagel ccn 40-" 19 fanno 
gndare al miracolo: la Mir e 
stata superata di quasi 2"! 

Dopo. anche a occhi chiusi lo 
si awertirebbe tanto forti sal-
gono al cielo le ovazioni dei 
25.000 di Chamrousse, scende 
Marielle. il personaggio piu fa-
moso di tutta la Francia dopo il 
generale e Killy. La folia ammu-
tolisce quando la I.B.M. annun-
cia che Marielle e in ritardo di 
di 8 centesimi sulla Nagel. E le 
sorprese non sono ancora finite 
perche l'italo americana Fortu
na che per la statura e il colo
re della pelle e dei capelli tra-
disce le sue origini del c profon-
do sud >. e distanziata da Ma
rielle di soli 4 centesimi. e la 
sorpresa diventa costemazione 
quando I'americana Wendy Allen 
suoera la c reine > di 1"02! 

C'e aria da debacle. Non pa
re vero che la < grandeur > ri-
ceva tanta onta da parte delle 
ultime arrivate. da queste c ame-
ricanine> preparate in Iabora-
torio da Beatie. I'allenatore che 
se pud essere qualcuno in Colo
rado. ma qui. nella patria di 
Bonnet, un qualsiasi vigile ur-
bano gli rifilerebbe tranquilla-
mente una multa per infrazio-
ne. come a un qualsiasi morta-
le 

La € Reine > stata sbigottita 
in un angok> ove nessuno pad 
rivolgerle la parola. Ormai nes-
suno segue piu la corsa. tutti 
prestano attenzione alle notizie 
cne si fanno sempre piu insi
stent! in merito alia squalifica 
di molte concorTenti. tra le qua
li la Allen, per fl salto di por
ta. A un certo momento sem-
bra che quasi tutte le dî vcesi-
sle abbiano commes.so delle ir-
regolarita. poi finalmente ar-
riva un comunicato uffioale a 
portare un po' di fiducia tra fl 
pubblico: la Allen, infatti. e sta
ta sqoalificata dai giudki di 
porta e quindi a Marielle non 
resta che riguadagnare gli 8 
centesimi di debito con la 
NageL 

L'ambiente sf rasserena e 
quando fl tabeflone aocredita 
Marielle di 45**59 nella seconda 
manche (totale 83"86). la gente 
torna ad applaudire: fl 44"70 
della Greene aveva p^ecedente. 
mente fatto temere per la pol-
trona di Marielle. ma fl tempo 
totale delia canadese era di 
86**15. Marielle era in vantag-
gio di 29 centesimi Ma resta 
ancora la Nagel con i suo 8 
centesimi di credito: I'america-
na parte fortissima. abborda i 
pali con confidenza forse eoces-
siva. li snora, H tocca e conti-
nam a acendere dedsa aeguita 

daH'ammutolito silenzio della 
Francia, finch6 si alza un urlo. 
un boato. La Nagel d caduta a 
meta percorso ed 6 ormai fuo
ri causa. Marielle — povero De 
Coubertm non riesce a con 
tenere la sua gioia e salta in 
aria. L'onore francese e salvo 
Per concludere c'e da riferire 
che pure domani si concludera 
la gara di slittino maschile 
(ove e in testa I'austnaco Sche-
mid). Oggi intanto sono comm. 
ciati gh allenamenti per il bob 
a quattro: il miglior tempo d 
stato segnato da Svizzera I (in 
1 09"5I) mentre Monti non ha 
forzato figurando tra i pegfjiori. 

Nel torneo di Hockey questi 
i risultati: GRUPPO A: URSS-
S\ ezia 3 2: Canada Cecoslovac-
chia 3 2: GRUPPO B: Jugosla-
via-Francia 1-0. 

Adriano Piz20ccaro 

I Giochi 
in cifre 
SLALOM SPECIALE FEMMI

NILE: 1) Marielle Goitschel 
(Fr) 85"86 (40"27 e 45"59); 
2) Nancy Greene (Can) 86"15 
(41**45 e 44"70); 3) Annie Fa 
mose (Fr) 87**89 (42"21 e 45**68); 
4) Nina Halhorn (GB) 87 "92 
(41 "84 e 46"08); 5) Isabelle Mir 
(Fr) 88"22 (42"14 e 46"08); 
6) Burge Faerbinger (R.F.T.) 
88"90 (42"70 e 46"20); 7) 
Glorianda Cipolla (It) 89"74 
(43"15 e 46"59); 8) Bernadelte 
Rauter (Au) 90**44 (43"34 e 
47"10); 9) Olga Pall (Au) 91**11 
(43"59 e 47"52); 10) Christine 
Laprell (R.F.T.) 91" 25 (52"94) 
e 48"31). 

S L I T T I N O F E M M I N I L E : 
1) Erica Lechner ( I t ) 2.28.66; 
2) Christa Schmuck (R.F.T.) 

2.29.37; 3) Angelika Duenhaupt 
(R.F.T.) 2.29.56; 4) Helena 
Macher (Pol) 2.30.05; 5) Jad 
wiga Damse (Pol) 2.30.15; 6) Da
na Beldova (Pol) 2.30.40; 7) An
na Maka (Pol) 2.30.40. 

SLITTINO MASCHILE (dopo 
la terza prova): 1) Manfred 
Schmid (Au) 2.52.48; 2) Thomas 
Koehler (RDT) 2.52.66; 3) Klaus 
Bonsack (RDT) 2.53.33; 4) Zbi-
gniew Gawior (Pol) 2.53.51); 
5) Josef Feistmanll (Au) 2.53 57; 
6) Hans Plenk (R.F.T.) 2.53.67; 
7) Horst Hornlein (RDT) 2.54.10; 
8) Jerzy Woinar (Pol) 2.54 62; 
9) Leonhard Nagerauft (R.F.T.) 
2.54.71; 10) EmlHo Lechner (It) 
2.55.10. 

FONDO FEMMINILE (5 km): 
1) Toini Gustafsson (Sve) 16*45" 
e 2/10; 2) Galina Koulakova 
(URSS) 16*48**4; 3) Kollchina 
(URSS) 16'51"6; 4) Martinsson 
(Sve) 16'52"9; 5) Kajosmaa (Fin) 
16'54"6; 6) Achklna (URSS) 
16'55"1; 7) Aufles (Nor) 16'58"1; 
8) Pusula (Fin) 17'00"3; 9) Bie 
gun (Pol) 17'03"4; 10) Moerdre 
(Nor) 17'11"9. 

Le medaglie 
Francia 
Norvegia 
Olanda 
Svezia 
Italia 
URSS 
USA 
Finlandla 
Austria 
R.F.T. 
Cecoslovacchia 
Svizzera 
R.D.T. 
Canada 
Romania 

oro 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
0 
0 
• 

arg. 
2 
2 
1 
0 
0 
3 
3 

2 
1 
1 

0 
2 
1 
1 
0 

bronzo 

Sul ct giallo » di Torino 

Angelini 
indaga 

a Milano 

II grande inquisilore della Fcclercalcio •ivvuc.d'i Amic im 
prosegue la sua inchiesta sul « caso » della partita Torino M i a n 
del 17 dicembre: cosi dopo aver interrogato a Roma il prcsi 
denle del Torino Pianelli si e portato a Milano ove ha avulo 
ieri colloqui con il presidente rossonero Carraro, con I'allena
tore Rocco ed il suo collaborator Bergamasco.. Oggi o domani 
Angelini si rechera a Torino per inlerrogare Fabbrl ed i gio-
catori Vieri e Trebbi. 

Intanto e stata attesa con curiosita I'uscita del nuovo numero 
del settimanale che per primo ha denunziato lo scandalo: estrc 
mamente significativo e apparso il c revirement » del giornale 
che non parla piu tanto di far luce sul preteso giallo, quanlo 
sopratutto di punire coloro che hanno messo in giro la calunnia 
ai danni di due squadre popolari. 

Uscendo dalla sede del Milan, dove si e traltenuto dalle 
16,30 alle 19, Angelini ha detto ai giornalisti che lo atlendevano: 
« Ier i a Roma ho interrogato I'ex alienators in seconda del 
Torino Bcarzot. L'ho convocato a Roma per poterlo interrogarr 
con mapgiore tranquillit.i. 0{*f»i ho quindi interrogato Rli rtpo 
nenti del Milan, il presidente Carraro e fili allonaton ROCT,. 
e Bergamasco. Questi tre li ho interrogati dapprima sinirohir 
mente e quindi insieme. Non chicdetemi i particolan degl; in 
terrogatori perche non li posso dire cd ho progato anche gli 
interessati di mantenere in proposito la massima r.servatcv/<i * 

Angelini ha poi dichiarato che ora si rechera a Torino per 
sentire le version! di Fabbri e dei due g'ocatori ncci;sa!i 
(Vieri e Trebbi) ed ha anticipato che spera di poler rime! 
tere gli atti della sua inch'esta alia Feriercalcio fo>re rjio 
vedi, comunque entro sabato. Questa rapidita fa pen^are 
che Angelini abbia gia una idea ben chiara di come si *ono 
svolti i fatt i : sebbene naturalmente non abbia voluto dire di 
piu, pero l cronisli hanno avulo I'impressione che tutto il ca<u 
si risolva in una c bolla di sapone » come si era previslo fin 
dal principio. Nella foto in alto: I'avvocato Dario Angelini. 

Presentata una « leggina » per ridurre 
le tasse sugli spettacoli sportivi 

Ouarantasette deputatl dl tut
ti I parfiti hanno presentato In 
Parlamento una « leggina > per 
la riduzione delle tasse erariali 
suite manifestazioni sportive 
chiedendone I'lmmediala asse-
gnazione alia Commlsslone Fi-
nanze e Tesoro. La • leggina > 
si compone di un solo articolo 
e si tratta in sostanza dl uno 
c stralcio > dalla legge-quadro di 
• disciplina delle attivita sporti
ve » che sfante il poco tempo 
che manca alia scadenza di que
sta legislature non ha piu il 
tempo di esse re appro vat a dai 
due rami de) Parlamento. 

La riduzione degli oner! fisca 
II e Inversamenfe proportiona
te al costo dei biglietti. Ecco le 
riduzloni previste: 

Dal S'-r al 2% per i biglietti 
fino a 500 lire. 

Dal 10~r al 3% per I biglietti 
da 501 a 690 lire. 

Dal 20*% al 3% per i biglietti 
da 700 a 1.000 lire. 

Dal 25% al 6% per i biglietti 
da 1.000 a 2.000 lire. 

Dal 25% al 12% per I biglietti 
da 2.001 a 4.000 lire. 

Per i biglietti oltre le 4.001 
lire la tassa resfera del 25%. 

^m!V^^-^M^m9ja\ms»mxMim^mt*i1^ «WS=TK«--» 
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T U n i t £ / mercoledi 14 febbraio 1968 PAG. 13 / e c h i e notiz le 
>randiosa manifestazione nonostante il temporale che ha flagellato la citta 

Quarantamila a Parigi chiedono 
liberta e pace per il Vietnam 

Appello di Waldeck Rochet — Centinaia di bandiere della Repubblica democratica del Vietnam e del FNL campeggiano sul-
I'enorme corteo — Circondata dalla polizia I'ambasciata americana — Decine di manifestazioni nel resto della Francia 

)al nostro corrispondente 
PAUIGI. 13 

c Basta coi massacri, vitto
ria al Vietnam >; t Johnson, 
ritira 1c tue truppc di distrut-
) d » : «Liberta al popolo 

irietnamita >; < Vittoria e pa
ce per il libero Vietnam >: 
ina folia compatta, valutata 

parecchie decine di migliaia 
H persone, forse 35, forse 40 
tila. giovani e ragazze so-

>rattutto, ha riempito stasera 
vasti boulevards che da 

}Lazza della Repubblica por-
iano flno alia Bastiglia, per 
' lanifcstare la solidarieta dei 
parigini all'eroico popolo viet-
lamita, per dare il suo ap-
aggio aU'offensiva che da 10 

?iorni sconvolge 1 piani ame-
ricani e ha fatto entrare in 
ma fase nuova la guerra del 
Vietnam. 

La pioggia battente e pe-
lante, che dal primo pome-
riggio investiva la citta non 
in frenato n6 diminuito que-
sta ondata popolare. II divie-
to delle autorita di far con-
/ergere la manifestazione da-
-anti all'ambasciata america-

fra, sulla Piazza della Con-
[cordia, non ne ha attenuato 
lo slancio e il significato. 

