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domcnica 

Per il 75° anniversario 
della nascita di Togliatti: 
• I suoi ultimi scritti: 

« Capitalismo e rifor-
medi struttura »-« II 
memoriale di Yalta » 

• G. C. Pajetta: TO
GLIATTI: L'UNITA' 
PER IL SOCIALISMO 

Oggi nell'interno: 

un grande 
inserto su: 

Le campagne 
italiane e 

i contadini 

Le conclusion! del segretario del partito alia riunione del Comitato Centrale e della CCC del PCI 

Longo: il 19 maggio un voto per cambiare 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

l/ltalia e giunta ad un punto di svolta: ci 
sono grand! pericoli ma anche grandi pos
sibility di far cambiare il corso politico che 
e stato seguito finora 
L'antlcomunismo non nasconde il fallimen-
to del centro-sinistra 

Giudizio positivo sul rinnovamento in Ce-
coslovacchia 
I comunisti appoggiano la lotta autonoma 
degli student! 

A pagina 13-14-

Emozione nel mondo per la scomparsa in un incidente aereo del primo cosmonaut a 

E MORTO IL COMPAGNO GAGARIN 
Vuomo cheil 12 aprile 1961 aprl 
alVumanita via delle stelle 

Con lui e caduto il colonnello Serioghin — Secondo alcune voci sperimenlava un nuovo velivolo — Altri parlano di un normale trasferimenfo — II comunicafo ufficiale — Aveva 34 anni ed era 
padre di due bimbe — L'angosciosa nolizia al Cremlino — L'urna con le ceneri esposta oggi nella Casa delle forze armate — Tumulazione sulla Piazza Rossa — II comandante dei cosmonauti 

Un eroe 
moderno 

IL COMPAGNO Yuri Gaga
rin e morto. A chi si d o 

manda oggi, sgomento, « per-
che? », percb.6 non si e pro-

4eUaia*yita di un uomo il 
cui norae era un simbolo 
mondiale, la risposta miglio-
re e che Gagarin e morto 
lavorando, perch6 cosi ave
va scclto di fare, rifiutando 
il comodo ruolo dell'uomo-
leggcnda, sceglicndo di an-
darc avanti ancora ncl suo 
lavoro di violatore di spazi. 
Altri avrebbe potuto irnma-
ginare che, dopo 1'impresa 
incrcdibile del 12 aprile 
1961, l'uomo piu famoso del 
mondo se ne sarebbe potuto 
stare per sempre a riposo e 
per sempre in vetrina. Ma 
Gagarin aveva scelto la via 
di continuare: e continuare 
non gia stando a guardare, 
da terra, cid che facevano 
gli altri suoi compagni, ma 
« provando e riprovando », 
di persona, in un cimento 
ininterrotto tra l'uomo, i 
mezzi meccanici, la natura. 

In questo cimento Gagarin 
e morto. E la sua fine, a 34 
anni, non e solo lutto solen-
ne per l'umanita che perde 
un suo grande eroe moder
no: la sua morte d dolore 
privato per quel milioni e 
milioni di uomini suoi con-
temporanei che, in URSS e 
fuori, legavano alia sua fre-
sca immagine sorridente il 
ricordo ancora recentissimo 
di quelle ore del 12 aprile 
1961 ch'egli aveva fatto vi-
vcre a tutti, elevando un po' 
tutti con lui un po' piu in 
alto. 

DOPO il suo volo celebre, 
una nuova dimensione 

scientifica s'e aperta nel-
l'umanita: e datano dal suo 
volo gli inizi di una nuova 
disputa, filosofica e sociolo-
gica, sul progresso e le sue 
component!. 

Era toccato a un uomo 
semplice, un soldato e un 
tecnico sovietico, incamare 
per tutti il simbolo dell'eta 
•paziale. Oggi l'uomo sem
plice e finito, il simbolo 
rimane, tinteggiato non piu 
dalle luci brillanti del suc-
cesso ma da quelle solenni e 
tristi della gloria. Gagarin 
sara, d'ora in poi, un nome 
inciso sulle ciura delta Piaz
za Rossa. Un nome tra i tan-
ti, un eroe del progresso fra 
gli eroi della rivoluzione. E 
il suo nome, la sua immagi
ne da vincitore sereno. con-
tinueranno a far memoria e 
storia, sui libri. nei racconti 
dei contemporanei, nelle a-
nalisi degli studiosi delle 
nuove pagine di scienza da 
lui per primo sfogliate. 

Altri uomini come lui, co
me Komaruv, While e Gris-
som, continueranno a lavo-
rare sulla strada da lui aper
ta il 12 aprile 1961. Breve e 
stata la vita di Yuri Gagarin: 
brevissima la sua giornata di 
cosmonauta. Ma etema re-
stcra la sua leggenda, una 
gtoria vera e terrena, narra-
U da uomini per altri uo
mini. 

Votato a scrutinio segreto dal CC del Partito 

Svoboda e il candidato 
del PCC alia presidenza 

Per la scomparsa del primo cosmonauta 

Abbrunate le bandiere rosse 
I messaggi di cordoglio di Leigi Longo e del Presidente della Repubblica ai popoli delMnione Sovietica 
' Grande emozione, in tutto 0 
noslro Paese, per la tragica no-
tizia sulTimprowisa scomparsa 
del compagno Gagarin. A| Cty 
mitato Centrale del PCI. tra la 
commozione generate. Urigi Lon
go ha lotto U testo di qucv.o 
messaggio. inviato ai Comitato 
CentraJe del PCUS: c D CC del 
Partito comunista italiano par 
tecipa al lutto dei popoli sov:« 
tici e vi invia le coodogbanw 
piu commas?* dei comunisti ita-
liani per la tragica scomparsa 
del compasno Gagarin, il cui 

nome restera nella storia del 
progresso. deJIa scienza e della 
civilta per essere stato il pnmo 
oomn a I mnndo »d aprire al-
rumanita la strada del cosmo. 
Fraternamente. Luigi Longo» 

In tutte le sedi del PCI ven-
gono esposte le bandiere rosse 
abbrunate. 

II presidente della Repubblica, 
Giuseppe Saragat, ha inviato a) 
presidente del Presidium del So
viet Supremo delTURSS. Nicaai 
Podgorny. il seguente mes&ag-
gio: «La ootizia della tragica 

scomparsa del cosmonauta Yuri 
Gagarin ha dolorosamente conv 
mosso la nazione italiana. II 
!uUo delTUnionc Scv-retica ?ei 
la perdita di un suo cosi eroico 
figlio e lutto di tutta I'umanita 
L'amnurato stupore con cui fu 
accolto il suo volo qjasi leggen 
dario nello spaoo cosmico e ia 
simpatia che pen sempre circondd 
la sua persona banno fatto di 
kii un autentico eroe. La *ua 
impresa, dilatando smisurata-
mente i confini delle pacifiche 
conquiste umane, ha aperto una 

nuova via. non solo alia cono-
scenza. ma all'ardimento del-
Cuomo. Sia questo un motivo d: 
Serexza e di ccruorlu pet il 
paese che ha saputo esprimere 
un uomo di cost forte tempra. 
Con questi sentimenti desidero 
espnmere a Lei. signor Preii 
dente. e ai popoti dell'URSS il 
sutcero cocdogSo del popoto ita
liano e mio personale >. Un te-
legramma di cordoglio e stato 
inviato anche da Moro al com-
pagno Kossighin. 

Dalla nostra redazione 

MOSCA, 28 
Tutti questi fiori che riempiono oggi Mosca e sui quali hanno messo in 

fretta, ora, i segni neri del lutto, erano stati raccolti per celebrare Gorki, 
nato esattamente cento anni fa, perche, quella di oggi, avrebbe dovuto es
sere, per Mosca, una giornata di festa. Gia ieri una folia enorme ed allegra 
aveva portato enormi corone davanti al monumento alio scrittore nella sta-
z ione Byelorussia. Ma poi, questa mattina, la v o c e d e l l o « speaker » della radio era quel la de i giorni di 

- i raged ia . E' morto Gagarin. Era nel cielo dell'URSS e d e precipitato — lui che aveva gu ida to la « Vo-
stok » — con. un comune aereo. A 34 anni, durante una normale giornata di lavoro. Gagar in , il conqui -
statore del lo spazio , il s imbolo del le conquiste del socialismo nel mondo. Alle 9, tutta Mosca gia s a p e v a : 
da l le radio accese in tutte le case g i u n g e v a n o fin o alle strade — come a ccade s e m p r e in giorni c o m e 
q u e s t i — le note del la 
musica sinfonica. Ma n e s -
s u n o a n n u n c i a v a i pezzi 
musicali . Implacabile , lo 
« speake r » ' r ipe teva di 
continuo il comunicato: c II 
Comitato centrale del PCUS. 
il Presidium del Soviet Supre
mo ed il Consiglio dei mini-
stri dell'llnione Sovietica an-
nunciano. profondamente ad-
dolorati. che il 27 marzo 19(58. 
in seguito ad una catastrofe 
avvenuta durante un volo di 
allenamento. e traeicamente 
perito Yuri Alexeievic Ga
garin. primo conquistatnre del 
cosmo. glorioso cosmonauta 
deirUnione Sovietica, membro 
del partito. deputato del So
viet Supremo. Nella stessa 
catastrofe ha pe.-so la vita il 
colonnello ingegnere Vladimir 
Serghievic Serioghin. membro 
del partito ed eroe deH'Unione 
Sovietica. II Comitato centra
le del PCUS. il Presidium del 
Soviet Supremo e il Consiglio 
dei ministri dell'Unione Sovie
tica esprimono le piu profon-
de condoglianze alle famiglie 
e ai parenti dei due enmnaeni 
caduti». Brezhnev. Podgorni 
e Kossighin hanno inviato ai 
genitori di Gagarin. Anna ed 
Alexei Gagarin ed alia moglie 
del cosmonauta Valentina il 
seguente telegramma: c II glo
rioso nome di Juri Alexeievic 
— il primo nome del conqui-
statore del cosmo. dell'eroe 
deirUnione sovietica. appar-
tiene alia patria ed aH'umani-
ta intera. ed esso rimarra per 
sempre nella memoria della 
gente *. 

Nulla di preciso si e saputo. 
fino a questo momento. sulle 
cause deirincidente. Le voci 
secondo le quali i due piloti 
sarebbero caduti mentre pilo-
tavano un nuovo aereo speri-
mentale sono state smentite: 
sembra. comunque. che l'ae-
reo sia caduto nei prcssi del 
villaggio di Novoselk. nella 
regione di Kirzhach (territorio 
di Madhnir) nel pomeriggiodi 
ieri. e che Gagarin e Serio
ghin. dopo aver invano tenta-
to. con una serie di picchiate. 
di rimettere in quota Taereo. 
abbiano deciso di non abban-
dona re rapparecchio ma di 
guidarlo. durante la caduta. 
lontano dalla zona abitata. 

H velivolo. un rt-attore bi-
posto da addestramento. sa
rebbe p a r t i t o da Kolo-
kowskaia. presso Griesni 
Gorodok. e avTebbe perso ogr.j 
contatto con la torre di con-
trolk) venti minuti dopo la par-
tenza. 

I due piloti dovevano elabo-
rare la tecnica di pilotaggio. 
L'incidente — e scritto in un 
comunicato ufficiale — si e 

Adriano Guerre 
(Segue in ultima pagina) 

La TV ritarda 
Tribuna elettorale 
per nascondere la 
sconf itta DC-PSU 

Ancora una volta, a po 
che sere di distama da quel 
lunedi nel quale tutti i pro 
grammi televisivi erano sia 
ti sconvolti per Jar posto al 
la condone di Moro e alia 
propaganda per U centro si
nistra. la RAI ha xerx sera 
mandalo all'aria gli or an 
previsti, rilardando di ben 
quaranta minuti la messa m 
onda di Tribuna elettorale. 
Son si tratta di un jatto tec
nico, ovuiamenle. Basta pen-
sare che, secondo i dati tor-
mil aal Servuio opimom, la 
media dei lelespellalon, che 
alle 22 e solilamente altorno 
agli undid milioni, alle 22.30 
crolla altorno ai cinque mi
lioni: meno della meld. Ora. 
ieri sera la Tribuna eletto
rale avrebbe dovulo acer 
mizio esattamente alle 22: 
laverla rilardata di qua
ranta minuti. stgnifica aver 
soltrallo a questa trasmis-
sione — Vunica nella quale 
la voce dell'OpposUione e. 
in pariicolare dei comunisti. 
pud liberamente diffondersi 
aal video — parecchi milio
ni di telespetetatori. 

La controprova sta nel fat
to che. mentre di minuto in 
minulo la Tribuna elettorale 
veniva rinviata. al centrali-
no del noslro giornale pu> 
tevano le telejonale di pr& 
testa di citladim che vreve 
devano di essere obblioati a 
prolungare la loro serata per 
poter assistere alia discus-
sione tra i partiti. E si trai 
tava. naturalmente. di citta-
dim che lavorano e per i 
quali la serata non costitui-
sce un vvoto da riempire in 
un modo o neU'altro. Chi ha 

assistilo alia Tribuna eletto 
rale. d~allra parte, ha poi 
capilo benissimo il motivo 
del ritardo: la realtd e che. 
martellati dal compagno In 
grao. i rappresentantt della 
DC e del PSU sono usciti dal, 
dibattito molto malconci: ed 
eridentemente e propria que
sta cocente sconfitta (che i 
diripenti della RAI gia co-
noscevano. perchi la Tribu
na viene registrata in anti-
cipo) che si voleva nasconde
re. nella misura del possibile. 
ai telespellalori. Quando non 
possono bombardarli con i 
foki e con la propaganda 
diretta. i dirioenti delta TV 
cercano di prendere gli ita-
liani per sonno. 

Ma sirniZt espedienti da 
burocrati di servizo, messi 
in opera in aperta violazione 
di tutti all accordi raagiunti 
in seno alia commtexione 
parlamenlare di rncnlama. 
*ercono a poco. Da una par
te. exsi dimostrano xdtanto 
che la volontd di prevarica 
zione delVattuale qnippo di-
riaenfe e irrefrenabile. Dal-
Yaltra indicano aYVopmione 
pvbblica la profonda deho-
lezza di chi li mette in atto. 
La debolezza. tuttaria. non 
e certo una giustificazione. 
E gli vomini del centro-sini 
stra che dlrioovo la TV do-
vranno rispondere <fi qvexta 
ennerirna. veraosr,tiv: ops-
razione dinanzi aoli italiani. 
i quali. votando nelle pro*-
xime elezioni. si ricorderan-
no anche of loro e deWuso 
che qnexto regime intende 
fare, ha sempre fntto e fa 
di un xerrizio vuhhUco /i-
nanziato dtioli utent'u 

IL RESOCONTO A PAG. IS 

II generate raccoglie va-
stissimi consensi fra la 
popolazione - Lunedi il 
Comitato centrale inizia 
la discussione sul pro-
gramma di azione • Inter-
vista con il compagno 
Cisar, eletto membro del

la segreteria del CC 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 28. 

I] generate Ludvik Svoboda e 
il candidato del Pec alia ca-
rica di Presidente della Repub
blica. L'elezione del vecchio mili-
tare. eroe del paese e deirUnio
ne Sovietica. e stata approvata 
oggi a scrutinio secreto dal Co
mitato Centrale del partito su 
raccomandazione tie! Presi
dium. ' con 105 voti su 107. 
II Comitato Ontraie ha TIITKJJ 
aggiomato i suoi lav on a lunedi 
prossimo in considerazione del 
fatto che sabato mattina il Par-
lamento. nel cor5o di una seduU 
solenne. dovra ele^^ere il nuovo 
capo dello Stato. 

II Pec discutera ora con gli 
altri partiti e le organizzazioni 
di ma.isa per poter presentare 
Svoboda come il candidato del 
Fronte nazionaSe. Lunedi il Co
mitato Centrale inizera la di
scussione sul pro^ramma <fazio-
ne del partito. In preeedenza 
rassemblea p!enaria aveva de
ciso aJcune mi sure di caraUere 
organizzativo. II ministro delle 
Foreste. Josef Smrkovsky. e sta
to e!eito membro del Presidium 
del partito e Cestomir Cisar. ex 
ministro deM'istruzione e della 
cultura. e stato eletto membro 
della segreteria oVl Comitato 
Centrale. 

AU'unanimita sono state accet-
tate le dimissioni di An3on:n 
Novotny da membro del Presi
dium e de!la segreteria e ap-
provate quelle da presidente del
la Repubblica. La pronosta de' 
Pec di clevare il scttantatreen-
ne Eowale 3!!a massima caries 
della Repubblica ceeosiovacca 
— che era stata avanzata gia 
venerdl scorso daH'Unione dei 
combattenti antifascisti — ha su-
scitato un'ondata di manifesta-
zioni di adesione in ogni parte 
del paese. In particolare e stata 
salutata con soddisfazione da) 
Presidium del consiglio nazionale 

Silvano Goruppi 
(Segue in ultima paginm) 
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Dopo la pa rata elettorale del la DC e del la Coldiretti 

Stupef acente elogio di Paolo VI 
all'uomo della Federconsorzi 

Bo no mi annoverato tra i maggiori benemeriti della vita pubblica italiana! 
II compagno Vecchietti espone il programma elettorale del PSIUP 

Milano: i sindacati esprimono agli universitari 

la solidarietd dei lavoratori 

(GILCISL, UIL siamocon 
gli studenti nella lotto 

per il diritto alio studio 

Altre adesioni all'appello di Parri 
Nel corso della udienza 

in Vaticano concessa mer-
coled) a una dclcgazionc 
della Coldiretti , tra una se-
duta e 1'altra di un congres-
so che 6 servito alia DC per 
r i lanciare una virulenta 
campagna anticomunista a 
sfondo elet torale, Paolo VI 
ha fatto uno stupefacente 
elogio dello squalificatissi-
mo caporione della Feder
consorzi, Bonomi. Tale era 
il tono del discorso ponti-
licio distriliuito dalle agen-
zie che sulle pr ime noi ab-
biamo dubitato della auten-
ticita di alcuni passnggi (il 
Papa tra l 'altro riferendosi 
all 'Italia impiega l'espres-
sione nostra paese in lui 
inconsueta e comunque scor-

retta). Ieri I'Osservatore Ro
mano pubblicando integral-
mente il testo del saluto 
ponttficio ci ha tolto ogni 
margine di dubbio. Paolo VI 
si e espresso esa t tamente 
cosl: < II nostro saluto a 
voi, dirigenti nazionali, pro
vincial! e diocesani, laici ed 
ecclesiastici, della Confede-
razione Nazionale dei Colti-
vatori Dirett i : in primo luo-
go al benemeri to on. Paolo 
Bonomi. Pochi uomini hnn-
no operato sulla scena del
la vita pubblica italiana, do
po la guerra ad oggi, nel 
nostro paese, con pari te-
nacia, con pari dedizione, 
con pari chiaroveggenza dei 
problemi reali, sia nel cam-
po sociale che nel campo 

II « dubbio » 
dei contadini 

AVEVAMO dunque ragio-
ne, quando, nelle setti-

niane passate, in Pai iamen-
to e in ccntinaia di assem-
blee contadine, sostenevamo 
la necessita di una « sospen-
sione » del MEC agricolo. A 
Bruxelles, pare si sia trova-
to, con grande fatica, un 
compromesso: ma la cosa 
cer ta 6 che il pr imo apri le 
non andranno in vigore i re-
golamenti comunitar i per il 
la t te e i prodott i derivati . 
Natura lmente , i problemi re-
s tano: ed e u rgen te favorire, 
con ogni mezzo a disposizio-
ne dei pubblici poteri , quel-
la contrattazione fra le par t i 
interessate che pu6 e deve 
« spuntare » un prezzo remu
nerat ive, unico per tut to il 
la t te ( industr iale e alimen-
t a r e ) , ed adot tare tu t te le al
t r e provvidenze (alcune del-
le quali gia in corso) per 
1'intervento sul mercato dei 
prodott i lattiero-caseari. 

Menlrc scrlviamo. non ah-
biamo notizie precise circa 
la natura e la dura ta del rln-
vlo deciso a Bruxelles: in 
ogni caso, un rinvio al 31 
maggio ci sembra del tut to 
sbauliato II nuovo Parla-
mento italiano deve esaml-
na re tutta la quest ione (an-
che alia luce dei gravissiml 
fatti nuovi che fanno salire 
a livclli assurdi . per il nostro 
paese, gll oneri finanziarl 
pe r smalt i re le eccedenzc 
francesi di b u r r o ) , e traccia-
r e le Hnee di un programma 
di sviluppo e di ammoderna-
men to (anche a t t raverso le 
r i forme socialh della nostra 
zootecnia, che abbassl i co-
sti di prnduzinne e li renda 
competitivl. 

RESTIAMO tut tavia con-
vinti che il r invio non 

basti e che occorra una vera 
e propria « sospenslnne » del-
1'applicazione del MEC agri
colo e dei suol regolament i . 
p e r consent ire una revislone 
concordata dei t ra t ta t i istitu-
tivi di Roma e degli accord! 
agrlcolo-finanziari del 1962. 
Pe rche i fatti ci hanno dato 
ragione non solo per il la t te , 
ma piii in generate per la 
politica agricola comunita-
r ia . Abbiamo let to ierl . con 
a t t en to interesse. anche se 
non no eondividiamo tutt i i 
pun t i . un articolo su La 
Stampa del senatore Medici. 
I.a politica agricnla comuni
tar i a e «sostanzialmente pro-
tezionistica se non autarchi-
ca »: essa ha di fatto nuociu-
t o al • r innovamento degli 
Impianti e delle tecniche »: 
essa anzi «ostacola la tra-
sformazione delle struttu-
r e »: il Piano Pieraccini e, 
p e r la zootecnia. c eluMvo »: 
e oppor tuno fn«dstere su 
« u n programma di alleva-
ment i familiari > fe qui il 
Medici afferma, senza dimo-
strazione. che le stalle socia-
l i sono esDerienze « mirabili 
ma i r r ipe t ih i l l» ) . 

Sono. in sostanza. le cose 
che i comunist i vanno dicen-
do da anni. Sono una smentl-
ta secca del le chiacchiere 
che e rano diventa te il ritor-
nel lo dei governanti di cen-
tro-sinistra e che ieri sono 
s ta te di nuovo accennate dal 
p res iden te del Consiglio: il 
MEC avrebbc. con un salu-
t a r e u r t o « dal l 'es terno ». am 
moderna to e t rasformato la 
nos t ra agricol tura. e i co-
munis t i , come al solito. sa-
r ebbe ro uomini inguaribH-
m e n t e a t tardat i su pnsizinni 
fupcratc di t ipo protezioni-
flOco. Sciocrfipzza. Oggi si b 

antiprotezionisti sul serio se 
si e per le trasformazioni 
produtt ive e per le riforme 
sociali. L'elevamento del 
reddito dei contadini si ot-
tiene cos), e si ot t iene anche 
l imitando e controllando il 
potere dei gruppi monopoli
stic! industr ia l! che saccheg-
giano l 'agricoltura e i conta
dini. Se non si e su questa 
strada, si prendono in giro i 
contadini. Ma il giuoco or-
mai non regge piii. 

NE E ' CONFERMA il fiac-
co e scialbo discorso che 

il signor Bonomi ha pronun-
ciato, al Palazzo dello Sport , 
in Roma. Non sono mancate, 
certo, le grlda anticomuni-
s te : ma quanto insulse e 
inefficaci! * Ancora una vol-
ta diciamo no al d ia logo». 
Ma scherza? E chi si sogna 
di dialogare con lui? La pau-
ra del signor Bonomi e un'al-
t ra . ed e p ienamente legitti-
ma. Specialmente dopo Ve
rona. cioo dopo aver avuto il 
la t te in faccla. egli ha il so-
snetto che i contadini (an
che quell! che vanno ad 
ascoltarlo) non gli prest ino 
piu fiducia. 

Noi abbiamo rivolto. ai 
coltivatori diret t i che sono 
venuti a Roma per il con-
gresso della loro oreanizza-
zione, un saluto cordiale e 
sincero. Con molti d! essi 
par le remo ancora, certamen-
te. nei prossimi giorni. nel
la « Set t imana di manifesta-
zioni contadine del PCI ». in-
detta dal 31 marzo al 7 anri-
le. II ragionamento nostro 
e semplice Tl signor Rnno-
mi si vanta di aver issato, 

venti anni fa. la bandie-
ra del l 'ant icomunismo. e di 
aver cosl impedito l'avanza-
ta dei comunisti nelle cam-
pagne e l 'timta fra conta
dini e operai . Non e cosl. 
anche in questo 6 bugiardo. 
non ha oftenuto ouesti risul-
tati . In ogni caso. cosa ne 
e venuto ai contadini? qua
le frutto hanno t ra t to da 
questa politica? Le differen-
ze di reddi to si sono accre-
sciutc. a loro danno. L'agTi-
coltura non ha progredi to . 
come sarebbe s tato neccssa-
r io e possibile. I gruppi in
dustr ial! pagano poco i pro
dotti agricoli e si fanno pa-
gar caro i loro prodot t i : e 
questo lo fanno con l 'aiuto 
della Federconsorzi . I conta
dini non hanno o t tenuto 
nemmeno il Fondo d! solida-
rieta. Hanno avuto, un me-
se fa. un aumento di pen-
sione che e la meta di quel-
lo, pur misero. dato agli al-
tri lavoratori . E la direzione 
della Confederazlone dei 
coltivatori diretti si e hat-
tiita. fino aM'ultimo. perch6 
la scadenza del pr imo apri le 
fosse rispcttata e da questa 
data andasse in vigore il re-
golamento comunltario pe r 
il latte. 

E ' giusto, dunque, che Bo
nomi abbia paura , ed alzi la 
voce contro di noi. per darsi 
coraggio. Nell 'animo dei 
contadini e'e qtnlcosa di piii 
di un dubbio. E no! imnle-
gheremo tu t t e le nostre for-
7e perche il dubbio si tra-
sformi in cerfezza E la cer-
te77a in un voto: pe r il pro-
gres.so dpU'aericoltura, ne r 
l 'un i t i di tut t i i contadini. 
per l 'unita fra operai e con
tadini Contro i en ippi indu
strial! monopolistic"!, e i loro 
acenti nel governo e nelle 
campagnc. 

Gerardo Chiaromonfe 

economico, come in quello 
organizzativo, quanto l'ono-
revole Paolo Bonomi, il qua
le, vincendo le condizioni 
dell 'avversa salute persona-
le e penet rando con lo 
studio e con I'azione i bi-
sogni delle classi rurali , ha 
saputo imprimere alia Con-
federazione Nazionale della 
Coltivatori Diretti una co-
scienza uni tar ia ed operosa, 
che ne fa una delle espres-
sioni micliori e caratteri-
stiche della rinascita mo-
derna della vita nazionale ». 
Ora se si considera qual e 
effettivamente i) ruolo del
la Bonominna, quale po-
tenza reazionaria essa rap-
presenta nelle campagne, 
quale centro di corruzione e 
la Federconsorzi e quale 
personaggio quarantot tesco 
6 Ton. Bonomi. ottusa e te-
nace incarnazione del perio-
do della guerra fredda, se 
si considera tut to nuesto il 
« saluto paterno » di Paolo 
VI non puo non appar i re de-
cisamente fuori luogo tanto 
per il momento che 6 stato 
scelto — siamo in campagna 
elet torale — quanto e so-
pra t tu t to per il suo carat-
tere « preconci l iare». Op-
pure si deve interpretar lo 
come l'inizio di una retti-
fica del « nuovo corso» 
sancito dalle stesse enci-
cliche paoline? Sta il fatto, 
ad esempio, che il giorno 
stesso della udienza il Papa 
s! e preoccupato di ammor-
bidire abbastanza la critica 
al profitto contenuta nella 
Povnlorum Progressio. 