Dalle 17 in poi il metro ha 
scaricato nei dintorni di Piaz-
ra della Repubblica un flume 

[di persone, operai. impiega-
ti. intellettuali e presto que-

Isla folia non ha piu trovato 
[posto. lia cominciato a dila 
[gare verso in Bastiglia. al 
Izaiido contro il cieln grigio i 
[grnndi striscioni dei 20 cir-
[condari di Parigi. quelli del-
lla sua cintura industriale. gli 
slogans contro i massacri. le 
repressioni e i bombardamen-

[ti e di saluto alia esempla-
!re lotta di tutto il popolo viet-
[namita. 

Waldeck Rochet, in qualita 
[di presidente del c Comitato 
[nazionale d'azione per il so-
stcgno e la vittoria del po
polo vietnamitn >. aveva Ian-
ciato questa mattina un ul
timo appello a tutte le orga-
nizznzioni democratiche per 
una loro larga partecipazione 
alia manifestazione. 

«Perche — diceva l'nppcl-
lo — verrete stasera dalla Re
pubblica alia Bastiglia? Voi 
verrete stasera per esigere la 
cessazione immediata e senza 
condizioni dei bombardamenti 
amcricani sul Vietnam del 
Nord. Voi verrete per esige
re il riconoscimento del Fron-
te nazionale di liberazione co-

,me solo autentico rappresen-
itante del popolo sud-vietna-
jmita. Voi verrete per esigere 
[il ritiro immediato delle for-
i ze annate americane come so
luzione a una guerra la cui 
[unica causa risiede appunto 
[nella presenzn e nell'aggres-
sione americana. Voi verrete 
infinc affinche il popolo viet-

[namita possa Mnalmentc de-
Icidere dei propri destini sen-
2a ingerenze straniere. nella 

[liberta. nell'indipendenza e 
• nella pace >. 

Questo appello e stato ac-
[colto da decine di migliaia 
[di parigini che hanno sfida-
[to il malteniDO e hanno dato 
'vita a un'indimcnticnbile ma-
| nifestazione dalla Repubbl-ca 
| alia Bastiglia scandendo gli 
slogans e le parole d'ordine 
piu attunli e piu adcrcnti al
ia grande offonMva di libe
razione vietnamita. 

II corteo si e mosso alle ore 
18.30. aperto dai membri del 
Comitato nazionale- d'azione 
per il Vietnam: Waldeck Ro~ 
chet. Jacques Duclos. George 
Reguy, segretario generate 
della CGT. Janette Werme-

lersch. scrittori. artisti. uomi
ni di cultura. Sulla folia cam-

Ipeggiano a centinaia le ban-
Idiere della Repubblica domo-
[cralica vietnamita e del Fron-
[te nazionale di liberazione. 

Un imponcnto ser\izio d'or-
!ine staziona nelle strade adia-

iti al Boulevard du Tem-
?. dal quale il corteo co-

l'ncia a muoversi mentre 
lontano. Piazza della Coneor-

[dia. dove ha sede l'ambascia-
Ita americana. e letteralmen 
[to assediata dai corpi specia-
Iti di polizia in tenuta da com-
Ibattimcnto. Una seconda fa-
[scia del servirio d'ordine ar-
jriva tiiHI alia Madeleine e 
I Piazza Vendome. Le autorita 
[hanno voluto cos! assicurare 
I I'ambasciata americana da 
jogri cattiva sorpresa. Precau-
[zione inutile perch* fl corteo. 
[bloccando totalmente il traf-
[flco sui boulevards si e sno-
[dato disciplinato fra due ali 
I di folia, fino a piazza della 
[Bastiglia dove si k concluso 
[con un comizio. 

Decine di manifestazioni 
[popolari analoghe hanno avu-
[to luogo questa sera in tutta 
[la Francia. e particolarmente 
nelle citta sedi di consolati 
amcricani. 

Augusto Pancaldi 

Berlino ovest 

Un momento della grande manifestazione di Parigi. 

Il ministro degli Esteri e rientrato ieri 

Esistono buone prospettive 

nei rapporti Italia-Algeria 
Dichiarazioni di Fanfani sui suoi inconlri con i dirigenli del paese nord-africano 
La parfenza ritardafa di fre quart! d'ora per un lieve difetio del «Caravelle» 

Nostro servizio 
ALGERI, 13. 

II « Caravelle » si era appena 
alzato tra i festosi saluti del
la piccola folia convenuta al-
l'aeroporto di Dar-el-Beida, e 
aveva compiuto lunghl giri sul
la baia di Algeri, quando vir6 
decisamente dl bordo e, qua-
ranta minuti dopo essersl ln-
nalzato, tornb a posarsi sul
la pista. Dalle scalette awi-
cinate in tutta fretta si videro 
scendere col viso colorato di 
rosso troppo vivo per essere 
naturale, il ministro Fanfani 
e il suo seguito di diplomati-
ci e di giomalisti. Nulla di 
grave: un piccolo difetto nel
la pressurizzazione della cabi-
na, rivelatosi improwisamen-
te. II difetto tuttavia, sarebbe 
stato oltremodo pericoloso per 
i viaggiatori. se il pilota non 
avesse prontamente deciso di 
prendere terra. Dopo tre quar-
ti d'ora. cambiato l'aereo, la 
comitiva riprendeva il volo, in 
ottime condizioni, per Roma. 

II breve, e per fortuna solo 
pittoresco incidente non ha 

certo turbato l'atmosfera di-
stesa, cordiale che e stata la 
nota dominante di tutto que
sto viaggio, e che si e espres-
sa nelle varie conferenze 
stampa di Fanfani e di Boute-
flika, e nelle dichiarazioni al-
l'aeroporto. 

La manifestazione piu inte-
ressante e stata la conferen-
za stampa tenuta da Fanfani 
subito dopo la firma del co-
municato comune. II ministro 
ha avuto modo di sottolineare 
i fruttuosi risultati del collo-
qui in campo economlco e 
culturale. II credito di dieci 
milioni di dollari all'Algeria 
— egli ha detto — e stato 
consentlto «con l'intenzione 
di rafforzare la cooperazione 
tra i nostri paesi, e quindi a 
un tasso d'interessi, posso ben 
dire, di amicizia ». Risulta che 
esso permettera Tacquisto in 
Italia di importanti attrezza-
ture (trattori. mietitrlcl. auto-
carri ecc.). Fanfani ha lascia-
to intendere che si tratta del 
resto solo di un primo passo, 
che potra essere seguito da 
altri piu importanti. 

La conferenza consultiva del 26 febbraio 

Sessantocinque partiti 
hanno preso posizione 

sull'incontro di Budapest 
Dal nostro corrispondente 

BUDAPEST. 13. 
Sessantacinque partiti ccmu-

nisti ed operai hanno preso po
sizione fino ad oggi sull'incon
tro consultivo di Budapest che 
si tmziera hmedl 26 febbraio. 
Di questi partiti. GO si sono 
dichiarau favore\-oli alia con-
vocazione dell'incontro e 5 han
no respinto. o riflntato I'invito. 

Queste informationi sono state 
rese note in un articolo del com-
pagno Frigyes Puja. dingente 
della sezione esteri del CC del 
POSU apparso sul Sepsiaboa-
sag. Puja ncorda che il 25 oo-
vembre *67 fu pubbheato il co-
municato dei 18 partiti comu-
nisti ed operai sulla cenvocano-
ne deU'incontro di Budapest Su
bito dopo furooo diramati gli in-
viti a 74 partiti, ma a 6 par
titi fu praticamente impossibile 
far giungere la lettera. n Par-
tito comunista cinese e i] Partito 
comunista albanese — precisa 
Puja — rimandarooo indietro 
r invito, mentre ai partiti comu-
nisti ocll Indonesia, della Thai-
landia. di Burma e della Ma-
lesia non fu possibile far per-
venire alexins lettera. Success!-
vamente tre partiti fecero pre-
sente che non avrebbero man-
dato delegazioni. E precisamen-
te: il Partito comunita cubano. 
il partito comunista olandese 
e 11 Partito di sinistra svedesc. 

Ma va anche detto — agflun-
ge Puja — che numerosi altri 
partiti. che non erano presenti 
aU'incontro di Mosca del '60. si 
sono dichiarati favore\-oli alia 
consultacione di Budapest. E tra 
questi vi sono il partito comu
nista tedesoo della. Germania 
Federele e il partito comunista 
del Pakistan occidentale. 

Per quanto riguarda poi (a 
Lega dei comunisti jugoslavl — 
prosegue Puja — la posizione e 
stata resa nota con ur articolo 
apparso tl 18 gennaio 1968 sul 
Korn munis!. E cioe che gli ju-
goslavi hanno manifestato alcu-
ni dubbi sull'incontro e sull'efn-
cacia dello stesso. Comunque 
— ha aggiunto il Kcmmvmst — 
la Lega appoggera tutti i punti 
deU'incontro che \-erranno nte-
nuti validi. 

e l l POSU dal canto suo — 
prosegue il dirigente della se
zione Esten — oerca ora di 
fare m modo che I'incontro ser-
va alia causa dell'uniti e getti 
le basi per un profondo scambio 
di idee e vedute tali da aprire 
la strada alia convocanone del
la conferenza intemezjonale >. 

Puja, concludendo, ha poi n-
badito che rincontro non deve 
essere un punto di attnto. ma 
di unione. proprio per combat-
tere le mire defli unperialisti. 

Carlo Benedetti 

Suil'argomento piu interes-
sante per lo sviluppo delle re-
lazioni economlche italo-alge-
rine, quello dell'acquisto di 
gas naturale da parte del-
l'ltalia, alia domanda: «Per-
che sono state interrotte le 
trattative tra l'Algeria e 
1"ENI?», Fanfani ha dappri-
tna risposto diplomaticamente 
che si sarebbe dovuta rivol-
gere la domanda al ministro 
Bo, e che 1*ENI e un organi-
smo autonomo, il quale ha 
proprie particolari condizioni 
di azione economica, di mez-
zi, di attrezzature, e di atti-
vlta commerclali. Ma poi ha 
aggiunto che prima del viag
gio aveva parlato con i diri-
genti dell'ENI, che la situazio-
ne non gli appariva cosl dram-
matlca, e che dopo 1 colloqui 
di Algeri sperava che si sa
rebbe addivenuti a delle in-
tese. 

Non potevano mancare do-
mande sul problema del Me
dio Oriente. II ministro ita-
liano ha detto che anche do
po il conflitto 1'Italia ha agi-
to per una soluzione equa del 
grave problema. ed ha invia-
to aiuti alle vittime, e spent. 
si possano trarre dalla riso-
luzione britannica al Const-
glio di Sicurezza «effettl ca-
paci di riportare la pace la 
dove non esiste ». 

Quanto al Vietnam, Fanfa
ni si fe tenuto sulle general! 
dicendo che il governo Italia-
no « ha sempre sollecitato in-
contri fra le parti interessate 
per una soluzione negoziata 
del conflitto» e aggiungendo 
che < n ta l ia ha sempre Iavo-
rato e lavorera per contribul-
re a questa soluzione >. Nes-
suna allusione pert* alia ne-
cessita di por fine immediata 
mente al bombardamenti ame-
ricani sulla RDV condizione 
perche si possano aprire ef-
fettivamente delle trattative. 

«L'ltalia si ntirera dalla 
NATO?» — gli e stato anco-
ra chiesto. Fanfani ha detto 
che non ci si deve attendere 
un tale Resto dal governo di 
centrosinistra, anzi ha diieso 
ralleanza atlantica. «II gover
no ltaliano — ha dichiarato — 
e convinto che la diresa inte-
grata e la piii economica tra 
le forme di difesa. E siamo 
soddisfatti di questa forma 
che Hmita le nostre spese mi-
litarl ». Una dichiarazione che 
contrasta con le preoecupazio-
ni algerine e di altri popoli 
per la innaturale presenza del
le forze imperialiste piu ag
gressive. quelle americane. nel 
Mediterraneo. a migliaia di 
chilometri dagli Stati Unitt: 
ma eravamo all "ultima sera. 
e nessuno ha voluto Insiste 
re suil'argomento. 

Si e chiesto inline a Fanfa
ni la sua impressione sul col-
loqulo col presidente Boume-
dienne. «Le conversazioni 
con un capo di Stato — egll 
ha detto — non si rifertsco-
no». Ma si e dichiarato fell-
ce che il colloqulo abbla con-
fermato 11 contenuto degll In-
contri con gli altri mlnistri. 

Loris Gillico 

«ll Vietnam 
e la Spagna 
della nostra 
genera zione » 

BERLINO. 13. 
Nei giorni 17 e 18 febbraio. 

promossa dail'organizzazione de
gli studenti socialdemocratici, 
avrebbe dovuto tenersi a Berlino 
ovest una «Conferenza interna-
zionale per il Vietnam > che il 
borgomastro della citta ha proi-
bito (evidentemente su richie-
sta del comando delle truppe 
americane di occupazione). 

In appoggio alll'iniziativa degli 
studenti. un'ottantina di persona-
lita. tedesche e straniere. della 
scienza e dell'arte hanno sotto-
scritto una nobile dichiarazione 
che e stata pubbMcata come in-
serzione a pagamento sulla ri-
vLsta c Der Spiegel ». 

Ecco il testo della dichiara
zione: «II Vietnam e la Spa
gna della nostra generazio-
ne. Noi non possiamo, mante-
nendo silenzio o neutralita nei 
confronti della lotta rivoluziona-
ria del popolo vietnamita, gra-
vare la nostra coscienza d'una 
colpa. Per questo noi salutianio 
1'iniziativa della giovane genera-
zione. che contribuisce a mobi-
jitare l'opinione pubblica mon-
dinle ecntro 1'inton-ento ameri-
cano nel Vc'nam e contro lo 
sterminio del popolo vietnamita 
che esso provoca. Noi solidariz-
ziamo con gli scioperi che chie
dono la fine di questo interv'en-
to e con quei citiadini america-
ni i quali rifiutano il servizio 
militare o disertano. 

c Per questo noi salutiamo la 
conferenza dei giovani gruppj 
socialisti di diversi Paesi d'Eu-
ropa. convocata per appoggia-
re la lotta contro l'intervento 
americano nel Vietnam e con
tro U governo-quisling di Sai
gon, e ci pronunciamo per i! 
dirito del popolo vietnamita a 
decidere esso stesso il suo av-
venire ». 

Citiamo alcune delle perso
nality che hanno sottoscritto 
questa dichiarazione (e che sol-
lecitano altre adesioni): Ernst 
Bloch. Margherita von Bren-
tano. Noam Chomsky. E. R. 
Dodds. Guenter Eich. Hans Ma
gnus Enzensberger. Walter Ha-
senclever, Hnns Werner Henze. 
Wolfgang Hildesheimer. E. J. 
Hobsbawn, Peter Huebner. Her
bert Marcuse. Maurice Nadau. 
Hans Werner Richter. Jean Paul 
Sartre, Kenneth Tynan. Martin 
Walter, Gunnilla Weiss. Peter 
Weiss. Gerhard Zwerenz. Mi
chelangelo Antonioni, Monica 
Vitti. 

Iniziative 
popolari 
in Italia 

per il Vietnam 
Continuano in numerose citta 

le manifestazioni di solidarieta 
con la eroica lotta del popolo 
vietnamita e contro 1'aggressio-
ne americana. Una serie di di-
mostrazioni popolari si e avuta 
in tutto il ravennate: a Ivezzola, 
Villano\*a di Bagnacavailo. Ca-
stelbolognese. Lugo. S. Agata. 
Bagnara. S. Bartolo. Vol tana e 
Brisighella. Ieri 5̂ era a Cervia 
centinaia di manifestanti hanno 
dato vita ad una fiaecolata che 
ha peroorso le vie del centro 
cittadino confluendo al Teatro 
Comunale dove si e svolto un 
affollato comizio. Continua frat-
tanto in tutta la provincia di 
Ravenna la generosa donazionc 
di sangue per le vittime dell'ag-
gressione americana. Ai centri 
predisposti dall'AVTS afiluiscono 
continuamente persone di ognl 
ceto e fede pohtkra. 

Vasta eco ha avuto in tutta 
la piovinda di Reggk) Emflia la 
grande manifestazione di lunedl 
per iniziati\~a del PCI. Migliaia 
di cittadini. in gran parte gio
vani. dopo aver sfilato per le 
vie della citta. recando bandie
re del FNL vietnamita e stri
scioni. si sono riuniti al Palazzo 
dello Sport dove hanno pre*o 
la parol a il cor.paeno Otello 
Montanari e Arri?o Boldrini. 

Un'altra manifestazicne con
tro raggressione americana nel 
Vietnam si e svolta ieri sera a 
Scandiano dove ha parlato alia 
folia di dimostranti riunitasi 
nel Teatro Nuovo il dottor Ca-
millo Martino. 

A Forli la celljla comunista 
dello stabilimento c Forlanim > 
ha promosso fra le maestranze 
una sottoscririone di mezza gior-
nata a favore dei combattenti 
del FNL del Vietnam. 

II convegno nazvxiale della 
FTLTEA CGIL svoltosi nei gior
ni scorsi a Bologna ha espresso 
la sua completa e fraterna soli
darieta con il popolo vietnamita 
ed ha esortato tutti i lavoratori 
e le altre organizzazioni sinda-
cali ad estendere ed irtensifka-
re ancora la propria azione af-
flnche il governo italiano chieda 
final mente la sospensione dei 
bombardamenti americani. iso-
lando sul piano politico gli ag-
gressori. gia condsnnati dalla 
coscienza popolare come primo 
atto per giungere a trattative 
di pace che assicurino la liber
ta. l'indipendenza e l'unita del 
popolo del Vietnam. 

Una postazlone di parllglanl del FNL in azione durante uno scontro a fuoco in una localita Impreclsala del Vietnam del Sud 

Eccezionale documento sulla guerra di liberazione 

Un partigiano vietnamita narra 
una battaglia presso Khe Sanh 

Per tre ore, i combattenti del FNL attaccano con mitragliatori e granate i marines ar-
roccati sulle colline, li annientano, prendono alle spalle i rinforzi - « A mezzogiorno 

le FAPL sono padrone assolute del campo di battaglia » 

Un partigiano vietnamita ha scritto per I'agenzia di stampa 
Giai Phong questo articolo che e stato pubblicato sull'ullimo 
numero di « Le courrier du Vietnam >, il settlmanale in lingua 
francese che si stampa ad Hanoi. L'azione partigiana a cui si 
riferisce questo eccezionale documento glornalislico e prece
dent© aU'offensiva di questi ultimi giorni. Riguarda la batta
glia conclusasi poi con I'occupazione della cltla d! Khe Sanh, a 
pochi chilometri dall'omonima base americana In cui sono oggl 
assediati cinquemila marines. Lo stesso numero di c Le courrier 
du Vietnam > riporta un estratto di uno degli ultimi comunicali 
del Comando delle Forze Annate Popolari di Liberazione 
(FAPL). <Nel 1967 — dice II comunlcato — le F.A.P.L. hanno 
messo fuori combattimento: 365 mila nemici (dei quali 170 mila 
americani e mercenari stranieri); 53 battaglioni, 20 squadroni, 
mezzi corazzati; 3200 aerei ed elicotteri; 8.500 veicoli militari 
(di cui 4000 blindati). 730 cannoni, 200 battelli e imbarcazioni 
da guerra. 58 locomotive e 101 vagoni >. 

v*** 

5 PotIzioni dal 
Vietconfl 

I Po»likrt USA 

Ore 9. Lo scontro fra una 
sezione delle Forze annate 
popolari di liberazione e una 
unitd di marines, sulle colli
ne anonime in prossimita 
del villaggio di Soa (N-O di 
Quang Tri). gia di primo ac-
chitto & di una violenza inau-
dita. Approfittando della lo
ro posizione vantaggiosa su 
una collina, gli americani in-
naffiano di bombe il terre-
no occupato dal quinto grup-
po della sezione. Vedendo i 
suoi compagni in difficoltd, 
Le Van Sue domanda al suo 
capo di gruppo, Phiet, di au-
torizzarlo a intervenire con 
due uomini della sua forma-
zione attaccando il nemico sul 
fianco. Ricevuto il permesso 
da Phiet. Sue, Mong e Chu 
filano come frecce. Presi al
ia sprorrvista molti marines si 
disperdono urlando dalla pau-
ra. Altri rivolgono le loro 
armi contro i tre assalitori. 
Raggiunto lo scopo. che era 
quello di attirare su di loro 
il fuoco nemico. i tre aggiu-
stano il loro tiro. Al riparo 
dietro un grosso albero Chu 
lascia partire lunghe raffiche 
di mitraglia, mentre Mong e 

Pesanti accuse 
del Senato USA 
a Johnson per 
gli incidenti 
del Tonchino 

WASHINGTON'. 13. 
II giornale « Washington Post » 

scrive oggi che la commlsslone 
esteri del Senato, nella sua In-
chlesta sugli incidenti del 1964 
nel Golfo di Tonchino, e giunta 
alia conclusion* che le navi 
americane oggetto del presunto 
attacco nord-vletnamita si fro-
vavano « la missions di spionag-
glo» e probabilmente provoca-
rono I'attacco deliberatamente 
€ come mezzo per allargarc la 
guerra in un anno elettorale, 
senza passare attraverso un di-
bat'ito nazionale, come sarebbe 
stato altrimenti necessario >. 

In ognl caso, affermerebbe il 
rapporto redatto dalla commis
sion* Fulbright, la c reazione > 
di Johnson all'incidente, e cioe 
il bombardamento delle coste 
della RDV, fu < precipitosa» e 
non si basi su informazioni ade-
guate. 

Come si rlcordera I'afferma-
zlone secoodo la quale le mot» 
vedette vietnamite avrebbero at-
taccato le unlla americane non 
e stata mai confermata a Hanoi. 
Un officiate che t l trovav* a 
bordo di una delle unit*. II ca<-
cia c Maddox», ha affermato 
che non vl e mai stato alcun 
attacce. 

Sue, panda a terra vicino 
al primo, sparano con preci-
sione. 

Un ufficiale VSA, accovac-
ciato dietro una roccia, si 
leva di tanto in tanto in pie-
di per dirigere il fuoco dei 
suoi uomini con uno stendar-
do giallo. Ogni volta il tiro 
nemico raddoppia d'intensita, 
* Bisogna farlo tacere! 9 si 

dice Sue strisciando verso 
Mong. 

Fa segno a quest'ultimo di 
aprire gli occhi. Mong punta 
la sua arma verso la roccia 
trattenendo il respiro. L'uffi-
dale "yarikee', approfittando 
della calma, si leva in pie-
di dal suo nascondiglio e ri-
comincia il suo maneggio. 
Mong preme sul grilletto: lo 
"yankee" cade river so e. il 
petto squarciato dalle pallot-
tole. lascia cadere il suo 
stendardo. Altri due impazzi-
ti, si mettono alio scoperto: 
Sue e Mong li abbattono. 

Per recuperare i corpi dei 
loro ufficiali. tre marines 
strisdano verso di loro. Nel 
momento in cui le loro teste 
si awicinano. Sue e Chu li 
inchiodano sul posto con due 
rapide raffiche. Sfruttando lo 
scompiglio dell'awersario. i 
tre eroi si arrampicano di cor-
sa verso la cima della col
lina. Dai due lati i gruppi 
amici fanno lo stesso effet* 
tundo rapidi movimenti. La 
prima collinn i can occupy-
ta senza colpo ferire. I no
stri fucili-mitragliatori cre-
pitano furiosamente. 

Dal suo posto Sue cede di-
stintamente Too Van Ky piaz-
zare il suo fudle-mitraglia-
tore di fronte al dispositivo 
nemico e rmperturbabile spa-
rare. infischinndosene dei 
proieltfli. 71 suo fuoco morta-
le falcia una dedna di yan-
kees. Improwisamente una 
mitraqliatrice nemica. nasco-
sta nel fianco della secon
da collina prende a bersa-
Olio Ky. Egli si curva sulla 
sua arma. vadUando. 