Dopo Moro anche Rumor 
e andato a par lare al con-
gresso della Coldiret t i : di
scorso i rr i levante dal punto 
di vista dei problemi del-
l 'agricoltura e vuoto di idee 
anche come appello eletto
ra le , tu t to slogans antico-
munist i e chiacchiere su 
Praga. Polemico verso l'indi-
rizzo governativo di questi 
anni appare Fanfani . Una 
nota ispirata dell 'agenzia 
ADNKronos annuncia che il 
ministro degli Ester i parte-
cipera a t t ivamente alia cam
pagna elet torale e fara di-
scorsi tesi al «r i lancio del 
centro sinistra e a un pro-
fondo r innovamento del pae
se », affinche il centro sini
stra « ri trovi la sua necessa-
r ia vivacita ». Dopo le elezio-
ni Fanfani (di cui si e par-
lato in questi giorni come 
candidato alia presidenza 
del Senato) v e d r i « i l t ipo 
di collaborazione che potra 
da re ». 

Pe r questa mattina e con-
vocato il Consiglio dei mini-
stri che dovra apnrovare la 
relazione economica sul '67. 

CC DEI PSIUP Um rcteio. 
ne del compagno Vecchietti 
ha aper to i Iavori del CC 
del PSIUP sulPimpostazione 
e il programma del part i to 
per la campagna elet torale. 
Vecchietti ha detto che il 
tema qualificante di questa 
consultazione deve essere lo 
sforzo di ins taurare un nuo
vo rapporto con gli elettori 
che trasfcrisca al livello po
litico la real ta nuova del 
paese, espressa dalle lotte 
che in questi ultimi tempi 
hanno impegnato larghe 
masse di giovani e di lavo
ratori . Questa necessita e 
messa ancor piu in risalto 
dal fallimento del centro si
nistra. II PSIUP ribadisce 
la richiesta che l 'ltalia esca 
dal patto at lantico e presen-
ta un programma centra to 
su questi punt i : una nuova 
s tn i t tu ra dei consumi. ri-
forma agrar ia . soluzione dei 
problemi dello sviluppo ur-
banistico ed edilizio. dei 
t rasport i . della scuola. della 
occupazione. della questio
ne meridionale, della colla
borazione economica inter-
nazionale. della sicurezza 
sociale e della riforma del
lo Stato. 

ADESIONI ALL'APPELLO Di 
PARRI Anche ad Asti si e 
costituito ufBcialmente il 
gruppo che aderisce all 'ap
pello Par r i , con un'assem-
blea svoltasi nei locali del-
l 'ANPI. At tua lmente hanno 
gia sottoscrit to l 'appello ol-
t r e cinquanta persone. t ra 
le quali figurano note per-
sonalita, professionisti, uo
mini della Resistenza e gio
vani s tudenti e operai . 

Tra i firmatari piu noti il 

prof. Giovanni Cardello, pri-
mario oculista dell 'ospedale 
civile di Asti, presidente 
del Comitato difesa valori 
della Resistenza, il com
pagno Carlo Gilardi, gia 
membro dell 'esecutivo pro
vinciate dell 'ex PSI, consi-
gliere nazionale dell 'ULT, 
il dott. Giuseppe Faldella, 
d i re t tore del Consorzio pro
v i n c i a l ant i tubercolare di 
Asti, il prof. Francesco Cra-
varezza, ginecologo, il ra-
gionier Giancarlo Macchet-
to, gia presidente del Cir 
colo cattolico San Giorgio, 
il dottor Giovanni Uuschena, 
il dottor Favarino, gli stu
denti universitari Guglielmo 
Travasino e Fausto Fracchia. 

ro. r. 

7ichiedete le copie 
dell'inserto 

« I 'Uni ta elezioni» 
Le Federazlonl che desl-

derano ricevere I'inserlo 
« L'Unlla elezioni > a parte 
possono richlederlo enlro la 
giornata di sabato all'Amml 
nistrazione dell'Unila • Ro
ma - Via del Taurlni 19. 
L'inserto sara addebitato al 
prezzo di L. 10 la copia. 

IN CORTEO CONTRO GUI Ieri terzo giorno di sciopero in 
tutte le Universil.i. A Roma i di-
pendenti dell'Aleneo e delle cliniche 

universitaCie hanno dato vita ad una mnnifestnzione nelle strade del centro, con un corteo 
che e partito dal Policlinico ed ha raggiunto il ministero della Pubblica Islruzione, a Tra-
stevere. Oltre 1.500 persone hanno preso parte alia protests. Al ministero una delegazione e 
stata ricevuta dalla segreteria del ministro Gui. Motivi dello sciopero, che proseguira slno 
a domani, sono le rlvendicazioni per i'aumento dell'indennita di rischio, I'adeguamento degli 
orgnnici, gli orari, la partecipazione ai consiglio di amministrazione. Nella foto: un mo
mento del corteo. 

Verso lo sciopero nel monopolio torinese 

ROTTE LE TRATTATIVE ALLA FIAT 
Riuniti i quattro sindacati per def inire le modalita della lotta 

TORINO. 29 (mattina). 
La riunlone decisiva fra i rappresen-

tanti dei quattro sindacati del lavoratori 
della F IAT ( F I O M , F I M , UIL e SIDA) e 
i dirigenti del complesso monopolistico 
torinese In ordine alle rivendicazioni ope-
raie sul cottimi e gli orari si e conclusa 

con la rottura fra le parti. I quattro sin
dacati hanno dichiarato che la via della 
lotta ora £ la sola possibile. Nel momento 
in cui telefonl&mo 6 ancora in corso la 
riunione fra I rappresentantl del sindacati 
per deflnlre le modalita della lotta. 

Nel giorni scorsl I quattro sindacati in 
un comunicato unitario avevano afTermato 
di essere pronti a chiamare immediata-
mente ed unitariamente tutti i lavoratori 
della FIAT alia lotta nel caso che la riu
nione prevista per quest'oggi non avesse 
portato all'apertura di serie trattative. 

Duecentomila lavoratori contro le scelte della Giunta regionale 

Oggi sciopero generate 
nelle campagne siciliane 

Manifestazioni nei maggiori centri - Tentativo di svuotare I'Ente di sviluppo toglien-
do le basi a una politica di trasformazioni a favore dei contadini - Successo comuni-

sta all'Assemblea, modificati tre articoli della legge agraria 

La rubrica settimanale 
sui problemi dell'Emigra 
lione e rinviata per motivi 
di spazio. Ci scusiamo coi 
lettori. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28 

Sciopero generale, domani. 
nelJe campagne siciliane da do
ve. nel volgere di un quinquen-
nio. sono staU espulsi piu dj 
300.000 lavoratori — 60.000 sa 
lariati fissi e braccianti awen 
tizi. 180 000 coltivatori diretti. 
65 000 tra mezzadri. coloni e cop-
partecipanti — con una perdi-
ta di 40 milioni di giomate di 
lavoro ail'anno 

Raccogliendo l'appello delta 
Federbraccianti. della AUeanza 
e della Lega delle cooperative 
duecentomila operai agricoli e 
contadini dell'Isola partedpe-
ranno. cost, a decine di mani
festazioni provincial e zonali 
per denunciare le vaste propor-
zioni e le re^ponsabilita della 
crisi. e per rivendicare — an
che nel contesto di una serrata 
battaglia in corso alia Assem-
blea sulla legislazione agricola 
siciliana — una svolta radicale 
della politica ncllc carr.pagr.e. 
piu alti livclli di occupazione. piu 

alti redditi. 
Un radnno e previsto per do

mani mattina a Palermo, dove 
converranno i braccianti e i col
tivatori della fascia costiera e 
deirentroterra. Altri coocentra-
menti sono previsti nella zona 
montana del Nebrodi (Messina). 
a Canicatti e a Sciacca (Agri-
gento: a Pietraperzia e ad 
Enna citta; a Marsala. Alcano 
e Castelvetrano (Trapani); a 
Lentini (nel Siracusano un altro 
concentramento e gia previsto 
per lunedi ad Avola); a Gela 
(Caltanissetta) e. nel Catanese. 
a Randazzo. Patemd. Caltagi-
rone e Acireale. 

Questa ripresa, vivace e su 
larga scala. della lotta nelle 
campagne. coincide con lacutiz-
zarsi in Sicilia dello scontro fra 
due diverse e opposte politiche 
agrarie. Per superare le arre-
trate strutture fondiane e dei 
rapporti di proprieta. i lavora 
tori hanno propo^to un prosrram-
ma organico e con precise sea 
donzo: approvazinnc. da parte 
del governo regionale di centro 

sinistra, delle direttive di svi
luppo deiragncokura siciliana 
elaborate dall'ESA; scioglimen 
to dei Consorzi di bonifica: at-
tuazione degli espropn gia de-
liberati dall'Ente di sviluppo ma 
bloccati dal governo: riforma 
del sistema previdenziale e del 
collocamento: attribuzione al-
I'ESA dei poteri esclusivj di 
coordinamento e di gestione di 
tutte le spese pubbliche per la 
agricoltura; grandi trasforma 
zaoni pubbliche (dighe. nmbo-
schimento. infrastrutture). 

La risposta del go\emo reg:o 
nale costituisce un grave ten 
tativo non solo di ignorare le 
rivendicazioni contadine e di 
eludere i reali termini della cri 
si. addinttura di imporre una 
vera e propria strategia a lun-
go termine a sostegno della ri-
strutturazione capitalistica nel
le campagne. Tale ieniai vo t 
a) centro in questi g4orni. di 
una infuocata battaglia al Par-
lamento recionale dove il go 
verno Carollo ha nresentato una 
lecce che. con la scusa di in-

Dopo il fallimento del centro sinistra 

Costituita a Bernalda giunta PCI PSU PSIUP 
BERNALDA, 28. 

Una giunta di sinistra am-
ministra da oggi tl comune di 
Bernalda in provincia di Ma-
tera, dove si e votato quattro 
mesi fa. Alia carica di sinda-
co b stato eletto un sociali
s ts , il compagno Pietro Rasu-
lo, il quale & stato afhancato 
da una giunta formata da as-
sessori comunisti, social 1sti, 
del PSIUP e independent!. I 
gruppi rappresentati in giun
ta possono contare ne] Consi
glio comunale su una maggio-
ranza stabile di 17 seggi su 
30 (8 del PCI, 6 del PSU. 2 del 
PSIUP e un indipendente). 

Subito dopo la riunione del 
consiglio comunale, awenuta 
alia presenza di centinana di 
cittadmi che hanno seguito le 
vicende conclusesi con l'unita 
fra i partiti di sinistra, nei 
locali delle sezioni comunista 
e socialists sono state improv-
visate assemblee festose ed en 
rusiasmanti 

L'accordo non e stato faci
le, anche se da parte dei so
cialist di Bernalda, durante la 
campagna elettorale ammini-
strativa del novembre scorso, 
era stato assunto ufficialmen-
te 1'impegno di porre termine 
alia collaborazione con la DC, 

mentre la direzione provincia 
le del PSU non ha mai cessato 
di ritentare la formazione di 
una nuova giunta cb centro si
nistra, nonostante il fatto che 
il fallimento della formula 
avesse gia provocato la frana 
della precedente ammmistra 
zione. Nel caso di Bernalda, 
per t , la coerenza dei socialist i 
locali in opposizione ai diri
genti provinciali e nazionali e 
stata confermata dal mantcni-
mento di un tmpegno cne ha 
permesso di cacciare finalmen 
te dalla sede municipale !a 
DC, responsabile di anni di ge
stione fallimentare. 

tegrare e coordinare la comples-
sa legislazione agncola sicilia
na. svuota di ogni contenuto. la 
potesta pnmana della Regione 
in materia airricola 

La battaglia =ugli arttcoh del 
provvedimento d appena comin-
ciata. ma gia il go\erno ha su
bito !e prime tre sconfitte di 
rilievo 

Con 1'accoglimento di un emen-
damento comunista. si mettono 
mtanto i coltivatori e i piccoli 
propnetan al nparo dalle piu 
gran convguenze del recepi-
mento della legge sul Piano 
\erde. stabilen-io che per le 
provvidenze regionali nei loro 
confronti. î prescinda dai cn-
teri — condizione di ubicazio-
nc e di d.mensione a zi end ale 
(i famiaerati cnten tottimali») 
— previ-ti dalla < 910 ». 

Battuto ancora. il governo. 
nel tenTativo di e'ten."lere an
che acii .igran i! bcnencio del 
contnb'.ito rlel W" (o del 70^-. 
se in zone montane) a canco 
della Rt-S'one per !e opere di 
migl orarr'ento nchieste dai col
tivatori diretti. la terza 5Con 
fitta per la Giunta tripartita d 
\cnuta dal n-i;!tato del voto «e-
grtto û un emendamento co-
nvmista che =ottrae all'As^es-
«orato agricoltura. affidandola 
mvece all'ESA. la gestione dei 
fondi per la difesa fito-san taria 
L'emendamento e stato approva-
to a eranle majzio-an/a con 
una profonda epaccatura dello 
schieramento di centro sinistra: 
in quel voto c*e — msieme alia 
con-ianna lei cnteri cliontelan 
con cm I foidi venivano ammini 
strat: dal governo. fino a fame 
bencfkiare noti delmquenti ma-
fiosi — l'affcrmazione del prin 
cipio che a gc«tire la «pesa per 
I'agnco'.tura deve essere I'En
te di sviluppo 

Acqui«ito questo pnmo suc-
ce-«o. con l'appogg:o della bat
taglia contadma e bracciantile. 
lo scontro in aula pro<>egiiira la 
<ejtimana prossima. 

Giorgio Frasca Polara 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Oggi per il terzo giorno con 
secutivo. cinqueimla giovani 
dei quattro atenei milanesi si 
sono riuniti in assemblea con-
giunta nel piaz?ale Leonardo 
da Vinci antiitante il Politec-
nico per dihattere il signifl 
cato ui nuesto paiticolare mo
mento della lotta, annlirzate lo 
carenze, pi\>porre nuovc misure 
organizzative e I' nllargamento 
della ha.se tramite i comitati di 
collegamento con gh studenti 
lavoratori. con quelli che ri-
siedono fuori Milano e i medi 

II movimento studentesco si 
present a oggi come un corpo 
unico ** con la forza della mo-
hilita/ione simultanea In questi 
ciorni anche i lottori oolla stam 
pa boraht^e non si sono trovati 
ii fronte a una * sparuta scluera 
rli estrcinisti ». seconrio le men 
/ogiie dot Cornere della sera o 
lella \ntte ma una rnassa re-
sponsahile e cosciente che rap 
presenta il 30 per cento degli 
universitari milanesi 

La lotta democratica del mo
vimento studentesco ha raccolto 
mtanto mnumerevoli manifesta 
zioni di solidarieta soprattutto 
da p<irte delle forze del lavoro 
Le segreterie provinciali della 
CGIL. C1SL e UIL. hanno ieri 
emesso un comunicato: « La lot
ta (Inalizzata alia reahzzazione 
del diritto alio studio — dice tra 
I'altro il documento — diventa 
lotta contro 1'autoritarismo ac-
cademico. nei momenti in cm 
esso si pone nei suoi attoiztiin 
menti come remora a tale rea 
lizza7ione. Essa vuole cancellar*1 

le vecchie forme basate sull'im-
pegno di esigue 6htes intellet 
tuali > 

c Attraverso il generalizzato e 
assicurato diritto alio studio — 
prosegue il comunicato — si po
tra eliminare Tattuale caratte-
nstica Jiscriminazione di classe 
nella s?lezione degli studenti. 
aprendo in modo aiverso e mi-
gliore 1'accesso all'insegnamen-
to superiore ai Hgli dei lavora
tori ». 

< 1 problemi che gli studenti 
pongono a ciascuno di noi — 
proseg'ie il comunicato delle tre 
segreterie sindacali — sono pri
ma di tutto quelli della loro 
partecipazione aU'organizzazio-
ne della vita della scuola. pro
blemi che non possono essere 
risolti ne con atteggiamenti pa
ternalistic! ne con la violenza 
o con le cariche della polizia. 
che i sindacati condannano >. 

La presidenza delle ACL1 mi
lanesi sottolinea che < la durata 
delle agitazioni e I'asprezza con 
cui ormai esse si manifestano. 
indicano senza ombra di per-
plessita che il problema e serlo 
e richiede di essere aflrontato 
col massimo di realismo. con il 
massimo di tempestivita e col 
massimo di lealta verso tutte 
le com.oonenti del mondo uni-
versitario *. 

II documento delle ACL1 indi-
ca nella riapertura degli atenei 
il passo indispeiisabile per sbloc-
care la pericolosa situazione e 
per avviare la democratizzazione 
delluniversita e la sua trasfor-
mazione. 

w. g. 
PISA — 11 senato accademi-

co. per roccupazione del gen-
naio scor.so. ha deciso ien la 
rev oca delle sospensioni caute-
Ian per tutti gli studenti; la 
chius^ira senza sanzioni del 
procedimento disciphnare a ca
nco di alcuni altri: ammoni-
zioni e sospensioni dagh esami. 
per i rimanenti Un documento 
c atteso in giornata sul nn 
novamento delle strutture. 

Corte Costituzionale 

E' legale i l 
blocco delle 
disdette in 
mezzadriei 

Respingendo una istanza d«i 
tribunal! di Firciue e di Sira-
cusa la Corte Costitu/io:ia!e na 
dichiarato la conformita alia 
Costitti7ione della legce n 756 
sui patti agran. chiamata in 
causa |K>r la parte che disiwne 
il blocco delle disdette e la 
c irripotibilita » della mez/a-
dria. Le siwranze. non nasco-
ste del patlronato di avere via 
libera nello sfiatto dei mezza
dri sono nmaste quindi delude. 
Ad es=o nm.ine solo I'arma del
la provoc.izione verso il lavo-
ratore. respingendone le nchie
ste contrattuali per poi citarlo 
in tribunale per » madompien-
zii agli obhlighi contrattuali >, 
procwlura cniosta die porta alia 
disdelta del me//,idro ogni qual-
volta si trovi un eiudice dis|K>-
sto a dare una interpretazione 
formale o non sos'.inziale della 
legge 

Un qualche interesso ha an
che raruomentazione usata dal
la Corte per nbidiro la con
form ta della norma Per la 
Corte la proroga del h'lvco del
le disdette e una misura tein-
poranea. in vista del supera-
tnentd de'la me// idni. o non 
crea cimn<ii un ohhligo venna-
neritc Questa norma fa MISM 
store I'attes.i di un nuovo in-
tcrven'o legislativo che dia 
ccinpiiiK'nto alia riform.i. IHT-
cio * la protoga e des'ina'a a 
ce^sare anche -c il co-nnto di 
stabilire in coniTeto quando !« 
nuove >trutture a/iendah IHV 
tranno essere reali/zate ro>ta 
affidato airap->re//amento del 
legislators Il.i piu d'un fon-
dainento. dunciue la nc'nes'a 
dei nie//adri che la situa/iono 
equivocii creata dal'a l«'gv>e del 
cen'ro sinistra venga al p.rt 
presto « chri'-i'a T 

Un altra senteiua della Cortf 
ha stabilito che il qumto dello 
stipendio o >alano e pignora-
bile indiiiendentemen'e dalla 
entita della re'rilm/ono II prp 
tore di Brescia aveva ohhiet 
tato che laver stabi'ro la pi 
gnorabilita in un quuro ha 
creato una situa/iono di eon 
trasto con I'articolo :< della 
Costittr/ione 

CGIL a CISL: 
si all'incontro 

per un « metodo » 
di comportamenfo 

comune 
Avrd luogo nei prossimi giorni 

un mcontro tra CUIL. CISL e 
UIL per defimre le co-id<iette 
« reoole r/i campurtauwtilo » tra 
le tre Confedera/ioni sindacali. 
L'mcontro e stato chiesto con 
una lettera della CISL a CGIL 
e UIL. La CGIL ha rispo-io af-
fermativamente La CISL. nella 
lettera. ha rammentato come il 
6 giugno 1967 fosse stato pmnun 
ciato un impegno unitario per 
stabilire * nuove reoole di com 
portamento > 

« Questo asfjetto dei nostn rai> 
porti cui la successtra nota ri-
cenda delle pensmni ha conferi-
to particolare importama - n 
sulta. secondo la CISL - prelt 
mware ad opm ultermre itasso 
in avanti nel dialono sull'itnitd 
sindacale» La CGIL. nella rl-
sposta. afferma come non esista 
< nessuna difficoltd a fisxare la 
data per un mcontro che affront! 
la questione in parola E cio in 
dipcwlentemente dall'attepma 
mento atsunta nella rertenza del 
le pensiom dalla CGIL. attet/pta 
mento che — com'e a tutti nolo 
— Ju adattato tiltrarerso una 
vasta consultazione dei noifri 
quadri, che ottenne. nel com 
portamento snrccs?iro r/ri laro 
ratori. una conlerma per noi 
inenntcdahde > 

« Nelle condizioni attuali di piu-
ralismo sindacale — conclude la 
lettera — ct pare orno il mante-
nimento della propria autonnmia 
nelle valutazmni delle sinaole si 
tuazioni da parte di otini orpa-
nizzazione. tin non Inphe che 
fissare un metodn di comporta-
mento comune sia utile c forse 
neeessario ». 

OGGI le liste 

TORXIAMO, se non vi 
displace, sul tema del

le liste elettorali. Noi 
comprendiamo che la que
stione del capohsta abbia 
un senso, ma ci riesce dif
ficile capire che se ne 
faccia un dramma pubbli-
co e nazionale. I'er esem
pio: nella circoscrizione 
di Pisa, Livorno, Lucca, 
Massa Carrara, tl proble
ma era se dovesse figura-
re capolista, per il PSU, 
I'on. Giuseppe Averardi 
oppure Von. Lconetto A-
madei, due personaggi 
che t posteri, mgrali, pro-
balnlmenle non ncorde-
ranno. L'on. Averardi, <ru-
perata una prcoccupante 
crisi di depressione, ha 
ceduto il passo all'ono 
revole Amadei, ma ha vo 
luto scriverc alia dire
zione del P$U una lettera 
che comincia cost: « Cari 
compagni, da otto anni 
sono membro della dire
zione del partito. Sarebbe 
stato per me un grande o-
nore n m a n e r e alia testa 
del part i to nella circoscri-
zione. Ma I'unificazione 
socialista ha bisogno di 
tutta la nostra fede di mi
litant!... ». 

Voi vi chiederete: « E 
adesso dello stoico Ave
rardi che e successo? Si 
e ucciso? E' andato in A-
frica a curare i lebbrosi 

col cardinalc Lcger? Gtra 
scalzo per I'l'mbria, come 
San Francesco? ». No. 
Tranquillnzaicvi. L" sem-
pre It, m lista, ma al se
condo posto mvece che al 
primo. E mtanto la dire
zione nazionale del PSU, 
mentcmeno, gli ha rivol
to un elogio pubblico c si 
e gia costituito un comi
tato per erigtrgh un mo-
numento. Uomini cost, 
non se ne trovano quasi 
piu 

Anche nella DC il 
dramma tmpervcrsa. Sono 
tre giorni che la direzio
ne dcmocristtarta dibatte 
la questione dei posti in 
lista e pare che non sia-
no mar.cati momenti di 
acuta tensione La • Stam
pa » ieri portava in prima 
pagma. su cinque colon-
ne, un sottotitolo cost 
conccpito. «^cclba ab-
bandona per qualche mi-
nu 'o la r iunione • Voi 
che ne dite? Dove sara 
andato, « per qualche mi-
nuto ». queU'uomo tutto 
d'un pezzo? Ncssuno lo 
<;apra mai. Si e potuto np 
purare snltanto questo: 
che quando i> tomato 
Scelha non par era piii Jo 
stesso di pochi minnti pri
ma, quando arrva rhiesto 
permesso Avert Varia, 
come dire?, sollerata. 

Fortebraccio 
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L'c Unild » e appena uscila in edlzione straordinaria: « Un uomo nello spazio 
Lanciato dall'URSS ». La genie si affolla intorno alle edicole: e cominciata la 
•loria dl Gagarin e del nostro fuluro. 

Non gli piaceva essere considerato una spe
cie di « monumento nazionale » 

La sua vera vita era il lavoro nella « Citta 
delle stelle » di Baikonur 

Ricordava della sua infanzia contadina la 
dura occupazione tedesca a Smolensk 

Da operaio fonditore a maggiore pilota infi-
ne « primo cosmonauta dell'URSS » 

« Attenzione, e in orbita» 
e Mosca impazzi di gioia 

La spasmodica aliesa dei giornalisli - L'annuncio di Radio Mosca con la voce di Levilan, lo speaker che diede 
la nolizia della caduta di Berlino nel '45 - Gagarin, chi era coslui ? - Quella famiglia di conladini a Gjatsk 

Aprire i giornali 
della sera, vedere il 
name di Gagarin su 
nove colonne in pri
ma pagina, come in 
quel 12 aprile 1961 quart-
do la sua voce venne dal 
cosmo, ma per apprende-
re che quella voce non 
Vascolteremo mai piu, 
perch$ Yuri Gagarin, figlio di 
Alexiei, contadino di Gjatsk, 
& precipitato con le sue ali 
brucinte. lui che era stato il 
primo della storia umana a 
vincere la Jerrea legge drl-
Vattrazione terrestre... Sette 
anni fa esattamente, il 28 
marzo 1961. mi trovavo a Tal
lin e un amico da Mosca mi 
telefond e col linguaggio ci-
frato che usano i giornalisti 
per dire e non dire.: « Faresti 
bene a tomare. E' quest'xone 
di pochi giorni». In quel pe
riod©. a Mosca, dove ero cor-
rispondente deH'Unita. c'era 
una sola cosa che stava ma-
turando. che poteva accadere 
da un giorno all'altro: il Ian-
cio del primo uomo nel co
smo. Tornai i primi giorni di 
aprile. 

Mosca godera una primave. 
ra precoce. Passd una setti-
mana lunghissima di attesa. 1 
giornalisti occidentali aveva-
no preso Vabitudine di spo-
starsi coi transistor per non 
perdere I'annuncio. In oanuna 
delle nostre case la radio era 
accesa in permanenza. dal 
mattino fino a mezzanotte. 
L'U aprile il corrispnndente 
del Daily Worker, che aveva 
avuto informaziani riservate 
sulla preparazione del primo 
volo umano nel cosmo. an-
nuncid che una nave spaziale 
sovietica era entrata in or-
bita attorno alia terra con 
a bordo un cosmonauta. L'an-
sia della notizia esclusiva, che 
tutti i giornalisti conoscono. 
aveva giocato un pessimo 
scherzo all'amico inglese. Non 
ebbe nemmeno il tempo di 
scusarsene. 