Sue sente gelarsi fl san
gue. Scivota verso Chu e 
Mong e, con un groppo che 
gli serra la gola, dice loro: 
«Copritemi. voglio vendica-
re Ky distruggendo quella mi 
tragliatrice». Sue avanza 
carponi, nascondendosi in 
mezzo att'erba. A una ven-
tina di metri dalla mitraglin-
trice, che continua a sputar 
fuoco alia cieca, si leva in 
piedi per lanciare due grana
te. La mitragliatrice tace, i 
quattro serventi giacciono ac-
canto ad essa rmmobili. Ap
profittando della cortina di ju
nto provocata dall'esplosione. 
Sue, Mong e Chu attaccano 
violentemente. In dma alia 
collina, dnaue yankees, terro-
rizzati. se la danno a gam-
be. gettano a terra armi « 

mumztoni, senza neppure pen-
sare alia loro radio. Due raf
fiche di Sue e di Chu, segui-
te da tre scariche di Mong, 
li abbattono in piena corsa. 
I sopravvissuti ripiegano in un 
boschetto per tentare di rior-
ganizzare la loro difesa. 1 
gruppi 4 e 5, cosi come il 
trio di Phiet, ben presto li 
drcondano da tutti i lati. 11 
capo della sezione. Chuong, da 
Vordine a Sue di tagliare la 
ritirala al nemico. 
< Granate! *, grida Chuong 

con voce stentorea. 
II boschetto 4 scosso dalle 

formidabili esplosioni. Le ar
mi dei nemici tacciono defini-
tivamente. Qualche superstate 
tenta di salvarsi. ma cade sot-
to i colpi di Sue e dei suoi 
uomini. Due alture sono cosl 
conquistate. ' 

11 nemico invia in tutta fret
ta rinforzi per tenere, costi 
quel che costi, la terza colli
na. Dalla fila d'alberi al con
fine del boschetto. li si cede 
che avanzano in fila indiana. 
facendo il vuoto intorno a lo
ro. Un aereo da ricognizione 
sgancia granate fumogene 
sul terreno non occupato. II 
trio di Sue. per ordine di 
Chuong, si porta verso il bo-
sco per attaccare U nemico 
sul fianco e scindere in due 
il suo dispositivo. 

Sue, Mong e Chu si appo-
stano vicino alia collina Yen 
Ngua e contano i rinforzi ne-

Posso giordono 

oll'ONU per le 

minocce del 

Premier d'lsraele 
AMMAN*. 13 

Un comunjeato giordano an-
nuncia oggi che il governo di 
Amman ha sottoposto all'atten 
zione del Consiglio di sicurezza 
e del segretario generale del-
1'ONU le minacce contro la 
Giordania contenute nel discor-
so pronunciato ieri dal Premier 
israeliano Eshkol a Gerusa-
lemme. Tali minacce sono sta
te nbadite oggi dal generale 
Moshe Dayan in un discorso al 
parlamento. 

Le iruppe di occuparooe israe-
liane, contro le quali sempre 
piu etlicaci diveotano gli at-
tacchi dei < commandos > arabi. 
hanno compiuto uno cscientifl-
co> rastrellamento a Nablus. 
facendo convergere sul alcuni 
quartieri della citta occupata 
spedali reparti. recintando la 
zona con filo spinato e quindi 
procedendo al rastrellamento. 

Dal Cairo si apprende che e 
stato flrmato fra la RAU e 
I'URSS un nuovo accordo per 
la fornitura di 200 mQa tormel-
late di grano sovietico all'Egit-
to. In precedenza ne era stato 
flrmato uno per la fornitura di 
400 mila tonneUate. 

mici: 10, 20, poi 30 yankees si 
impegnano nell'imboscata. Uno 
di loro con addosso una mi
tragliatrice, passa a dieci me
tri da Sue. 

«Pazienza!> sussurra que
sti all'orecchio dei suoi com
pagni. puntando la sua arma 
verso gli yankees. 

Quando i 36 nemici che co-
stituiscono i rinforzi sono al
ia portata delle loro armi. Sue 
ordina il fuoco. Presi all'im-
provviso alle spalle, gli yan
kees cadono come mosche. Non 
hanno nemmeno il tempo di 
rispondere al fuoco che sono 
presi sotto il tiro incrociato 
dei gruppi 5 e 4. Nessuno di 
essi riesce a scappare. 

• • • 
Mezzogiorno. Le Forze ar-

mate popolari di liberazione so
no padrone assolute del cam
po di battaglia. Le colline a-
nonime presso t( villaggio di 
Soa. nella conca di Khe Sanh, 
sono coperte di cadaveri ne
mici. Una compagnia intern 
di marines USA £ sterminata. 
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rassegna 
internazionale 

Incapaci di piegare I'eroica resistenza popolare gli USA attaccano con i «B-52 » 

L'emissario, UThant 

• le bombe 
La manovra torrorisiica ame-

ricana conlro il Vietnam »l 
prcclsa e si aggrava. I'roprio 
men I re a Washington circola-
no indiscrczioni cecnndo cui 
un a emissario» della Cusa 
Bianca sarebbe anduto e si tro-
verebbo tullura ad Hanoi e 
menlre il segretario generate 
dell'ONU, UTIiant, conclude 
la sua missione, un ccrlo 1111-
mero di bombardier! nucleari 
•ono slati tmsferili dagli Sia-
li Unili a Okinawa e ncl Viet-
nam del sud la immediata pe
ri feri a di Saigon viene bom-
bardali da ucrei capnei di 
sganciure ognuno Irenla lonnel-
lale di trilolo. V'i 6 un ruppor-
to Ira tutli quesli fulli? Vcdia-
moli scparalnmenlc 

L'emissario. Dnndono noli-
•la, il genatore amerienno l'u> 
cinski lia tenulo a dicliiarare 
die I'nffemiva del FNL avrelr 
be falto fallire la missione o 
aimeno ne avrebbo impedilo, 
per ora, In feliro coinliiMone. 
Noi non sappiamo, uvvinmen-
te. BO un 1'niisi.irin di Johnson 
sia amljlo ml Hanoi. Sappia
mo, pero, clio giii nltra volta 
gli nmrrirani banno giiiorntn 
la carta del « rapporto diret-
to i> furendo di lutlo. pero, 
per farlo fallire. II prccedente 
piii clamoroso fu uucllo della 
ieltera di Johnson a Ho Ci 
Min. Questa letlcrn contenrva 
propnslo clio il presidente de-
gli Slati (Jniti supcva perfet-
tamenln rlio non potevuno es-
•ere arccttnte. Quali proposte 
ba recato IVniiMfirio. ammesso 
die un emissario sia anilato ad 
Hanoi? Queslo e il pimlo F. 
•u queslo ptinto il senntore 
Fucinski e lo allro fonti lac-
ciono mentro Johnson conli-
nua a parlare della a formula 
di San Antonio » rcspinta dai 
vietnamiti. Stando cnsl le cose 
il minimo die si possa dire e 
che ci si trova di fronte a 
qitalcosa di sospetto. 

La missione di U ThnM. E* 
rbiaro, ci sembra, che il segre-
tario genorale dell'ONU ba 
intraprcso il suo vinggio aven-
dn in mente mm sun pn$%ibile 
siiluzione della qucstionc viet-
namita. L'cspcrirnza del pns-
•alo ha abbondantemente dimn-
strato che il giudizin del si-
gnor Than! aullo cause della 
guerra e Bulla sua pnssibilo 
conclusione diverge nettamen-
te da quello del capo della 
Casa Bianca. E* mutnto que-
•to dato di fatlo? Nulla auto-
rizza a rispondere di si. Vicna 
percio il lospetto die la imli-

screzlono relativa M'etnissario 
sia atata messa in circolaziono 
proprio per svuotare di signifi-
cato la missione del segretario 
generate dell'ONU. 

/ bombardieri atomici. La 
notizia e stala diffusa quasi a 
conferma delle voci circolate 
nei giorni scorsi circa I'inten-
ziono americana di adoperare 
armi nucleari taltiche nella 
guerra vietnamita. Abbiamo 
gia dclto ieri che tali voci pos-
sono costiluire sia un lentativo 
estremo di ricalto sul Vietnam 
del nord e sul Fronte naziona-
le di libcrazione del sud sia la 
effelliva preparazinne all'im-
piego di quesle armi. C.'e da 
aggiungere, oggi, die il tra-
sferimento a Okinawa di un 
cerlo numero di bombardieri 
nucleari cstendo il ricallo e 
la minaccia anclie alia Corea 
del nord poiche, a quanto 
sembra, le tratlalivo per la 
Pueblo si sarebbero arenate a 
cnusa dcll'alteggiamenlo della 
Corea del sud che minaccia di 
rilirare il suo corpo di spedi-
ziono dal Vietnam in caso di 
accordn tra Washington e 
Pyongyang. 

// bombnriliintcnio di Sai
gon. | | fatlo die i giganlchihi 
11-52 vrngano adoperali per la 
prima volla per homhardare lu 
immediata peri fori a di Saigon 
dimostra die gli aincrirani non 
arrctrano di fronte a nulla per 
tcntare di limitare la granite 
viltoria del FNL. Kwi sanno, 
lultavia, per la rsperien/a sirs-
sa di questa guerra, che I'im-
piego di mez/i ili queslo pe-
ncre olliene refTello opposto 
a quello speralo. Le popola/io-
ni delle zone colpite dalle 
bombe americanc, infnlli. rea-
giscono odiando I'aggressore e 
passando dalla parle del FNL. 
So ne deve diinque dedurre 
che a queslo pimlo gran par
te di quel che gli americani 
fanno net Vietnam del sud 
e suggcrito da una sorta di 
rabbin disperata che pu6 es
se re foriera di quulsiasi co«a. 

Quesli sono i fatli e le pos-
sihili spiegarioni. Veilremo 
nei prossimi giomi quali svi-
lujipi essi finiranno rnn I'nssu-
mere. Quel die 6 chiaro, ad 
ogni moilo, e die fino a que
slo momento gli americani 
non banno aurora detto, in 
ncssun modo, di esscre pronti 
a sospendere i bomhardamen-
ti sul nord e a trallare con 
il Fronte nazionale di libera-
ziono del sud. Ed e precisa-
mente 1'assenza di nn talo se-
gnale che induce a ritenere 
che d si ilia awiando veno 
il peggio. 

a. |. 

Corea 

Si accentua la crisi 

fra gli USA e Seul 
Oggi a Panmunjon *i riunisce la 

commissione di armistizio 

PYONGYANG. 13 
L'agenzia di notizie della Co

rea del nord informa oggi che 
Delia mattinata e stato sventa-
to un tentative di inflltrazione 
in terntono nordcoreano da 
parte di dieel militan america
ni. i quali < sono stati spazzati 
via all'istante non appena han-
no iniziato U loro atto provoca-
torio. Se gli aggressori — ag-
giunge U comunicato — persi-
atooo nelle loro pazzesche pro-
vocazioni. il nemico sara spaz-
xato via da questa terra una 
volta per tutte*. 

De Seul. d'altra parte, d co-
mando americano aflerma di 
avere a sua volta respinto « pic-
coli gruppi > da nordcoreani. che 
cercavano di passare la Unca di 
armistizio. ma aggiunge di non 
aver fatto ne riportato vittime. 

Per quanto nguarda la que-
stiooe della nave-spia amenca-
na Pueblo, la radio di Pyon
gyang ha ripetuto che essa si 
trovava, al momento della cat-
tura. nelle acque terntoriali 
nordcoreane. e ha trasmesso 
una dichiaranooe dell'uflkiale 
di rotta della nave. Edward 
Murphy, del seguente tenore: 
«Come ufflciale di rotta. posso 
affennare sul mio onore che la 
save Pueblo era penetrata pro-

Gibiherra 

Navi spagnole 
nelle acque 
territoriali 

LONDRA. 13 
Un portavoce deU'ammiraglia-

lo bntannico ba oggi confermato 
che tre uruta da guerra spagnole 
— le corvette Nautilus e Duma 
di 1135 tonnellate e il dragami-
ne Segura — hanno net giorni 
acorsi gettato le ancore dinanzi 
alia rocca di Gibilterra, nelle 
acque terntoriali britanniche. 
D comandante del porto. R.P. 
Oayton, accompagnato da alcuni 
uornini. si e portato con una lan-
cia sotto le unita spagnole tnvi-
tandoie ad allontanarsi. II capo 
della squadra navale spagnola — 
a quanto riferito dal portavoce 
deU'amnuragliato — si e pert 
nfiutato di eseguire 1'ordine la-
sciando le tre uruta all'ancora 
dinarud alia base inglese. 

Altre due n»vi da guerra — 
le corvette Airerido e Villa de 
Bilbao — sono giunte ieri nella 
baia di Algeciras col proposito. 
a quanto pare, di unirsi alle tre 
•litre unita stazionanti dinanzi a 
Ofbilterrm. 

fondamente nelle acque territo
riali del vostro paese. per svol-
gere attivita di spionaggio con
tra la Repubblica democratica 
popolare di Corea >. 

A Seul. linviato del presiden
te USA. Cyrus Vance, ha riru 
viato di un giomo la sua par-
tenza per Washington, che 
avrebbe dovuto aver luogo og
gi. dopo un nuovo colloquio con 
U presidente Park e a un incon-
tro con U primo ministro Chung 
H Kwon. Un terzo colloquio fra 
Park e Vance e stato ftssato per 
domani mattina. Le font! ame-
ricane afTermano che i colloqui 
di oggi «si sono svolti in una 
atmosfera amichevole > e 
che csono stati realizzati pro-
gressi abbastanza buoni >. ma le 
fonti sudcoreane dicono il con-
trario. E&se parlano di riunio-
ne «tempestosa » e riferiscono 
che 1 progressi sono stati c mol-
to scarsi >. 

Lo stesso rinvio della parten-
za di Vance, assieme con le vo
ci secondo le quali Park si re-
cherebbe a Washington, prova 
che i rapporti fra americani e 
sudcoreani sono diventati difn-
cili. L'inviato della agenzia A.P.. 
William Ryan, dice che si e 
dcterminata cuna grave crisi 
nei rapporti fra gli USA e la 
Corea del sod. Le relazioni fra 
Washington e Seul non sono mai 
state pe«giori di quanto lo sia-
no attualmente >. 

In sostanza. la provoeazione 
attuata dagli USA con la nave-
spia Pû Wo ha esposto. senza 
dubbio. la Corea del sud. che 
non era presumibilmente al cor-
rente della pre.«enza della na
ve in acque nordcoreane. poich6 
e sempre stata tenuta dagli 
americani in una posinone su-
bordinata e stmmentale. Di qui 
le rimostranze del governo di 
SeuL che sembra sollecitare ora 
una maggiore partecipazione 
nelle deciskmi che k) coinvolgo-
no. n consiglio del ministri del
la Corea del and ha approvato 
otfgi una serie di misure di or-
dme militare: aumento della fer-
ma da 30 a 36 mesi (da 36 a 
42 per Faviaziooe); addestra-
mento dei poliziotti c al combat-
timento>: estensione deH'adde-
stramento premilitare agli stu
dent! medi; armamento di rrdlle 
ferrovieri 

Domani si rlunlra a Panmu
njon la commissione di armisti
zio. convocata su richiesta ame
ricana per discutcre asserite 
vkriazioni di frontiera da parte 
nordcoreana. Essa potra discu-
tere anche fl caso della Pueblo. 
con riferimento al possibOe ri-
lascio dei tre marinai feriti e 
della salma di quello ucciso a 
bordo della nave al momento 
della cattura. 

Tonnellate di bombe sulla periferia di Saigon 
I marines sconfitti a Hu6 sono «furiosi» perche I'aviazione non li ha appoggiati -1 mercenari si abbandonano al saccheggio - Grottesca misura del 
governo fantoccio: sostituite tutte le carte d'identita nel vano tentativo di scoprire i partigiani - Vaccinazioni in massa: si temono peste, tifo e colera 

(Dalla prima pagina) 

sbaraglio senza quella prote-
zione aerea che invece ieri 
avevano avuto. Questa circo-
stanza ha reso furiosi i sol-
dati americani, poiche nulla, 
a loro avviso, giustiflca la 
cosa, dato che oggi dopo due 
settimane di monsoni il tem
po si 6 rimesso al bdlo >. 

Altre fonti dicono che la 
« rabbia > dei c marines > ha 
rasentato la ribellione. soprat-
tutto perche l'assalto si d ri-
solto solo in gravissime per-
dite. 

L'assen.7a della aviazione 
sembra sia dovuta a due fat-
tori: le gravissime perdite che 
l'nffcnsiva del FNL ha in-
flitto all'avia/ione amorica-
na. con 1 500 aerci ed olicot 
teri distrutti sui campi d'nvia-
zione: le perdite che i di-
fensori della cittadella hanno 
inflitto nei giorni scorsi agli 
nerei e agli olicotteri che ten-
tavano o di attaccare le loro 
posi7ioni o di evacuare i € ma
rines > feriti e morti. 

Dopo due settimane di corn-
battimenti. inoltre. il FNL ha 
dimostrato un'incredibile ca
pacity di comhattimento pro
prio in quella Hue che i ge-
ncrali americani. nei mesi 
scorsi. davano per imprendi 
bile. Al massimo. erano dispo-
sti a concedere clie il FNL po-
tesse cornpiere una < scorre-
ria * di qualche ora nell'anti-
ca capitale imperiale. rifiu-
tandosi di credere ad una pos
sibility di una cos! lunga per-
mancn/a. 

La parte di citta occupata 
dalle truppe americane o col-
laborazioniste prescnta un a-
spetto allucinante: case s\en-
Irate. interi isolati rasi al 
suolo. cadaveri ovunque che 
solo oggi sj comincia a sep-
pellire \h dove si trovano. e. 
simbolo del crollo di un re
gime. soldati collaborazionisti 
che saccheggiano. 

E* anche questo che ha pro
vocate la quasi rivolta dei 
c marines», i quali stanno 
constatando In prima persona 
di dover combattere e morire 
per un regime che non ha dl-
fensori nemmeno nelle sue 
truppe. 

€ l casi di saccheggio sono 
molto frequenti» scrive 1'As
sociated Press, la quale con 
llnguaggio molto pudico ag
giunge: 

c I marines americani si so
no lamentati che i soldati sud-
vietnamiti che li seguono nel
la loro avanzata si abbando
nano essi stessi spesso al sac
cheggio. E* frequente infatti 
vedere per le strade di Hue 
soldati vietnamiti che si por-
tano dietro oggetti che evi-
dentemente sono stati rubati, 
come radio, registratori, uten-
sili casalinghl. eccetera >. 

A Saigon gli americani. in-
tervenuti a dar manforte al-
l'impotente polizia collabora-
zionista, non sono riusciti a 
modificare la situazione. Inte
ri quartieri sono sempre in 
mano al FNL, e 1'appoggio 
della popolazione continua ad 
essere totale. Cos! e accaduto 
rincredibile: che alia perife
ria stessa di Saigon si attuas-
sero bombardamenti a tappe-
to coi B-52. 

I B-52 hanno bombardato 
anche i dintorni di Khe Sanh, 
a tre riprese. A Khe Sanh, 
chiusa la pista aerea dopo che 
il FNL aveva fatto esplodere 
su di essa un aereo cisterna 
in fase di atterraggio, la si
tuazione sembra essere piu 
critica di quanto gli america
ni non vogliano ammettere. 
I bombardamenti di artiglie-
ria. mortai e razzi vietnamiti 
sono micidiali. 

Stanotte il FNL ha attacca-
to anche la base aerea di 
Bien Hoa. centrando la aede 
del comando delle operazioni 
aeree in tutto il Vietnam. 
Vari aeroporti sono stati at-
taccati coi mortai in varie par
ti del paese. 

E' stato ripetuto I'attacco 
contro quello di Can Tho, nel 
Delta del Mekong. 

A Saigon la polizia ha an
nunciate che verranno cam-
biati i documenti di identita. 
Chi non si presentera a riti-
rare quelli nuovi «sara con-
siderato membro del FNL>. 

Nella capitale sono stati an
che sepolti altri cadaveri rac-
colti nelle strade: 600 in una 
grande fossa di 150 metri: 200 
in una seconda e 250 tra uo
rnini. donne e bambini, in una 
terza che non e stata ancora 
chiusa perche dovra giungere 
a conteneme 300. 

Secondo fonti collaborazio-
niste i morti sono stati a Sai
gon 2.350 ed i feriti 16 300: 
tra la sola popolazione civile. 
I senzatetto sono 217.000. 

Le autorita sanitarie di Sai
gon hanno disposto la vacci-
nazkme in massa dei civili 
contro fl pericolo di una epide-
mia di peste bubbonica. II ti-
more delle autorita si riferi-
sce soprattutto ai 160 000 pro-
fughi. ospitati in oentri di e-
mergenza dove le condizioni 
sanitarie sono molto cattive. 
La vaccinazione ha avuto ini-
zio oggi presso un centinaio 
di questi oentri per profughi. 

Sono in corso anche vacci
nazioni contro fl colera ed il 
tifo. 

HUE' — Marines sparano con alzo a zero contro le case della 
citta che resiste vittoriosamente a tutli gli attacchl 

SAIGON — Un settore del quartiere cinese di Cholon completamente distrutto dal bombardamento at napalm e dai colpi di 
mortaio degli americani e delle forze collaborazioniste (Telefoto ANSA « 1'Unita ») 

Per a compiti di sicurezza » nel Vietnam 

II Pentagono invia 
altri 10.500 soldati 

Parlamentari americani asseriscono che Johnson avrebbe mandato in gen-
naio a Hanoi un suo emissario — « No comment» della Casa Bianca 

WASHINGTON. 13 
II Pentagono ha annunciato 

oggi che, su richiesta del ge
nerate Westmoreland, altri 
10.600 soldati americani ver
ranno inviati nel Vietnam del 
sud per assolvere «compiti 
di sicurezza ». Si era parlato 
in precedenza di una richie
sta avanzata dal generate per 
altri 25.000 uornini: si ignora 
se la cifra indicata oggi sia 
frutto di una decurtazione. 

Un portavoce governativo 
ha dal canto suo ufficiosa-
mente smentito le affermazio-
ni fatte da una fonte parla-
mentare non identificata e dal 
senatore democratico Pucin-
ski secondo le quali Johnson 
avrebbe inviato a fine gen-
naio un suo emissario a Ha
noi per c sondare le intenzio-
ni vietnamite per un negozia-
to di pace >. dopo le avarices 
fatte il 28 diccmbre scorso 
dal ministro degli esteri viet
namita, Nguyen Duy Trin. II 
portavoce ha indicato che vi 
sarebbe stato. in realta. un 
csondaggio*. ma che esso 
sarebbe awenuto cattraverso 
terze persone >. presumibil-
mente diplomatici di altri 
paesi. Sui particolari forniti 
dai due parlamentari. il por
tavoce non ha \oluto fare 
commenti. 

Secondo la fonte parlamen-
tare non identificata. che ha 
detto di aver rioevuto le sue 
informa7i"on: da alti funzio-
nan govemati\i. remLssario 
di Johnson era un cittadmo 
americano e. in coincidenza 
con la sua missione. gli Stati 
Uniti avrebbero applicato una 
sospensione de facto dei bom
bardamenti su Hanoi e Hai-
fong. La fonte ha detto che 
< oggi avrebbero potuto esse
re in corso negoziati di pace. 
se non vi fosse stata roffen-
sn a dei Vietcong >. 

Nello stesso senso si e 
espresso domenica e ancora 
oggi il senatore Roman Pu-
cmski. il quale ha affermato 
che Temissano si tro\-erebbe 
tuttora a Hanoi, ma che i 
dirigenti americani hanno vi-
sto neU'offensiva del FNL 
< una prova che i comunisti 
non vogliono negoziare >. Se
condo il senatore. il sondaggio 
mirava ad ottenere risposta 
a quattro interrogatrvi: in 
quale misura la RDV potrebbe 
c impegnare il FNL a cessare 
fl fuoco nel sud »; chi sareb
bero i nf^goziatori: quando co-
mincerebbero i colloqui e « se 
1'accordo da negoziare com 
porterebe un totale dtvicto de
gli invii nel sud. o si limite-
rebbe a bloccarli all'attuale 
livello ». 

Se queste indicazioni SOTM 
esatte. sembra chiaro che il 
c sondaggio > ha avuto un ca-
rattere prevalcntemente di-
versi\-o: che esso • aervito, 

cioe, a riproporre come con-
dizione di una cessazione dei 
bombardamenti la solita ri
chiesta di una c reciprocita », 
legata alia tesi che tiene il 
nord responsabile della guer
ra nel sud. 