La mattina del 12 il solito 
amico previdente mi telefond: 
« Resta a casa. apri la radio 
* ascolta. Questa volta ci sia-
mo *. La radio era aperta dal
le 8. Alle 10 la voce del favo-
loso Levitan irruppe in tutte 
le case dell'Vnione Sovietica: 
€ Vnimanie. vnimanic » (Atten
zione. attenzione). Solo chi i 
vissuto a lungo nell'VRSS sa 
che Levitan. lo speaker di Ra. 
dio Mosca che avcva letto 
ogni giorno per quattro anni 
i bollettini di guerra e che 
areva annunciato la presa di 
Berlino e la fine del nazismo. 
la vittoria delle armate rosse 
e la pace, interviene soltanto 
nei momenti solenni. Senza 
aspettare ft seguito ci abbrac-
ciammo e ci baciammo. quan-
ti eravamo in quel momento 
attorno alia radio. 71 nome di 
Gagarin lo coglicmmo alia se-
conda lettura del comunicato: 
« Per la prima volta attorno 
alia terra ruota una nave co-
smica con un uomo a bordo. 
11 pilota cosmonauta della Vo-
stok i fl cittadino dell'Vnione 
delle Repubbhche Socialiste 
Sorietiche. maggiore dell'Ae-
ronautica Yuri Alexievic Ga
garin ». 

Gagarin. Gagarin... chi era 
costui? Qualcuno si mise a 
sfogliare Velenco telefonico. 
Cerano molti Gagarin ma 
nessuno di nome Yuri. Vn al-
tro ricordo che esisteva a Pa-
figi una famiglia di principi 
Gogarin, emigrata nel '17. Ma 

Valenlina Gagarin, la moglie di Yuri , ascolta alia radio le pri
me notizie del marito dal cosmo. 

questo eroe del nostro secolo 
sfuggica alia storia passata e 
agli elenchi telefonici. Veniva 
da una famiglia russa di con-
tadini. era nato a Gjatsk. di-
stretto di Smolensk, il 9 marzo 
1934. all'epoca della colletti-
vizzazione della terra, aveva 
una moglie. Valentino e due 
bambine. Elena e Galia, ave
va fatto il fonditore poi ave
va studinto all'istituto tecnico 
di Saratov, e nel 1955 era en-
trato alia scuola aeronnutica 
di Orenburg per uscirne due 
anni dopo col breretto di pi
lota 

Mi ci voile phi di un'ora per 
raccoaliere qveste brevissime 
note bibliografiche. e gin Ga
garin avera compiuto una in-
tera orbita terrestre e con la 
sua nave spaziale era sceso 
nella grande pianura russa vi-
cino al Volqa. in un camvo 
arato del kolcos * La via del 
leninismo >. a sud-est della 
citta di Engels E in quell'ora 
di anooscia e di aioia il no
me del giovane contadino di 
Giatsk era aia direntato cele-
bre nel mondo Gagarin era 
la vittoria dell'uomo sulle leg-
gi della nntura. era una pa 
gtna nnana nella ttoria terre
stre detl'vomo. era la supe 
riaritd del sistema socialista 
che si affermava definitiva-
mente nel mondo. 

Fuori. Mosca era impazzita. 
Per la prima volta. davanli al 
palazzo delle Isvestia. in piaz
za Puschkin. vidi vn grande 
rltratto di Gagarin: un volto 
largo di contadino. aperta in 
uno straordinario sorriso. due 
occhi acuti. leggermente mon-
golici. i capeTli chiari e lisci 
bene ordinati 1 russi sono gli 
vommi phi comunicativi del 
mondo Ti interpellano per la 

I strada, a volte, dandoti consi

gn non richiesti se colgono in 
te Vesitazione dello stramero, 
Ma quel giorno avevano tolto 
tutte le barriere di Unque e 
di nazionalita. Non so quante 
volte fui abbracciato da sco-
nosciuli, costretto a bere alia 
salute del cosmonauta da una 
bottiglia di vodka miracolosa-
mente uscita dalla tasca dt un 
giubbotto. di un cappotto. di 
una giacca. 

Non dimentlcherd rr.ni Vuo. 
mo che. nel pomeriggio suond 
alia porta di casa mia per 
chiedermi un bicchiere. Avera 
scorato non so dove una bot
tiglia di vodka ma gli spiace 
va c bere da solo > in onore di 
Gagarin TI bicchiere era un 
pretesto Se ne andd dnpo due 
sorsate generose. cantando una 
canzone diventata famnsa in 
poche ore perchi Gagarin la 
avera cantata scendendo ver
so terra: 

La patria ascolta 
La patria sa... 

Nei cinque anni successive rfi 
vita moscorita ho incontrato 
Gagarin molte volte, gli ho 
parlato. mi ha parlato della 
sua vita e delle sue speranze 
Di temveramento esuberante. 
pieno di gioia di vivere ma 
capace di imporre at suoi slan-
ci il controTlo di una volonta 
eccezionale. Yuri Gagarin a-
vera una carica umana che lo 
rendeva fin dal primo momen 
to simpatico a chiunqve lo av 
vicinasse. Verso la fine del suo 
c anno di gloria > gli portai al-
cuni esemplari del suo libra 
c La via del cosmo * che avevo 
tradotto per gli Editori Rium'fi. 
Delia vita ch'egli stesso aveva 
narrato in quel libro. due mo
menti gli restavano partico-
larmente vivi: i mesi delloc. 
cupazione tedesca di Gjatsk, i 

kolcos distrutti, la fame, la 
Resistenza, la speranza rap-
presentata dagli aerei sovieti 
ci che passavano sopra al vil-
laggio verso missioni lontane; 
il momento del ritorno dal 
cosmo. 

Dal primo ricordo di quel 
durissimi anni della sua in
fanzia e dalla visione di que-
gli aerei che erano la promes-
sa della riscossa. aveva ma-
turato in se stesso la volonta 
di diventare un giorno avia-
tore. 

Dal suo ritorno dal cosmo. 
dal primo gioioso contatto con 
la Terra, dal sorprendente in-
contro con due contadine che 
lo avevano abbracciato come 
€ cosmonauta » ancora prima 
di conoscerne la nazionalita. 
aveva tratto il convincimento 
profondo che lo vpirito di fra-
ternita e comune a tutti gli uo-
mini, anche se distarto spesso 
da siruttnre sociali che negano 
Vuomo. da falsi idnli. da false 
parole. 

A sedici anni. per una im-
presa scolastica « di poco con-
to > la sua fotografia era ap-
parsa su un giornale di Sara
tov. Aveva spedito il ritaglio a 
sua madre e quella gli aveva 
risposto subito: «Siamo fieri 
di te. Yuri. Ma sta attento a 
non diventare presuntuoso >. 

Non lo era d'wentato. Dopo 
aver raccolto onnri e gloria nel 
suo paese e in decine di altri, 
il primo cosmonauta del mon
do era rimasto Vallegro e mo-
desto ragazzo di Gjatsk. pron
to a intonare una canzone, a 
lanciare una battuta frizzante. 
a spiegare pazientemente i se-
greti del cosmo o ad ascoltare 
le fantasie dei piu giovani e 
meno esperti di lui. 

Nella famiglia dei cosmonau-
U — un giorno li avevo visti 
quasi tutti riuniti all'amba-
sciata d'ltalia — Gagarin. Be. 
liaev. Leonov. Biikovski. Niko-
laiev — Yuri era certamente 
il piii gaio. H piii semplice. con 
quel volto aperto e Candida 
che nessuna awentura avreb-
be potuto indurire n& marcare. 

Nel 19K3. alle nozze di Va
lentino Tereschkova e Niko-
laiev. il primo cosmonauta 
sembrava un raaazzino impaz-
zVo di gioia. Dopo due ore di 
brinriisi intono una vecchia 
canzone russa (* Laggiu, lag-
giu nella mia isba... >) e tutti 
ahbandonarono i loro posti 
nella grande sola dei ricevi-
menti al Cremlino. ver fare co
rona attorno a quel cantante 
dalla voce sottile e intonata. 
come in un matrimonio pae-
sano. 

Uomo senza esitazioni. di 
temperamento felice, Gaga
rin. forse. aveva dentro di 
s<* un dubbio che lo tortura-
va e che avevo colto in uno 
di questi incontri casuali nel 
corso dei quali. rieonosren-
domi. mi chiamava c I'Uni-
td >: ti dubbio di essere di-
ventato o di star per diventa 
re una sorta di * monumento 
nazionale >. 

Scampato ad un brutto in-
cidente automobilistico nel 
novembre del 1961 (che gli 
aveva impedito di venire in 
Italia a ricevere la medaglia 
<Toro « Cristoforo Colombo >) 
da allora era circondato da 
una vigile e premurosa atten
zione. Ma chi ha scelto la 
vita del cosmo non pud ras-
segnarsi a fare il monumen 
to a terra, e anche se questo 
era il disegno delle autoritd 
(come rischiare la vita del 
primo cosmonauta del mon
do?) a questo disegno Gaga
rin si ribellava con tutta la 
sua giovanile esuberanza. 

L'ultima volta che lo vidi 
fu ai funerali di Koroliov. il 
« vecchio » per i cosmonaut', 
ti « costruttore capo » per tut-
to il resto del mondo. Aveva 
gli occhi arrossati. Ricordo 
il giorno in cui Koroliov lo 
aveva accompagnato ai piedi 
dell'ascensore diretto alia 
capsula spaziale della < Vo-
stok n. 11>. Qualche minuto 
dopo la navicella costruita da 
Koroliov, con Gagarin a bor
do. entrava in orbita attorno 
alia terra. 

Non aveva voluto rasse-
gnarsi ad essere soltanto que
sto, il «primo cosmonauta 
del mondo ». Aveva ripreso a 
collaudare ' aeroplani, a sol-
care i cieli, aspettando sem-
pre di essere chiamato ad un 
altro volo nel cosmo. Non ci 
andra pxu, Yuri Alexievic 
Gagarin, contadino e comu-
nista russo. Ma nessuno potra 
toccargli quel primato, suo e 
del suo grande paese. Da oggi 
egli entra nella leggenda 
umana. 

Augusfo Pancaldi II ritratto di Gagarin disegnato da Corrado Cagli 

COME GAGARIN RACCONTO' IL SUO VOLO 

NON VERRETEMICA DAL COSMO? 
«Si, compagna, e proprio cosi!» 

II loncio, il volo e I'atterraggio della « Vostok - 1 » nel ricordo del primo cosmonauta della storia 
Yuri Gagarin, dopo la sua J megahertz e, nel diapason delle j beatitudme. Poi. con 1'ab.tudine. | questa prova. le coie andavano | a] sarebbe po.̂ ata nel pinto pr 

storica impresa. aveva sent- I onde ultracorte. sulla frequenza mi rimisi ad eseguire il pro- I pcessappoco come durante gli visto. Folle di gioia. mi misi 
Yuri Gagarin, dopo la sua 

storica impresa. aveva scnt-
to un libro — La via del 
cosmo — nel quale rccconta 
la sua vita e le sue espe-
rienze di primo cosmonauta. 
Dal libro. che in Italia e 
stato pubblicoto dagli Edito
ri Riuniti. riportiamo ampi 
stralci del capitolo nel qua 
le Gaaarm descrive il suo 
rolo nel cosmo. 

t Andsamo! Tut to funzjor.a 
normalmente. Mi sento bene >. 

II mio sguardo cadde sul qua-
drante del cronometro: le lan-
cette segnavano le 9 e sette mi-
nuti. tempo di Mosca. Udii un 
sibilo. poi un rombo sempre piu 
alto, sentii che il missile gigan-
te vibrava da cima a fondo 
violentemente e che lentamenle. 
molto lentamente. si siaccava 
dalla rampa di lancio. n rumore. 
per la venta. non era molto piu 
assordante di quello che si deve 
sopportara nella carlinea di un 
aereo a reazione. ma qui si tra-
duceva in n5onanze musicali e 
timbri cos! particolan che nes-
sun compo^itore avrebbe potuto 
nproduru" ne con Yim&ezo di 
strumenti musicali ne con la 
voce umana. 

La t Terra » comunied: 
cSono passati settanta second! 

dal decoHo*. 
«Ricevuto — risposi —. Set

tanta secondi. Mi sento bene. 
Continuo il volo I sovraccari-
chi aumentano Va tutto bene ». 

Avevo risposto con voce fer-
ma e tuttavia penvivo: come. 
soltanto settanta secondi* Ma 1 
wn-vli sono Iunehi come mi-
nuti! 

t Terra » chiamo ancora: 
c Come va la salute? >. 
c Molto bene K da vol. ca 

me va? ». 
«Tutto normale». rispo*e 

« Terra ». 
Ero collezato con la Terra at-

traverso tre canali di comunl 
cazfone fimn'nnanH nei due ten-
si. Le radiotrasmittenti di Nir-
n*o. a onde corte. emettevano oil-
la frequenza di 9.019 e di 20.008 

megahertz e, nel diapason delle 
onde ultracorte. sulla frequenza 
di 143.625 megahertz. Le voci dei 
compagni radio terrestri mi per-
venivano cosi chiare che avrei 
potuto vederli a due passi da 
me. Quando il missile ebbe su-
perato gli strati densi deli'at-
mosfera. il cono protettivo che 
ne ricopriva la testa fu esploso 
automaticamente e dagli oblo 
mi apparve Iontanissima la su-
perficie della Terra. In quel mo
mento ii Vosluk (Wisna aitis-
simo sopra a un largo fiu-
me sibenano e ne distmguevo 
nettamente gli isolotti coperti 
d'alberi illuminati dal sole. 