Come si ricordera, anche 
dopo i primi c segnali > di 
Hanoi (le dichiarazioni di 
Fam Van Dong sulla possi
bility di avviare collocjui di 
pace, dopo la fine dei bom
bardamenti. fatte poco piu di 
un anno fa) Johnson prese 
contatto con Ho Ci Min, at-
traverso un messaggio segre-
to il cui invio fu ufficiosa-
mente illustrato a Washington 
con una prova della sua vo-
lonta di pace. Soltanto in se-
guito. dopo che Johnson eb-
be varato a Guam nuo\i pas-
si dell'« escalation >. i viet
namiti ne ri\elarono il con-
tenuto, rendendo noto che il 
presidente degli Stati Uniti 
aveva puramente e sempli-
cemente respinto 1'offcrta e 
riproposto le posizioni note. 

In ogni caso. cost come nel 
1967 l'invio del messaggio era 
stato preceduto da un'intensi-
ficazione dei bombardamen

ti. il « sondaggio » di fine gen-
naio e stato preceduto da atti 
e dichiarazioni pubWiche equi-
valenti ad un netto rigetto del-
I'offerta di Nguyen Duy Trin. 
Selvaggi attacchi su Hanoi e 
Haifong si sono sussegmti nel
la prima settimana di gen-
naio. mentre i dirigenti ame
ricani rilanciavano la nega-
tiva formula di San Antonio 
(necessita che la fine dei 
bombardamenti sia preceduta 

da garanzie circa la c produt-
tivita > dei colloqui di pace e 
contro gli sviluppi della lotta 
del FNL al sud). L'll gen-
naio. Rusk si e incontrato con 
il ministro degli esteri ingle
se, Brown, il quale si 6 suc-
cessivamente espresso in ter
mini tali da far pensare che 
I'unica < soluzione » conside-
rata a Washington fosse la 
%-ecchia idea di ricomocare 
la conferenza di Ginevra. In 
questo senso si e espresso 
anche Wilson, nei recenti col
loqui di Mosca. dopo che la 
formula di San Antonio, per-
fiuo peggiorata. era stata ri-
badita da Johnson nel mes
saggio sullo « stato dell'Unio-
ne». Infine. il 29 gennaio, 
i bombardieri americani sono 
tornati su Hanoi. 

Ce n'e. come si vede, piu 
che abbastanza perche si pos
sa no formulare sostanziali ri-
ser\-e suH*e\oluzione dell'at-
teggiamento americano che le 
indiscrezioni hanno tentato, 
per la verita senza molta 
convinzione, di suggerire. 

Nuovo ambasciatore 

d'ltalia a Sofia 
Giuseppe Pirri Punni e il 

nuovo ambasciatore d'ltalia a 
Sofia. Lo ha reso noto il mim-
stero degli Esteri a seguito del 
gradimento pervenuto dal go
verno tulgaro. 

La missione del segretario dell'ONU 

U Thant a colloquio 
col premier inglese 

Improwiso viaggio di U Thant oggi a Parigi 

Nostro servizio 
LONDRA. 13. 

II segretario generate delle 
Nazioni Unite, U Thant, ha 
oggi conjerito a lungo col go
verno tnglese. I colloqui, a 
cui hanno preso parte Wil
son. il ministro degli esteri 
Brown e altri membri del-
Vamminislrazione labunsta, 
sono stati dominali da un so
lo problema: la guerra nel 
Vietnam. Oggetto di attento 
esame e stato il «piano di 
pace > di cui la maggioranza 
degli osservatori londinesi fa 
credito all'iniziativa indipen-
dente di U Thant. In mezzo 
all'accendersi di speranze (che 
alcuni circoli politici defini-
scono fondate) Vinterrogativo 
generate riguarda la possibi-
litd di fare avanzare verso 
Vobiettivo del negoziato un 
processo diplomatico sul qua
le converge in questo momen
to la buona volonta della mag
gioranza dei paesi inleressa-
ti. U Thant i giunto nella ca
pitale inglese ieri notte dopo 
una vlstta a Nuova Delhi e a 
Mosca che Vha messo in gra-
do di accertare direttamente 
le basi di un'eventuale trat-
tativa. 

II viaggio del segretario del
l'ONU e da collocare fra le 
iniziative piu importanti e si
gnificative del momento. Jni-
ziata non a caso in India (la 
cui voce riceve peso dal fatto 
che queslo paese fa parte del
la Commissione internazionale 
per H Vietnam), la missione 
di U Thant si e fondata sul 
rinnovato sondaggio delle po-
siziom vietnamite, oltre che 

Appello dei soldati ai loro compagni di divisione 

TRUPPE COLLABORAZIONISTE 
SI UNISCONO Al PARTIGIANI 

Due sette religiose chiedono agli aderenti di appog-
giare la lotta e il programma politico del FNL 

HANOI. 13 
Gli uffieiali e i soldati della 

prima dmsione. che hanno rot-
to con l'esercito fantoccio di 
Saigon e sono pas«ati dalla par
te dei patnoti. hanno molto 
un appello agli uffieiali e ai 
soldati dell'e^rcito di Saigon 
dislocato nelle province di 
Quang Chi e di Thjat Hen e nel
la citta di Hue. L'appello — 
informa l'agenzia del FXL — 
condanna gli aggressori • la 

encea di Kao Ky per i dehtti 
da loro compiuti nelle province 
settentnonah del sud Vietnam. 

Xell'appello si nle\a che la 
situaz.one degli aggressori e dei 
loro lacche si e fatta critica 
e che tutte le citta e le basi 
militan sono sotto I'attacco 
delle forze rivoluzionane. 

II documento invita i rrubtari 
della prima divisione a non 
obbedire agli ordini del loro 
comando c a passare dalla 

parte delle forze patriottiche. 
La c Tass» informa che il 

Corrutato cfazione per la sal-
ve2za della patria e della reb-
gione e 1'Organizzazione della 
sette buddista di Kao Dai nella 
provincia di Tay Ninh, hanno n-
volto un appello ai loro seguaci 
invitanddi ad unirsi alle forze 
rivotuzionarie che si battono 
contro gli aggressori e i loro 
fantocci. L'appello invita anche 
ad appoggiare il programma 
politico del FNL. 

sullo scambio con I'URSS e 
la Gran Bretagna, i due co-
presidenti della conferenza 
ginevrina del 1954. 

Z.'elemento di incognita che 
essa contiene si riferisce. co
me sempre. alia piattaforma 
americana che, stando alle 
ultime dichiarazioni presiden-
ziali. non si e mossa di un 
millimetro dagli schemi da 
tempo noti e fino ad oggi in-
sufficienti a generare quella 
< dinamica di pace > che e il 
centro motore del tentativo 
di U Thant. Che cosa signifi 
ca infatti la riaffermazione di 
Johnson secondo cui gli Stati 
Uniti rimangono fedeli alia 
* formula di San Antonio > se 
non la ripetizione inutile (e, 
nelle circostanze, pericolosa) 
di un'offerta « condizionale » 
sotto il ricatto dei bombarda
menti che il Vietnam libera 
ha respinto ieri e a maggior 
ragione non pud accettare 
oggi? 

Si £ detto e ripetuto nelle 
settimane scorse che una re-
visione del proprio attegqia-
mento, anche a costo di un 
sacrificio del proprio «orgo-
glio», e la risposta che VA-
merica deve dare al mondo e 
prima di tutto a se stessa. La 
stampa inglese non ha mai 
avuto dubbi in proposito e 
vari organi d'opinione hanno 
indicato con estrema fran-
chezza il cammino della ra-
zionalita diplomatica che la 
macchina americana deve al 
pm presto imboccare se vuo-
le cavare le gambe dal cir-
colo cizioso. 

Rispolrerare la formula di 
San Antonio, come alternati-
va c moderata % al ricatto ato-
mico. secondo Vimpovtazmne 
data da Wi&on. non sigmfica 
certo uscire dall'immobilismo. 
Washington non pud scttrarsi 
alia ricerca di una < formu
la > veritiera che sblocchi ef-
fettiramente Vattuale punto 
morto. Di questo e certaven-
te consapevole lo stf^so U 
Thant. mentre porta a con
clusione una catena di con
versazioni U cui successo fi
nale dipende dal primo ed ul
timo aneUo. gli Stati Uniti. 

AUa Camera dei Comuni. 
Wilson ha fatto oggi una bre-
vissima dichiarazione svl suo 
viaggio in America. Kgli ha 
insistito sulla sua tesi, non 
svfragata dai fatti, secondo 
cui il divario tra le postztoni 
delle parti sarebbe ora c mol
to piccolo ». Elogiato dai con-
serratori per il suo attinea-
mento alle posizioni di John
son. fl premier lo ha ricon 
fermato ed ha invitato la si
nistra. che lo attaccava inve
ce duramente. a * smetterla 
di giocare alia politico sul 
Vietnam ». 

Sulla questione delle atoml-
che, fl premier non ha vohtto 

essere piu preciso di quanto 
sia stato nell'intervista tele-
visiva rilasciata in America. 
A chi gli chiedeva se, nel ca
so in cui le relative indiscre
zioni avessero a concretarsi. 
Londra si deciderebbe a dis-
sociarsi dall'alleato. ha rhpo-
sto: « Si tratta di una doman-
da ipotetica. Ho gia precisato 
che appoggio gli Stati Uniti 
nelle iniziative di pace, ma 
che non siamo impegnati ad 
appoggiarli in ogni circo-
stanza >. 

II portavoce del segretario 
dell'ONU ha reso noto questa 
sera che U Thant ha preso 
Vimprovvlta decisione di rin-
viare la data del suo rientro 
a New York: domani partird, 
infatti. per Parigi. 

Sempre questa sera st e ap-
preso che U Thant ha ricevuio 
nel suo albergo due giornali-
sti della RDV, Dimh Ba Cu e 
Nguyen Van So con i quali 
si e, separatamente. intratte-
nuto a colloquio. 

Leo Vest ri 

Campagna 
di solidarietd 

con il Vietnam 
promossa 

dalla FM6D 
BUDAPEST. 13 

La Federaz<one Mondiale del
ta Gioventu Democratica ha naf-
fermato. in un suo docunnento. 
la sja eompleta solidaneta con 
i patriot I del Vietnam del sud 
che. sotto la guida del Fronte 
Nazionale di hberazione e con 
1'appoggio della popolazione del 
paese. hanno inferto una ser.e 
di dun colpi agli aggressori a-
mencani e ai fantocci di Sai
gon. 

Nel comunicato la FMGD naf-
ferma il proprio appoggio ail* 
proposte del governo della RDV 
circa i negoziati. non appena 
gli Stati Uniti avranno efTetti-
va mente cessato lncondizionau-
mente i bombardamenti e gli al-
tn atti di guerra contro la Re
pubblica democratica del Viet
nam. L'orgaruzzazione giovanJe 
ha deciso inoltre di inrziare una 
campagna mondiale di solidane
ta con la lotta del popolo viet
namita. 

La campagna viene organizza-
ta in stretta coilaborazione con 
le organizzazioni giovamli viet
namite. L'esecutivo ha pubblxa-
to un appello in cui chiama tutte 
le organizzazioni. i rr.ovimenti. i 
gruppi e le associaziom della gio
ventu democratica. tutti i ragiz-
zi e le ragazze dei vari paesi 
a prendere parte alle manife-
stazioni. ai comizi e alle marc* 
contro gli aggressori americani 
e in appoggio del 
namita in 

i 
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In pericolo il lavoro dei 250 dipendenfi a Bari Palermo 

Minaccia di chiusura 
per la ditta Scarcia 

Gia h stata avanzata ri-
chiesta di sfratto per i 
suoi uffici e il garage 
I salari non vengono pa-

gati regoiarmente 

Oal nostro corrispondente 
BARI. Vi 

Dopo l'iiulustri.i di confc-
ziom « Magen > di Molfctta, 
il « Cul/aturificio del Soli' » di 
Modugno, e l'tiltm cnlzatun-
ficio « Kasucci 's > di Acqua-
viva — d ie con il lorn fiilli-
mcnto hanno gcltnto sul la 
strico in questi ultimi mesi 
circa SIX) lavoratori — minaccc 
si addensano in questi giorni 
su altri 250 lavoratori della 
sot-iota di autolince «Scarcia>. 

Questi operai non hanno ri-
cevuto aneora i salari di di-
ccmbro ed banno pcrcepito a 
.smghio//.i la sola tredicesima. 
Non ci sarebbero prospettive 
per i salari del mese in torso. 
L'nzicndn affcrma di essere 
in gravi difficolta. I snoi uffi
ci hanno subito lo sfratto. co
me anche il garage per cui si 
\ a npprontando un deposito 
provvisorio alio scoperto re-
cmtato con tufi in una zona 
periferiea della citta. 

La minaccia di cessaziono 
dell'attivita di questa socicta 
di autolince invcste diverse 
migliain di passeggcri delle li-
nee costiere della provincia di 
Bari, di alcunc linee della pro-
v incia di Foggin e dello stesso 
tratio della ex Ferrovia dello 
Stato Foggia Lucern d i e reccn-
temente. a seguito della sop-
pressione di quel tratto di fer
rovia considerato c ranio sec-
co » era stato allidato a que
sta socicta privata. K questo 
nonosUinte gli iuipegni del go-
\erno c le richieste delle or-
ganiz/a/ioni sindaeali di catc-
goria di affidare la gestione 
all'INT. il quale a sua volta 
avcva ncquistato mezzi e as-
surito il personale necessario 
per far fronte a questo inca 
i ico. 

Sui motivi d i e hanno posto 
la ditta Scarcia nelle present! 
gravi difficolta — the sono 
note ormai in lutta la citta e 
the hanno messo in allarme il 
sindacato iti categoria aderen 
te alia CGIL c la stessa Ca
mera confederale del Lavoro i 
cui organisini hanno gia fatto 
presente alle autorita la sitna-
zione dr.immatica in cui si 
verrebbero a truvare i lavo
ratori dipendenti — non si sa 
molto di prec ise Si tratta cer-
tamentc pero di difficolta che 
non rappresentano altro che 
un momento della crisi gene 
rale dei trasporti. tonseguen-
ya di una politica erra ta del 
governo. Non vanno |>eraItro 
sottaciute le grosse responsa
bilita dcH'a/icmla pnvat.i t h e 
con l suoi mezzi deculenti. il 
trasferimento sulla linea Fog
gia Luccr.i di 10 automez/i 
(che ha detcrminato perdita di 
corse sulle linee del Birose) . 
hanno portato i vuggiatori a 
non ser\ir.si piu di quei me/zi 
e di conseguenza ad accelera-
re il procesMi di disfacimento 
del ser \ i / io . 

A parte 1c tonsiderazioni ' 
su questo disfacimento e sulle 
cause che ie hanno detenni 
nate. sui cui certamente ritor-
ncremo perche la \ icenda 
Scarcia e appena gli inizi. ri-
mane il fatto grave che loc-
cupazione di altri 250 lavorj-
tori e in grave pericolo in un 
momento in cui il livcllo occu-
pazionale nella provincia di 
Bari e nella Pugha sta suben 
do duri colpi in quasi tutti i 
settori. 

Italo Palasciano 

Cagliari 

SERRATA 
ALLA SCAC 

nostra retlazione 
CAGUAIU. 13 

Le maestran/e della SCAC. 
in agitazione da aleuni 
giorni a seguito dell'unila-
terale decis'one dcll'azien-
da di sopprimcre il preinio 
di produzione, si sono tro-
vate di fronte alia chiusura 
dello stabilimento, disposta 
dalla direzione per « ma-
nutenzione all'impianto ». 

L'organi/zazione sindaca-
le della CCIL ravvisa nella 
decisione aziendale «una 
vera e propria serrata o 
per lo meno un tentativo 
di fiaccare l'azione sinda-
cale in corso >. 

La posizione della SCAC 
— sottolinea la CGIL — 
non trova alcuna valida 
giustifica/ione. n6 tanto 
meno si comprendc l'atteg-
giamento deirassociazione 

dcgli industriali. Di fron
te a una richiesta di revi-
sione del premio di produ-
zione. il voler eseludere il 
sindacato dalla trattativa 
nasconde evidentemente il 
tentativo d'insabbiare il 

movimento dei lavoratori e 
di porre in mora un accor-
do gia sottoscritto dall'or-
ganizzazione sindacale. 

Nel corso di un'assem-
blea. avvenuta nei locali 
della CdL. 6 stato deciso 
l'invio di una delegazione 
presso I'assossorato al La
voro della Regione sarda 
per illustrare lo strano at-
teggiamento della direzione 
della SCAC e per rivendi-
care la normalizzazione dei 
rapporti. alia cui base 
deve essere il riconosci-
mento della funzione del 
sindacato. 

Conferenzo 
cittadina 
del PCI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13. 

II Comitato federale del PCI 
di Palermo ha deciso di confer-
tnare per sabato e domenica 
prossimi la data della conferen-
za cittadina del Partito. 

I lavori cominceranno alia 
«ala Papa alio 9.30 di sabato con 
una relazione del compagno Pio 
La Torre, seijretario della Fe-
derazione. che riferira. sul pri-
mo punto all'ordine del giorno: 
« Unita popolare e dernocratka 
per superarc le con.seguen«? del 
terremoto e i>er assicurare la 
rinascitii civile ed economica di 
Palermo ». 

l-a diseussione si sviluppera 
durante 1'intera gioniata <li sa
bato e nelle prime ore di dome
nica mattina. Alle 11 di dome
nica .il compagno Paolo Bufa-
hni. dellUfhcio di ^'Hreteria. 
concluderii il dibattito. 

Nella stessa seduta. il C. F. ha 
espros'O la plena adesione dei 
comunKti palermitano alio scio-
pero generale unitario 

A tale scopo stasera si «;ono 
tenute in ttitte le se/ioni cornu-
niste della citta a.s<wnblce j>opo 
lari alle quali sono stati invi-
tati a partecipare i comunisti e 
i cittadini senza partito. Riunio-
ni si sono svolte alia seziono 
Kal.sa (con la partecipa/ione di 
Frio Vi/7ini). a Chiavelli (N'e-
iiha). alia se/ione del Cantiere 
navale t'F'antaci). 

Alia sc/ione Scinti-Libcrt^ si 
e svolta invece una tavola ro 
tonda tra consi-^lieri comunali 
di diversi gnippi politici CAIes-
si DC. Giacalone PRF. Ferretti 
PCI) sui problemi urbanistici di 
Palermo dopo il terremoto. Tra 
i relatori era anche I'ingegnere 
Amoroso segretario della sezio 
no siciliana dell'INU. 

Nella stessa seduta. il Comita
to federale ha chiamato a far 
parte della segreteria della Fe-
derazione il compai?no Antonino 
Mannino ex dirigente della FOCI. 

q. i. 

Mentre prosegue la raccolta del sangue 

Manifestazione a Taranto 
per la pace nel Vietnam 

GROTTERIA: e pericolante dal 1953 ma lo Stato non da soldi per demolirlo 

II vecchio palazzo comunale va in pezzi 

La f acciata del vecchio palazzo comunale di Grot ter ia, pericol ante dal 1953 

Sardegna: provvedimento di estrema gravita da parte del Consiglio dei ministri 

// governo centrale ha respinto la legge 

per gli assegai familiari agli artigiaai 
Immediato impegno del PCI per una tempestiva azione da parte della Regione 

Dalla nostra redazione 
CAGUARI. 13 

La kv?e regionale su.zli as-
<*gni Tamilian agli arti^iani 
sardi & stata respinta dal go
verno contrate. l-a d^ciskme. 
assunta dal Consiglio dei mi
nistri. e di una gravita eoce-
zionale in quanto colpisce nelle 
sue gioste ri vend tea zkxii una 
larga categoria di lavoratori sar
di (gli artigiani nell'isola stino 
oltre 100.000) gia lun>;n>ente 
illuii da continue promesse. 

L'Ass<viazK>ne provincia ie del-
1'artigianato — aderente allaa 
CXA — ha nvolto un appello 
aUe altre as5ociazk>ni di cate
goria, alle commissioni pro^m-
ciali per 1'artigianato e a tut-
te le (acre autonomistiche per 
esaminare unitariamente la si-
tua zione. in modo da coocor-
dare modi e forme di inter-
vento. LWssodazione degh ar-
ttgiani ha anche invitato il 

lio ivgionale a nmia re 

l.i lo.'^e al governo centrale 
con a.v'ovaziono urunimo. 

L'n impegno por 1'mvnc-Jiata 
ria,>?ro\ azione della legge e 
stato subito prvso dal gruppo 
del PCI. II compagno Andrea 
Raggio. \ icepresidente del grup
po oomumsta all'assemblea re-
gionak\ ha dichiarato: « II PCI 
cons:dera assai grave la deci
sione del Corusigho dei mini
stri di res^ngere j a legge re
gionale che abohsce la conces-
sione di assegni famihan agli 
artigiani sardi. La decisone del 
governo e da respingere per due 
motivi: in primo luo^o e lesi-
va delle competenze della Re
gione autonoma; in secondo luo-
go conferma un orientamento 
negativo delta maggioranza di 
centrosinistra rispetto ai pro
blemi e alle rivendicazioni degli 
artigiani. Responsabilita parti-
colari hanno anche i dirigenti 
sardi della IX: e del PSU. i 
quali, invece di lasciarsi andare 
a campagne demagogiche sul-

U legge. approvata del resto 
dopo la battagha condotta dal 
gruppo comunista e dagh arti
giani. avrebbero dovuto eser-
citare Tazione politica neces-
s^tna a knpedire U p^medi-
mento go\emativo >. 

II compagno Raggio ha con-
cluso nbadendo limpegno dej 
gruppo comunista di prendere 
le initiative opportune affin-
che l'assemWesa nappcovi sol-
lecitamente la legge. 

In un comumcato diramato 
dal gruppo. si legge tra l'al-
tro: «II governo ha rinviato 
la legge regionale che concede 
gli assegni familiari agli arti
giani. Fl rinvio e motivato sul 
piano delle competenze statu-
tarie. ma una ragione del ri-
fiuto sta nella volonta del go
verno di centro-sinistra di sco-
raggiare e respingere ogni prov-
\idenza legislative che in qual-
che modo si proponga di mi-
gliorare le condizioni di vita 
• U trattamento salariale del 

lavoratori. tanto p:u quanto ta
le iniziatua \enga assunta dal 
potere autooomo delle regionj. 
La responsabilita coiiegiale del 
governo e certa: e nolo infatti 
che il rifiuto di approvare una 
legge deve essere deliberate dal 
Consiglio dei ministri ». 

II gruppo comunista s'impe-
gna pertanto a sollccitare la 
rapida riapprovazione della leg
ge in conrnissione e in aula: 
rivolge inHne un vivo appello 
alle organizzazioni degli arti
giani percW vogliano assumere 
coo fermezza Ic iniziative ne-
cessarie ad esprimere la pro
pria protesta. Gli artigiani sono 
stati inoltre invitati ad eserci-
tare una pressione presso i 
gruppi politici perche quanto 
piu rapklamente possibile la 
legge sia sottoposta al voto del 
Consiglio regionale. 

g. p. 

L'ultimo piano e gia crol-
lato - Le ingenue spe-
ranze della Giunta di 

, centro-sinistra . , 

Dal nostro corrispondente 
GROTTERIA. 13. 

Diiemilacinquecento metri cu-
bi di macerie minacciano di ab-
battersi nel centro abitato di 
Grotteria. Queste le condizioni 
di una perizia tecnica elaborata 
due mesi fa sulle condizioni sta-
tistiche del vecchio edificio co-
mumile che sorge sul corso 
Gramsci del Comune. Ix? conclu-
sioni non hanno sorpreso nes-
suno anche perche questo pe
ricolo era gia stato in diverse 
occasioni denunciato. e in mo
do particolare e ripetutamente 
dal nostro giornale. 

Questo pericolo. infatti. risale 
all'alluvione del 1953, quando 
il mastodonlico pnla7zo c stato 
dichiarato |>ericolaiite. A tre lu-
stri di distanza. la eostruzione, 
ultimata oltre un secolo fa. esat-
tamente nel 1861. anche per lo 
stato di abbandono in cui e 
stata lasciata. costituisce un gra-
vissimo ed imminente pericolo 
per la pubblica incolumita. 