Xello stesso momento c Ter 
ra > chiamo per soHecitarmi un 
comunicato. 

e Vi sento benissimo — rispa 
si —. Sto perfettamente bene. 
D volo pro=*goe normalmente 
I sovraccartcfii ajmentano an
cora. Vedo la Terra, una fore-
sta. delle m*vo!e >. 

Effettivamente i eovraccarichi 
continuavano ad aumentare ma 
fl mio o-ttanismo vi si alattava 
poco a poco Arrivai a oensare 
che ne avevo soppo-tati di mae 
giori nella centrifuea. Persino 
le vibrazioni mi narvero piu sop-
portabili di quelle subite nel 
corso dezli aPenamenti. In una 
parol a .il dtavolo non e poi co«l 
brutto come lo descrivono.. 

A nn certo momento potei co-
munfeare: 

«In questo Istanfe. come pre 
vlsto la nave cosr.vca si e se 
narata dal missile vettore Mi 
sento bene Kcco i rwametn 
deirinterno della cabina: ores 
sione una unita: umidita 65 per 
cento: temoeratura 20 gradi La 
pressione e identica nel compar-
timento <taeno e normale nei 
sistemi di orientamento > 

La nave cosmica aveva rag-
ftiunto la sua orbita nella larga 
strada del cosmo e adesso. fi 
nitf I sovraocarichi. mi trovavo 
nello stato di imponderabilita di 
cui parlavano J Jibri di T«iol-
kovslci che avevo letto da bam
bino. Inizialmente proval un 

1 senso nuovo e straordinario di 

beatitudme. Poi. con 1'ab.tudine. 
mi rimisi ad eseguire il pro-
gramma stabihto e a chiedermi 
cosa avrebbero detto sulla Ter
ra quando si sarebbe diffusa la 
notizia del mio volo... 

Dagli appareechi di bordo sep-
pi che U Vostok si trovava ri-
gorosamente sull'orbita presta-
bilita e stava per sorvolare la 
zona infenore del pianeta at-
tualmente non nschiarata dal 
sole. II nassaggio dalla lt»re 
alle tenebre fu improwiso. In 
un attimo mi trovai a volare nel 
buio. Probabilmente stavo attra 
versando l'oceano perchd non 
vedevo piu mente in bawo. nem 
meno la polvere dorata delle cit 
ta illuminate. 

Alle 9.51 entrd in ftmzione il 
sistema di orientamento automa 
Uco. II Vo'tok. u*citodallombra 
fu orientato immediatamente sul 
Sole i cui ragai adesso. accen 
devano I'atmosfera terrestre. 
L'orizzonte si coloro di un aran-
cione caldo che sfumo in tutti i 
colori dell'arcobaleno azzurro. 
blu. violetto nero. Una gamma 
di co'ori indescrivibile. come 
nelle tele di N'.ko'ai Roerich 

Un minuto dopo. sorvolando il 
Cano Hom. lanciai qje*to mes-
sazzio: 

« n vo'o pro^cr.ic r.ormalmcn 
te. Mi sento bene... >. 

Alle 10.15 trovandomi nei 
pressi del continente afneano. 
le anoare-nchiature auto-naticbe 
a p-o?ramma trasmisero agli 
stnimenti di bo-do fl comando 
di tenersi o-onti per I'accensio 
ne dei motori di frenagffio In 
o^ieiri'tanfe comunicai a Terra: 

«11 volo prosegue noTnalmen-
te. Sopporto bene lo stato di 
imponderabilita ». 

Di 11 a poco avrei dovuto ab-
bandonare lo stato di imponde
rabilita e subire nuovi e piu for-
ti sovraocarichi. Poi. neU'imme-
diata prospettiva. mi attendeva 
il surriscaldamento fantastico 
della superflcie estema della 
nave cosmica al momento della 
sua entrata negli strati densi 

1 dell'atmosfera. Nell'attesa di 

questa prova. le cose andavano 
pcessappoco come durante gli 
allcnamenti a Terra. Ma cosa 
sarebbe accaduto nella fase 
estrema del volo? I sistemi au-
tomatici avrebbero funzionato 
senza errori? Un guasto imi>re-
visto non era forse in agguato 
da qualche parte? L'automazio 
ne d certamente una gran bella 
cosa ma, dopo aver fatto il 
punto. mi tenni pronto a n'Cnde 
re nelle mie mani la di'ezioie 
della nave cosmica e. «e fa?-t> 
stato necessario. a euidarne la 
dLscca in una regione che avrei 
scelto io stesso. 

Alle 10 25 i motori frenanti 
entiarono automaticamente in 
azione. esesruendo loperanone in 
modo perfctto e al momento vô  
luto. Una volta sa'iti. bisognava 
pur discendere! II Vostok. era-
datamente. comincio a rallenta 
re la sua eorsa pas=ando dall'or-
bita airellLsse di transizioie. Poi 
tutto il corpo della nave cosmi
ca s'infild negli strati densi del-
l'atmosfera. La sua superfine si 
scaldava rapidamente. Attra\er-
so gli schermi protettivi degli 
oblo vedevo il mmaccioso nfles-
io delle Hamme che danzavano 
»iUomo ailastronave. Mi trova
vo insomma all intemo di una 
sfera mfuocata che precipitava 
terso la Terra, ma nella cabina 
la temperaUira non suserava I 
venti gradi. 

Lo stato di imponderabilita era 
scomparso da un pezzo e la de 
celerazione mi schiacciava con-
tro il sedile. I sovraccanohi an-
mentavano vertigmosamente ed 
erano piu forti che alia parten 
a. A questo punto la cosmona-
ve si mise a girare su se stessa. 
Ne informal immediaLamente la 
< Terra >. Ma anche questa ro-
tazione. che m'aveva non poco 
preocaipato. fini e fl resto della 
discesa fu assolutamente nor
male. Era chiaro che tutti i si
stemi avevano funzionato a me-
raviglia e che la nave cosmica 

si sarebbe po.sata nel pinto p r * 
visto. Folle di gioia. mi misi « 
cantare un'ana che mi piaceva 
molto: 

La patria ascolta 
La patria sa... 

La na\e cosmica scendc.a dol-
cemente ed io mi prer>arai al-
ratterraggio. ormai certo che la 
battaglia era vinta e che il Vo
stok avrebbe toccato terra -,cnzM 
danni. Ancora dsecimila metri. . 
N'o\emiIa soltanto.. otto., sett*. 
In bas=o vidi bnllare il na^tre 
argentato del Volaa. Avevo im 
mediatamente riconoscmto il 
gran fi'ime nisso e le terre sul
le quali Dmitn Pavlovic Martia-
IIOV mi aveva in^eanato a pilo-
tare. T*itto in CSM? m'era noto: 
la camnasna che s*aj>-iva a ner-
dita d'orchio i camni orimav^-
nli. i bo^chi le strade e Sa
ratov con le sue ca«e amimr-
chiate come tin pigno di dadi. 

Alle 10.55 dopo aver fatto un 
giro del nostro pianeta il Vo<tnk 
si noso senza danni. nella zona 
p-evi?ta in un camno arato del 
colcos l^n'm^ki Put. non lonta-
no dal villa gem di Srrrelkova. a 
S'jd est della citta di Kneels 

Misi i piedi sulla te-Ta frrrnn 
e vidi una donna e una bambina 
che mi euardavano ciirinxamen-
te Vn vitellino scorazzava nel 
r>*essi Mi incamminai verso di 
lo*o ment'e le due donne «i dl 
n?evano alia mia volta Ma. man 
mano che avanzavano i lo-o 
pass! si facevano sempre pin 
tn^e<i«i Von e'£ dubbin che n«»l 
mm sea'andro di un vivo a^an-
cione ch'esse non avevqno mai 
visto facevo loro naura 

«Sono dei vostri. comnairnc 
dei vostri ». mi mLsi a uridare 
tosliendomi il casco ermetico 

Si trattava come seppi dopo, 
di Anna Akimovna Takhtarova. 
moglie di una guardia forestale. 
e della sua nipotina Rita, di sei 
anni. 

«Non verrete mica dal om-
smo' > mi domandd la donna 
con voce incerta. 

<E* proprio cosl>. risposl 

& 
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Tre momenti importanti della vita del compagno Gagarin. Da sinistra: quando e gia, con il casco d'astronauta calzato, nella sua « Vostok »; mentre gode del riposo con la moglie e la f ig l ia ; quando nella Piazza Rossa, 
una folia immensa lo saluta, dopo la sua impresa storica. A fianco gl i so no Krusciov e Breznev 

LA FOLLA MUTA E COMMOSSA SFILA ALL'EUR DAVANTI ALLA SUA VOSTOK 

ioia «Un dolore pari alia 
che ci regalo quel giorno » 

Gagarin nella storia 

PROVO CHE 
IL COSMO NON E 
TROPPO GRANDE 
PER L'UOMO 

E' mnrto Yuri Gagarin a 
sette anni, quasi esatti dal 
giorno in cui compi la sua im
presa: il prtmo volo orbitale 
umann. Egli non comincia ora 
ad appartenere alia storia. 
poiche vi avcva consapevnl-
menle apparfenuto in questi 
sette anm. tanto I'essersi le 
vato per primo nelle regioni 
cosmiche. I'pssersi per primo 
affrancatn dalla gravitd ter-
restre lo segnalavann, vtvenle 
fra i virpnti. come tin cam-
pionc della specie umana, un 
pmnicre della promnzume del-
Vttomo. della sua crescita, del
la sua capacita di acquistare 
nunve. necessarip dnnensioni. 

Come altri fanno in queste 
ore. anche noi ricordiamo la 
parola del precursore Tstolko-
wski: « La Terra & la culla 
della raaione umana. ma non 
si pud t-ivere sempre nella 
culla ». La Terra, fisicamente. 
e un frammento dell'Vniverso. 
come cer.tinaia di milwni di 
altri. Storicamente. e la sede 
dell'uomo. vale a dire della 
ragione. della coscienza del-
VUniverso. In essa si contrap 
ponpono un momenta obiettiro, 
casuale. accidentale — percid 
sottoposto a infiniti fattori ad 
esso esternt — e un momenta 
soggettivo. Vuomo, che per 
essere sapiens, per la sua at-
tttudine a coghere i rapporii 
fra le cose esistenti fuori di 
lui, si pone di fronle non alia 
sola Terra, ma alVastieme 
dell'Vniverso, come una for-
ta capace di modificare que
sti rapporii. per assicurare la 
propria sopravrivema e con
tinued 

Sono arrenuti nel corso del
la vita delle generazioni oggi 
attive due saltt dt qualita. en 
trambi nella direzione delVaf-
francamenlo dell'uomo da con-
dizioni cosmiche che, per la 
Terra in quanto tale, ercno 
date una colta per sempre; 
che cioe sema Vinterrento 
vmano non sarebbero state 
mat modtficate. II prtmo e 
stato I'avrenlo della energia 
nucleare. vale a dire la ri-
produzione sulla Terra della 
energia delle stelle. mentre 
fino allora I'energia esistente 
sulla Terra era solo il rifles 
so. la consegvenza delle ra-
diazioni prorenienti dal Sole 
11 secondo e stato - preceduto 
* preparato dal lancio degh 
sputnik — I'impresa di Gaga 
tin: I'affrancamentn dell'uomo 
dalla gravitd terrestre 

Con queslt due salti. Tuomu 
ha cominciato ad acquistare 
dimension! cosmtche: ha por 
talo la propria sede. la pro
pria capacita di modificare 
forze rapporti e cose, fuort 
della Terra, sulla soglia del 
cosmo. E' questa — come for-
se non molti tntendono ancora 
— una necessity. La Terra 
come ogoetto. frammento co 
smico non e eterna ne' e 
eterno il Sole da cui essa e 
renuto trnendn la vita. seb 
hene naturalmente la prospei-
too di esisiema del sistema 

solare si misuri in miliardi di 
anni. 

Piu in generale, le condizio-
ni della vita sulla Terra di-
pendono strettamente da fatto
ri che hanno origine fuori del
la Terra: da un particolare, 
difficile, persino improbabile 
equilibrio di questi fattori: ra-
diazioni. schermi. forze attrat-
tire, magnetismo, composizio-
ne chimica. Cost Vavvenire 
della specie umana dipende 
certamente dall'acquisto. da 
parte dell'uomo. della capa
cita di mtervenire su questi 
fattori e di modificarli. come 
per millenni ha gia saputo mo
dificare altri fattori naturali. 
che hanno luogo sulla stessa 
Terra. Oggi Vuomo non ha piu 
molto da temere dalle belve, 
ne dalle piene dei fiumi. e si 
difende bene anche contro i 
ciclont e i terremoti: la sua 
sianoria sui ennfini del pia-
neta ove la sua specie si i 
vpiiuta sviluppando. e acqui 
sita. 

Ma e chiamato, Vuomo. a 
confrontarsi con altre forze. 
di cui solo da breve tempo ha 
imparato a intendere la na-
tura. che per essere extrater-
restri non sono meno determi
nant'! della sua stessa rita. e 
del suo avremre Percid usci-
re dalla gravita terrestre e 
spingersi nel cosmo non e solo 
bravura e audacia: e la mi-
sura di una dimensione e di 
una neceisitd. storiche. Prima 
0 poi. forse tra migliaia di 
anni Vuomo davrd poter assu-
mere \1 controllo del sistema 
solare come ha oggi quello 
della Terra, e dovra poter in-
tervenire su una scala co-
smica anche piu casta. 