Infatti. l'ultimo piano della co-
struzione. se aneora cosi puo 
essere definita. e quasi total-
mente crollato. tranne i soli ru-
deri dei muri perimetrali che 
ora minacciano di sgretolarsi 
e di cadere sulla pubblica via. 
A parte il costante pericolo co-
stituito dai davanzali degli sgan-
gherati balconi che nmangono 
appoggiati a mensole di pietra 
ormai staccate dai loro naturah 
incastri e che minacciano di 
staccarsi 

II denunciare adjss> con piu 
cognizione questa grave situa-
zione di pericolo pubblico non 
avrebbe ormai piu senso se non 
si cominciassero a individuare 
precise responsabilita nei con-
fronti di chi e preposto a tute-
lare lincolumita dei cittadini 
E non puo individuarsi. questa 
responsabilita. cosi come non si 
vorrebbe far credere, nel Con
siglio comunale di Grotteria che 
non demolisce il vecchio ma-
niero: fl bilancio cormmale non 
consentir^ mai una opera zione 
del genere. a parte i tagli che 
ad esso vengono efTettuati. 

E allora? Mentre anche i so-
Iai dei piani inferiori dello spa-
ventoso mostro minacciano di 
crollare per le grave lesioni esi-
stenti e per il so»Taccanco co-
stituito dalle macerie delle parti 
diroccate del fabbricato. quale e 
la via per evitare un disastro 
collettivo? 

La via e semphce: tra tanti 
mihardi sprecati >ia stannato 
dal governo un conlnbuto di 10 
milioni con specifioa destinazio-
ne. che r quanto occorre per la 
demolizione e lo sgonibero del
le macene del vecchio palazzo. 

Con questo obiettivo. due me
si fa. il sindaco di Grotteria. 
Prof. Domenico N'apoli. anima-
to da ingenua speranza. si e 
recato a Roma. Al suo ritomo. 
nferendo alia giunta e succes-
sivamente e succintamente al 
Consiglio comunale. ha lnforma-
to che non gli avevano garantito 
per intero la somma di 10 mi
lioni. ma che gh avevano assi-
curato la meta. 

Ora a distanza di due mesi. 
neanche questa meta »• vede ar-
rivare. II disagio del sindaco 
socialista e degli a«sesson dc 
e evidente. Devono constatare. 
anche se a denti stretti. che il 
governo di centro-sinistra. an
che quando si tratta di venire 
inconrro ad Amministrazioni co
munali dello stesso colore, pro-
mette certo e manca sicuro. 

Camillo Mazzone 

Sicilia 

Contributi per 

gli artigiani 

delle zone 

terremotate 
PALERMO. 13. 

I-a Regione ha stanziato i 
pnmi 300 milioni in favore 
della Cassa per il credito alle 
aziende artigiane siciliane. nel 
quadro dei primi provvedimen-
ti in favore delle categoric 
economiche danneggiate dal 
terremoto. 

Lo stanziamento c destinato 
ad assicurare il concorso della 
Regione nel pagamento degli 
interessi sui crediti erogati ad 
artigiani sinistrati o comunque 
resident! nei Comuni compresi 
nel decreto del presidente del
la Regione. in modo che Pone-
re a carico dei titolari di 
aziende risulti del solo l.S'o. 

Con successivo decreto. sa-
ranno stanziati gli altri 200 mi
lioni previsti per 1'artigianato 
dalla legge regionale pro ter
remoto 

Sassari 

Continui guasti 
nella rete 
elettrica 

SASSARI. 6. 
Nelle ultime sottimane. a S«i— 

sari e in molti Comuni deila 
provincia si sono verificate con
tinue e lunehe interruzioni nella 
erogazione dellenergia elettrica. 
L'n «oflfio di vento fa manca re 
la luce per ore. Non e qumdi 
il cattivo tempo che produce le 
lamentate interruzioni Le re 
sponsabihta sono atinbuibih al-
IENEL. Discutibile appare. in 
fatti. la co^tituzione dei Tas 
gruppamenti > di operai tochen-
doli dal Comjne dove svolgano 
il loro lavxro. Awiene co?i che 
sul momento delle interruzioni 
nei paesi non si trova loperaio 
disponibile perche inviato in gi
ro col e gruppo ». I danni sono 
rilevanti. E" necessario modifl-
care I'organizzazione delle agen-
zie periferiche. carantendo la 
presenza de«li operai in par-
manenza nei Comuni. 

La politica dei dirigenti dello 
EN EL se non verra modihcatfl, 
continuera ad attirare critiche 
suIl'Ente. con 1'unico risaltato 
di ahmentare il qualunquismo. 
squahflcando la nazjonalizzano
ne. II problema delle interruzio
ni e stato oggetto di una mter-
rogazione al Mmistro dell'Indu-
stria da parte dell'on. Luigi 
Marras. 

n malunwre esistente nella 
popolazione e testimoniato dai 
numerosissimi articoli di denun-
cia e protests, che quasi quoti-
dianamente compaiono nella 
stampa locale. 

TARANTO, 13. 
Le recent! vi t tor ie dei 

part igiani del Vietnam han
no suscitato in tut t i gl i am
bient! democratic! della no
stra citta v iv i entusiasmi. 

In colncldenza con le erol-
che gesta dei vletnamit i la 
sezione comunista « Volta >, 
i cut Iscrltt i sono in gran 
parte lavoratori degli stab!-
l imenti m i l i t a r l , ha orga-
nlzzato una rluscltlssima 
manifestazlone di solida-
rleta con II popolo vietna-
ml ta. 

Un lungo corteo automo 
billstico ha attraversato in 
matt inata le pr incipal i vie 
cittadine. Su ogni macchi 
na incolonnata sono stati 
afflssl cartel l l Inneggianti 
alia pace e di condanna 
alia sporca aggressione 
americana. 

II corteo aperto da una 
macchina sulla quale pog-
giava un grosso trlangolo 
sul quale da una parte si 
leggeva: < Via gli U.S.A. 
dal Vietnam > e da l l 'a l l ra : 
« Viva i l popolo vielnamita 
in lotta per la propria indi 
pendenza « ha suscitato 
larghissimi consensi tra la 
popolazione. 

Frattanto prosegue, per 
iniziativa del Comitato pro
vinciate per la pace, la 
raccolta d i sangue da In-
viare ai v ietnamit i . L'inizia-
t iva ha mobil i tato tut t i 
quanti credono nel slgnifi-
cato della lotta che vede 
impegnato i l popolo del 
Vietnam. Gia aleuni quan-
t i ta t iv l del prezioso pla
sma sono stati Inviati alia 
sede del centro trasfusio-
nale della CRI di Roma. Al
tre spedizioni sono previste 
per i prossimi g iorni . 

Nelle foto: due aspetti 
della manifestazlone org a 
nizzata dalla sezione 
c Volta ». 

Lecce 
LECCE, 13. 

Indetta dal «Comitato 
provinciate per la pace e la 
l iberla del Vietnam > si 
svolgera domani a Lecce 
una manifestazlone di so-
lidarieta con I'eroica lotta 
che i l popolo vielnamita 
conduce con rinnovato eroi-
smo contro I'aggressione 
americana, per la sua l i -
berazwne. 

L' iniziativa — intitolata 
«Testimonianze per i l 
Vietnam » — avra luogo 
nel salone della Casa del 
muti lato (piazza Roma) con 
iniz :o alle ore IS, 

A nome del comitato par-
lera I 'universitario Camil
lo Macr i . Student! recite-
ranno alcune poesie e sa-
ra proiettato i l documenta
r y « I I cielo e la terra > 
di Ivens. 

Per difficolta economiche 

«La nuova Sardegna 
del lunedi» cessa 
le pubblicazioni 
II ruolo giuocato da Rovelli 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI. 13 

» IM miova Sardegna del lit 
noli * ha ce-.sito le pubblica 
;«OHI. Lunedi mattin.i nelle edi-
colc di Sassari si vendeva solo 
il caghantano < L'tnformatore 
del lunedi». I sassaresi hanno 
subito intuito il motivo della 
mancata pubbheazione del gior 
nale, anche perche gia dal nu 
rnero precc<Iente era .scompar^a 
la rubrica del ncrfo commenta 
tore Aldo Cesaraccio < Al cat 
fe». il grande sacrificato del-
l'operazione Rovelli. 

Rovelli. il padrone del quoti-
diano € La nuova Sardenna * non 
ha nessun in te res t a mantenu 
re in piedi un Kiornale che non 
controlla direttamente. < La nuo 
va Sardegna del lunedi > infatti. 
aveva una amministrazione c 
una direzione separata da quel 
la del quotidiano. 

Questo giornale e stato fun 
dato aleuni mesi fa e ha preso 
il posto de € IM gazzctta sarda ». 
il giornale del lunedi che era 
diretto dall'attuale concessiona 
r.o del servizio tranviario com 
mendator Pani. E' stata una 
t concessione » che il dircttore 
de « IM nuova Sardegna >. Sat 
tabranca. ha fatto ai redatton 
con la speranza di farsi perdo 

deficit acciimulato in <|iie-.ti me 
•»i. Gh uomitu di Rovelli non 
avrehbeni preso in considera 
zione la propoita. Ijoro vorreb 
hero si. il giornale. ma <-enza 

j rimetterci neanche una lira. 
Oi qui le ragioni della scorn 

, par.sa. forse definitiva. de * La 
nuova Sardegna del lunedi > II 

| disegno di Rovelli pero sarebbe 
, molto piu amp.o. Ss p.irl i di 
, un siio interes*e .ill'acquisto del 
' quotidiano di Caghan « L'unumr 

•arda » col proposito di m inten«' 
re in piedi in Sardegna un solo 
giornale e di realizzare cosi il 
disegno di conquhta di tu'ta 
1'isola e della sua clas^e din-
{.'rnte anche attraverso la s'am 
p.i. Si sa infatti che Rovelli «"• 
gia diventato vice presidente 
della Rumianca di Cagliari. 

Salvatore Lorellr 

Lutto 
POTKNZA. 13. 

Un grave lutto ha colpitn la 
famiglia del compagno sena 
tore Igna/.o Pctrone. Questa 
nntte infatti. colpito da un 

nare da questi la vendita del j male- ^ incur£il3ilo J5i_ c ^ spentn 
quotidiano all'incegner Rovelli 

I redattori avevano poi apprco 
che I'acquisto del giornale da 
parte dell intraprendente e spre 
giudicato padrone della Petrol-
chimica. avTebbe significato per 
loro la perdita della * liberta » 
di cui disponevano in quality di 
azionis'j del giornale. oltre che 
di redattori e giomalisti. 

Con la fondazJone de «La 
nuora Sardeana del lunedi >. 
undici coraggiosi redattori spe-
ravano di poter riconquistare la 
* liberta » tolta loro dal mono 
polista petrolchimico. Avevano 
addirittura deciso dj lavorare 
«enza compcnv> per i pr:m: tern 
pi par di riu^rire a far v:vere 
il gtomale. Una impresa al-
quanto difficile. II g;oma!e r>on 
po'eva nuscire a finanziarei 
con la diffusione. anche se la 
vendita era di gran Iunza su 
per;o-c a qtte'Ia dHla Gazzetta 
<arda. Le difficolta finanziar.e 
avrebbero quindi costre'to i fon-
datnri del g:ornaV rmunciare 
all"impre«a. Questi avrebbero 
tentito di vendere il eiomale 
ai nuovi proprietar: de * JM 
nuova Sardeana > i quali aVTeb-
bero dovulo caricarsi anche il 

aII'eta di 76 anni Severino 
Pctrone padre del compagno 
Ignazio e nonno del compel 
gno Carlo della Segretcria pra 
vinciale della FGCI. Ai com 
pagni Petrone e famiglia co-i 
duramente colpiti vanno Ie p'u 
sentite condoglian?e dei co 
munisti lucani e de VUnitd. 

Radiazione 
LAQLTLA. IS 

La CVC della Federaz one di 
L'AquiIa. che d'intesa con il 
C F. in b a v allart . 52 riellr, 
Statuto aveva avocato a se lo 
esame della posizione poltica 
di Panepucci Ateo appartenen 
te alia sezione « Evangehsta » 
di Paganica e Regai Guglielmo 
appartenenfe alia Sezione « Ven 
tura » di 1'Aquda. nella nunio-
ne del 10-2-I963 ha dec-.so alia 
unanimity la radiazione dal PCI 
di Panepucci Ateo e Rogai Gu-
glielmo per mdegnita politica e 
morale. 

PURIFICATO A BARI 

Si chludt effgi la personal* del pittere Purlficato organioata • Bari nei locali della Galleria 
La Vomica. Nella fo to: II Rottoro Moflnifke doll'Univorilto di Bari si congratula con I'illuatre 
Artitta per la mostra che tanto lucceuo ha ottonufo di ptibblko • dl c r i t i c * 
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