E' una lunga prospettiva, 
che ha alia sua origine I'im
presa di Yuri Gagarin Non e 
il dettaalio tecnico. del resto 
noto. che ci interessa oramai: 
e il significato storico e scien
tific dell'impresa. nella sua 
dimensione piu generale In 
termini tecnici. naturalmente. 
savrrinmn che la fisica dei 
grandi missili. unila al piu 
rmntuale impiego delle ap-
parecchiature eleltrnniche di 
direzione e di controllo. han
no reso pwsihili la messa in 
orbita di corpi oe*anti. e per 
cin il volo orbitale umano. E 
anche sappiamo che questo 
tipo di locomozirme. come ser
ve per airare attnrno alia Ter
ra potra *ervire a rnoaiunae-
re Ionian! vianeti Etsn rap-
presenla dunque un salto as-
soluto 

1st nrincivale inrnqnila. fl 
12 aprile Wl. era Vuomo' Q 
rapportn fra la raaione del 
Vuomo e il suo coroo Vuomo 
Yuri Gagarin ha rispnsfo per 
tulti oli unmini. con un si che 
ha awrin alia specie vmann 
un arrevire non D"i <o?o ter 
retire POT un'nra e f» mi-
nuti quel 17 aprile eqli solo 
terme che il cosmo non era 
frnrw> qrande per Vuomo. 

Francesco Pistolese 

L'emozione nei saloni della mostra spaziale - L'annuncio nell'Univer-
sita in lotta, capannelli davanti alle edicole, la commozione della citta 
Bandiere a mezz'asta - Mille occhi hanno scrutato la sua capsula vuota 

Gagarin e in alto, sull'ascensore della rampa che lo porta alia Vostok. Sta per flnire il conto alia rovescia: poi via, nello spazio 

c E' come se fosse morto un 
fratello gratule. a cm c e n n a 
mo finora appoggiati. che ci 
aveva spaiancato tutte le stra 
de... il dolore. adesso che Ga
garin non e'e piu. e pari sol-
tanto alia gioia che ci aveva 
regalato con quella splendida 
impresa. all'entusiasmo e al 
1'orgoglio di essere tiomini co 
me lui. di essergli fratelli... ». 

II sole inonda il pia/zale del 
la mostra elettronica spaziale 
di Roma. all 'EUR: il ferrovie 
re florcntino Roberto Solari. 
non riesce a staccare gli oc 
chi dalle lamiere deila Vo 
stok. 1'astronave identica a 
quella con cui Yuri Gagarin 
compi il primo volo nello spa 
zio. Ha gli occhi arrossati. rac-
conta di quel giorno d'aprile. 
quando ascolto alia radio la 
notizia. e di poche ore prima. 
quando sul tram gli oeehi gli 
erano caduti su un giornale e 
gli si era gelato il sangue nel
le vene. 

Intorno a lui e'e un capan-
nello di operai. di studenti. di 
impiegati venuti a \ is i tare la 
mostra: tutti hanno lo sguardo 
fisso sul razzo proteso verso 
il cielo. sull'abitacolo del pilo 
ta. sulla scritta rossa che spic-
ca tra i riflessi d'argento 
€ Adesso semhra quasi irreale. 
6 difficile perfino immaginare 
che un uomo possa averla spin-
ta nello spazio... — mormora 
una ragazza — ora che Gaga
rin e morto non riesco a ve-
derla se non come una cnorme. 
eccezionale. macehina... ma 
soltanto una macehina... >. 

Poco lontano le copie di Pae-
se Sera con la tragica notizia 
vanno a ruba. la gente le 
strappa quasi di mano alio 
strillone. Tutta Roma ha sa
puto in pochi attimi che Yuri 
Gagarin era morto- J elorna-
Ii. la radio hanno diffu^o la 
prima notizia e subito. d'mcan 

W* 

^s*-

Vladimir Serioghin, I'ingegne-
re colonnello, perito con Ga
garin nel tragico incidente 
aereo. 

to, il nome di Yuri e \olato 
suite boeche di tutti. Nelle 
fabbriche. nei negozi. nefih ur 
lici. in tutte !e strade non si e 
parlato d'altro* come quella 
mattma del 12 aprile del 1UG1 
Ma sta\olta sottovoce. spesso 
con un nodo alia gola. con una 
commo/ione mai pro \a ta : al 
la stazione Termini, a piazza 
Colonna. a San Giovanni, la 
gente si 6 accalcata dinan/i 
alle edicole. per sapere « co 
me > e per r i \edere quella foto 
di Yuri sorridente che ncssuno 
aveva mai dimenticato. In tut 
te le sedi democratiche. nelle 
caserine, al ministrro dell'Ac 
ronautica intanto le bandiere 
abbrunate vengono calate a 
mezz'asta non appena arriva 
la tragica notizia 

Anche nell 'Univemta. nelln 
facnlta di I.ettero occtipata. tra 

Da un capo a I Ta I fro della Terra volano i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa 

«Ha portato piu in alto e nel futuro 
la misura dell'uomo per tutti noi» 

La voce degli scienziati e dei lavoratori, dei colleghi e degli uomini di cultura italiani e stranieri 
La pnrru reazione. in Uitto il 

morvio. quando le radio e le 
agenue di siampa hanno inter-
rolto i normali p:ogrammi per 
dare La notiz:a della sue morte. 
e stata muta: un silenzio che 
solo quel nome e solo quella no-
U«a nempi^ano tulto 

Piu tand: sono venule le pa 
role, dimcih a concepire e a pro-
nunciare. cosi come facile era 
invece valutare I enormita della 
perdita. il vuoto che appartiene 
allumanita uitera che ebbruiu 
le bandiere di decine di paesi. 
I drappi ro&si in centinaia dj 
citta. paesi. villaggi di tutu i 
continenti. Penche con il compa 
gno Gagann e scomparso il pn 
mo terrestre dello spazio. I pn 
mi a parlare sono stoti quelli 
che possono chtamarlo c colle 
ga >. gli scienziati che ne ave 
vano seguito il volo. da un os-
servatono all'altro del globo 

II segretario dell associazione 
astronautica e miisilistica jugo 
slava. Vladislav Matovich ha 
dotto: « La notizia che non c'i 
piu fra not tl simbolo vivente 
della conqvtxta del cosmo da 
parte dell uomo. non e'e piu il 
primo cosmonauts Yuri Gagarin. 
ci ha iolorovimente colpiti Era 
amato in (ut(o U mondo. Per 

tutti noi e per tutti i suoi col 
teghi rxmane un eremp\o di de-
dizione e di nobdi obretUn >. 

Gli astronauti amencam hanno 
inviato ai cosmonauti sovie 
Uci un telegramma che dice: 
t Sulla offuscherd mat la me 
morux dell essere slato eph U 
prtmo pdo'a dello spazio Le 
nosUe condoglianze vanno a 
Valcntina Gagarin, oi figli e 
alia famiglta >. E James Webb 
della N.ASA ha man la to un mes-
saggio all'accademico Blagon-
ravov. direttore della Commis-
sione sovietica per la esplora-
ZM»e dello spazio. «Yuri Ga
gann — dice tra l'aitro — sard 
sempre ncordato come il primo 
che abbia sfidato il cosmo. 
avnando I'umamtd sulla via 
dello spazio ». 

II professor Hideo ltokava. no
lo sctennato missilutico giappo-
nese. e anch'egli fra le prime 
voci cne hanno tempesteto di 
messaggi lamhasciata dell L'RSS 
a Tokio. L'ha ncordato come 
era quanta non volava. uomo 
fra gli uom:ni. amico fra gli 
amici: «ULra colto aflatnle. 
energtco Amava molto scherza 
re cd era pieno di humour. Son 
riesco. ncordandolo. a capaci
tor mi che non e pi& Jra i vivi». 

c 71 primo che ha aperto la via 
del cosmo — ha detto r.el SJO 
telegramma il direttore dello 
ossen-atono di Bochum. Cha-
min-ski. — Epli e stato una per-
sonahta d"imporXanza storica. 
che I'umamta ricorderd nei se-
colt futun >. 

U futuro: mai un concetto s; 
mile e tanto appartenuto ad un 
uomo morto In Italia, fra gli 
uurnim di soenza e di cultura 
questo concetto e accanto at 
do!ore per la scompar5e del 
compagno Gagarin. Gtacomu 
Manzu. to scultore. Premio Le 
nin. die ha eternato nella por 
la di Dronzo di San Pietro. il 
Inonfo della « morte nello spa 
ZK> > ha anche lui parlato di 
Gagann come simbolo de! fu 
turo: < L'mrt.fnettato morte di 
Uaoann mi ha addolorato come 
credo sard per tulti Quest'uo 
mo che ha conquistato per pri
mo lo spazio e simbolo del no 
stro futuro ». Un futuro che non 
e solo della acienza. E dice Car 
lo Levi: « Era a primo. fra tut 
ri. dopo millenni. protagonista 
it una vicenda che aveva. per 
tutti. aperto le parte chiuse 
aUargato. non solo fisicamente. 
t limiti dell'uomo. Era dunque, 
U simbolo della Uberazum* da 

tutte le censure, da tutte le an-
tiche gerarchie. L'umamtd nco 
noscera nel suo nome la pro 
pria parte migliore e piu nra 
quella che. nascendo dal popo 
lo, scoprira e creata Vaweni 
re. Altn del popolo prenaeran 
no iJ suo pa-sfo: ma la sua men 
le e lutto del mondo» 

L'n lairo e un esempio. ag 
giunge Alfonso Gatto: t Come 
dire J mio nmpianlo. la mui 
commozione. la mta emozton* 
per la mnrle di Gaaarm che 
aveva varcalo i confini delle, 
spazio e portato in alto la mi 
sura dell'uomo? Soi continue 
remo ad mwitarlo e a creaere 
ancora nella sua vita piii in 
credibtle certo dello sua mm 
le. anche se quesla a ferma 
a medtlare di quantr, n.<c'iio.<o 
eiercino del dovere. di quanta 
libera iniziativa nel coraggio 
eglt ha aruto bisoano oer testi 
moniare la sua fede nell'avve 
nire dell'uomo La giormezza 
ha valuta dor gli per sempre il 
suo volto. Veld del giovane man 
do che in lui si riconosce e si 
ammira». E il poeta Salvatore 
Quasimodo: eSono profondamen 
te colpito per la scomparsa 
deU'eroe sovietico Gagarin, che 
io considero una degli uomini 

veramente nuovi di tutta questa 
nostra ctvilta confusa Sono con 
vinlo che i ragazzt sovteuci 
avranno Gagartn come punto (it 
njertmento per le loro con 
quiste >. II prof. RiJjr^ni. dirtt 
tore dell 'Os-enatono anrofiM 
co di Arcc-tn si e cosi e^p-c-
so: € ET la morte <ii un aranr.c 
uomo. che ha aperto le siraie 
del cosmo all umamta. E ui 
lutto per tutti quanli E' >lalo 
uno choc per tutti. pcrche rr> 
.•Niino si atpettara che un uo 
no potesse fiwre cost. Pur-
troppo e mono per il pra 
gresso ». 

*un Gagann pnma di diven 
tare un s:mbo!o era anche una 
realta nel mondo del lavo-o 
soMetico *La co*a che mi ha 
fallo veramente pensare di que 
st'uomo — ha ietto il profes 
sor Carpi — e che pur avencio 
raagiunto la fama. aveva segvi 
tato a fare tl suo laroro U col 
lawJatore •Taerei. come prima 
di dtventare un eroe tnternazio 
nale ». 

Fra le centinaia di telegranmi 
che nelle primissime ore sono 
giunti all'amba.sciata sovietica 
dalle fabbnche dalle comni*aio 
ni Interne di ogni luogo dove si 
lavora e si stadia, ecco quello 

che la te?retena della CGIL 
ha in.iato a: .ssndacnti soneiici: 
c IJI segretena della CGIL si 
fa inlerprete dfll'unantme sen 
timento di conioalio dei lavorti-
tort italiani per la Uanca scorn 
rvirso di Yuri Gayartn In lui 
Dnmo co*monauia della stnrwi i 
'oinratort tt.ihani arerano sa 
lutato il *imts>lo di una delle 
mamme conquttte del gento del 
laroro e dell'audacia umana 11 
nome dt Yuri Gagartn re^lcrn 
xmpentura e*premone dell'an 
sia dt proare**o che antma i la 
roratort e vopoh dt lutto il mnn 
do Con que«lo spiritn la *egre 
leria della CGIL porae at fa 
mthari e all'intero popnilo lavo 
ratnre soriettco i sensi della 
propria commozione e le condn 
ahanze piu sentite * 

II pres.dente jupaslavo Tito ha 
mvia'o un telegramma di condo 
ghanze per la morte di Ga«ann 
a Breznev e a Podgomy. Anche 
il p'esidente amencano John 
son ha imiato un me^saggIO di 
conioglianze al governo sovie 
Uco ed ha nlaseiato una dichia 
razjone nella quale rende o-
ma^gm a Gacarm. Al governo 
sovietico hanno telegrafato an
che il segretano dell'ONTJ U 
Thant, e il vice presidente USA 

gli studenti 6 sceso un velo di 
commn/innc e di dolore1 * Ave-
\o apiiena dodici anni quando 
Gagarin volo nello spa/io - di-
ci' Mauro Oi Marco, un gio 
vane di matematica - io non 
capivo bene cosa fosse sue 
ces«o. \ e d e \ o mio fratello sor 
ridrro. la gente che si ab 
bracciava. senti\o che era <iv-
ventito qualcosa d'ecceziona 
le. . ora so pcrche quel giorno 
e stato grande per tutta Puma 
mta.. > 

Studenti di medicina. di Ie4-
tere. di nrchitcttura non par 
lano d'altro- per ognuno di 
loro quel giorno d'aprile sara 
incancellabile 

Ma si parla anche doll'* un 
mo> Gagarin: di quegli * oc
chi buoni », come dicoim alcu 
ne (lonne. al mercatino di piaz 
za Fermi, di quel sornso. di 
quelle fotogralie insieme ni 
due piccini. « D o \ e \ a essere 
un uomo sempluv. uno del 
popolo. cresciuto come noi » 
npetono le donne Ma senza 
dubbio dove remo/ione per la 
tragedia e piu intensa e pro 
prio nel salone della mostra 
spaziale. tra le capsule, le 
sonde. 1 satelliti mcttorologici 
A ruichi passi d.illa capsula 
simile a quella con cut Gaga 
rin compi la sua eccezionale 
impresa. su un ta\olino. c sta 
to deposto un cartoncino bat 
tuto a macehina: « L'enn' d**l 
I'Unione Sovietica colonnello 
Yuri Gagann o morto » 

I/O pamne di un libro si 
riempion') di firme. gli im 
piegati di tutti gh stands 
sfilann in silenzio sostano 
pochi attimi. e si allontana-
no mornuirando. sotto\nce 
qualche frasc: t K' inrre 
dibile. era un uomo eccezionn-
le... ». « Era straordinario. SIH 
per quello che aveva fatto. sia 
per la simpitia che a \ e \ a s« 
puto rareoglicre attorno » 
se... ». Dinanzi alia capsula. 
sostano due ragaz/e. Aurora « 
Rossana. due impiegate cSem 
bra forse assurdo. ma qui da
vanti a questa navicella cl 
s tmbra quasi di vetlerlo. di 
ncordarlo come in quei giornl, 
senza pensare che adesso non 
e'e piu...> La moquette ovatt« 
i rumori. le voci degli strilloni 
si spezznno contro le grandi 
mur.T il silenzio irreale che 
awolge la sala dh il senso 
fklla grande perdita. e un vec 
chio. dinanzi alia capsula n«*-
sce a stentii a IrrftU-titiv 1* 
lacrime: « Non e poss.bile... » 
ripete scrollando la testa 

Fuori sul grande piazzale. 
attorno al razzo vettore Vo
stok. un gruppo di studenti e 
di passanti !eggono i titoli dei 
ginrnali Un operaio. in tuta, 
si awic ina : « bisogna onorar-
lo come un grand'uomo. smet-
tere il Iaxoro in tutte le fab
briche. seguire i suoi fune 
rail come se fos«imo la .. > 

Un giovane insieme a due 
ragazze e in un angolo. fls 
sa affascinato il razzo «Io 
conservo ancora i ritagli dei 
ciornali di quel giorno. la piu 
grande impresa. la data forse 
piu importante della storia... 
ora Gagarin e morto Avreb-
be notuto fare ancora di piu. 
ragciungere altre mete.. » Si 
fermano alcune auto la gente 
e rmde >i ferma ancora una 
volta come in segno d'omaggio 
dinanzi al razzo vettore che 
adesso «embra vuoto. privo di 
«en=o. incapace d'innalzarsi. 
Scrutano dentro le lamiere co 
me alia ricerca di Yuri, di 
quell'uomo con gli « occhi buo
ni » col snrriso aperto leale. 
con cui tutti si sono appas 
sionati. che a tutti ha regala 
to una impresa meravieliosa. 
E mormnrano ancora « era un 
uomo eccezionale. sarebbe riu-
scito a fare ancora di piu... > 

Marcello Del Bosco 
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ANCORA NESSUNA NOTIZIA DEI QUATTRO SEQUESTRATI 

e un poveracao, 
e stato solo un esecutore» 

Clamorosa affermazione di Peppiao Cappelli, il commerciante rapito e 
rilasciato da Mesina - « Mi ha salvato la vita» - Un abbraccio signifi-
cativo • Grazianeddu visitato in carcere.- grave deperimento organico 

Giovane innamorato del la cognata 

Ha massacrato 
il fratello 

con 9 proiettili 
La vittima lo aveva denunciato 

LE ACCUSE CONTESTATE 

Grazlano Mesina subito dopo I'arresto 

Dal nostro inviato 
NUORO. 28 

Una numerosa folia, stama-
ne. ha sostato a lungo davanti 
all'abitazione delta farniglia 
Campus, a Ozieri. Parenti. ami-
ci. curiosi, si accalcavano nella 
casa padronale e sulia strada: 
attcndevano il ritorno di Gio
vanni Campus. Si era sparsa 
poco prima la voce che il gio
vane possidente. dopo ventidue 
giorni di prigionia. era stato fi-
nalmente liberato. 

« Gli uomini di Mesina hanno 
dato ascolto aH'appello di non 
uccidere gli ostaggi lanciato 
dal loro capo attraverso i mi-
crofoni delta radio»: questo il 
commento della gente. visibil-
mente soddisfatta per la piega 
che andavano prendendo gli av-
venimenti. Si e trattato di un 
falso allarme. Questa sera, in-
fatti. verso le 23. « caschi blu > 
e polizia hanno incominciato 
una vasta battuta in provincia 
di Nuoro alia ricerca di Gio
vanni Campus e Antonio Pe-
tretto. 

L'appello di Mesina e rimasto 
finora inascoltato. Gli ordi-

All'universita di Filadelfia 

Venti studenti 
sospesi perche 
sono capelloni 

FILADELFIA. 28. 
I medici non possono portare i capelli lunghi. 

Ne sono profondamente convinti le autorita 
accademiche dell'ateneo di Filadelfia che han-1 
no sospeso venti studenti, prossimi alia laurea, 
convinti capelloni. La motivazione dell'assurdo 
provvedimento e la solita: question! di decoro. 
I giovani. per ora. non hanno replicato alia so-
spensione: non si sono presentati in aula ma 
hanno fatto s.ipere che intendono ricorrere, nel 
tnodo piu idoneo, contro il provvedimento. 

« Quando vengono da noi — ha detto il diret-
tore del collegio universitario — gli ricordiamo 
che sono destinati a diventare dei medici e 
quindi devono sin da ora comportarsi come tali ». 
Questa singolare dichiarazione (un buon medico 
pud benissimo portare i cipelti lunghi) e stata 
fatta dopo che tutti i titolari delle varie disci
pline. riuniti dal direttore. avevano svolto una 
lunga discussione. Sembra che nessuno dei pro 
fesson si sia dichiarato contrario al prowe 
dimento. 

I venti studenti sospesi sono fra I migliori del 
loro corso. Dopo i ripetuti avvertimenti a ta-
gliarsi i capelli. avevano deefco di non cedere. 
E non cederanno nemmeno ora. Uno di loro. 
a commento deU'episodio. ha d'ehiarato: «II no
stro dovere e quello di studiare e possiamo 
farlo anche con i capelli lunghi ». 

Annunciati da un boato 

Cielo chiaro 
per 3 meteoriti 
in piena notte 

CITTA' DEL MESSICO, 28. 
E' stato un boato terribile che si e sentito a 

cento chilometri di distanza. Sembrava una 
bomba di grosse dimensioni. Erano invece tre 
enormi meteoriti che. dopo aver attraversato il 
cielo di Veracruz, sono cadute fuori citta. fortu-
natamente in uno zona disabitata. Quando le 
hanno viste passare nel cielo. gli abitanti della 
citta messicana hanno creduto di vedere tre 
soli. Per un vasto raggio, infatti. le meteoriti 
hanno illuminato ogni cosa come se fosse pieno 
giorno. 

La notizia della caduta delle tre enormi meteo
riti e stata data da tutti i giornali messicani che 
hanno riportnto numerose testimonianze di abi
tanti del luogo. II singolare episodio e avvenuto 
nella notte tra martedi e mercoledl. Sul luogo 
della caduta si sono portati gruppi di militari e 
di scienziati che hanno iniziato i rilievi scienti-
fici. I tre corpi celesti hanno apcrto sul terreno 
tre crateri le cui dimensioni ancora non sono 
state rese note. 

Sempre nella notte fra martedi e mercoledl. 
altri testimoni hanno riferito che il cielo del 
Messico e stato attraversato da una immensa 
sfera di fuoco che. dopo aver compiuto una 
traiettoria semicircolare. si e schiantata sulle 
montagne a stid di Veracruz. Sono in corso ri-
cerche per individuare il punto della caduta. 

Palermo 

Travolto dallo scandalo 
il rettore si e dimesso 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28. 

Travolto dallo scandalo del
la laurea assegnata al fidan 
zato della figha con criten di 
sfacciato favontismo. il rettore 
deirUnnersita di Palermo prof. 
Gerbasi. si e dimesso dall'in-
canco dandone comunicazione 
al mmi«tro Gui. 

II prof. Gerbasi era statu ae-
cusato ieri di aver fatto ne«a-
mirare dal preside della facol-
ta di Leggc. prof. Scaduto (di-
sponendo per questo la naper-
tura dolla sessione. gia chiusa). 
il proprio futuro genero Alfon
so Merendino. gia ntiratosi due 
volte per impreparazjone alia 
stessa prova (proeedura chi
le): e di aver quindi fatto ria-
prire anche la sessione di lau
rea — pure es*a gia chiu*a da 
mo'.ti giorni — per dare un ti 
tolo al ciovanotto 

Sul grave episodio Gerbasi 
chiede ora una commissiooe mi-
nistcnale di inohie^ta che pero 
dovrebbe e w r e estesa a tut-
te le attre que^tioni aperte al-
rAteneo palermitano ed in pn-
mo luogo a«h e*ami e alle lau-
rec in As^emb^a svoltesi ad 
Architettura con la partecipa-
zionc di tutti gli studenti e dei 
docenti 

Su questa sessione. che ha se-
gnato il piu importante successo 
della Ictta desli universitari pa 
lermitani. Gerbasi aveva ieri 
mattina disposto una mehiesta 
interna del senate accademico. 
scavalcando persino il preside 
di Arrhif*»ttnra nmf Camnia 

Sdegnata la reazione di Ca-
ronia e degli allievi. 

«Dichiaro - ha detto Caro-
nia — che negh esa mi di lau
rea svoltisi il giorno 23 nella 
facoHa di Architettura. sono 
emersi in modo incontestabile 
Te.l'o livello di matunta civile 
di tutti gh «tudenti. la consa 
pevolezza della Assembles di 
facolta pre«ente agli esami. non 
ahe I'alto scrupclo e la massi-

ma dignita accademica di tutti 
gli undici membri della com-
missione di lauree... Ne ho ri
ferito al senato accademico e 
malgrado cid e stata decisa a 
mia in*aputa una indagine sul
le circostanze da me nferite, 
Non posso fare a meno di ri-
badire il mio piu profondo con-
trasto verso ratteggiamento del 
senato accademico. e contesto 
la vahdita della imea d\»*iwie 
seguita nei miei personali con-
fronti. lesiva del prestigio della 

facolta d'Architettura e della 
sua autonomia >. 

Sprezzante la replica a Ger
basi degli studenti di Architet
tura: « Assemblea — e detto in 
un telegramma — considera in-
giuriosa et offensiva inchiesta 
su unici esami laurea dignitosi 
et unici legali stop. Tanto piu 
considerate ultime notizie rela
tive laurea signor Merendino >. 

in poche righe—j 

Net '67 lanciali 153 satelliti 
GINEVRA - Durante il 1967 

sono staU lanciati 153 satelliti 
artificiali in orbita attorno alia 
terra. Lo ha rirerito I'Unione 
intem.izi«-)nale delle telecomuni-
cazioni. Gli Stati L'niti sono in 
testa con 82 lanci se^uiU dal-
1'UnrOTiO sotieUca con 66. La 
Francia ne ha compiti due. 
ringhilten-a. I'ltalia e 1'Austra
lia, uno ciascuno. 

A Pafrasso ha tremalo la terra 
PATRASSO (Grecia) - Una 

forte scossa di terremoto e sta
ta awcriita. ieri .T«ttina alw 
9.40 locali. nella parte setten-
tnonale della penisola del Pekv 
ponncso. A Patrasso e nei cen 
tri vicim la gente si e riversata 
nelle strade. Non vi sono state 
ne vittime ne dannL 

Rubati 19 quinfali di salunii 
TORINO - I ladn. penetrati 

nella salumeria di Patrizio Bar-
dosso. hanno asportato 30 pro-

sciuiti crudi. 60 cotti. «D0 chi-
Iogrammi di bonJiola. 500 chi-
Iogrammi di salami e 600 chilo-
grarruni di salskxe I soliti igno-
ti. entrati da un lucemarjo. per 
portare via i 18 qumtali di sa-
lumi tro\-ati nel negozio. han
no fatto uso di un camion. 

Beccafa mortale della gallina 
MESSINA — Una an/iana cop-

tadma di Barcellona. Caterina 
Giambd. di 52 anni e morta di 
tetano dopo aver ricevuto una 
beccata in una gamba da una 
delle galline del suo pollaio. 

(ondannaf i per la droga 
NEW YORK — Aocusatl di 

aver tentato di far entrare ne-
gli US.\ Oa Hong Kong eroina 
per un valore di circa 22 mi 
lioni e mezzo di dollari (un mi-
liardo e mezzo di lire), tre ame-
ricani e due australiani sono 
stati coniannati a lunghe pene 
detcntiw. 

ni del bandito orgolese, evi-
dentemente, non hanno fatto 
presa sui suoi subalterni. am-
messo che li abbia. Perche, qui 
da noi. e'e chi giura che sta-
volta. come altre volte. Mesi
na non era affatto capobanda. 
ma un semplice gregario. Lo 
ha ribadito Peppino Cappelli. il 
commerciante di carni macella-
te che fu rapito da Grazianed
du e dai complici I'll maggio 
del '67 e tenuto prigioniero per 
17 giorni. 

Cappelli ha incontrato Mesi
na e lo ha abbracciato. ringra-
ziandolo addirittura. «Mi ha 
salvato la vita — ha spiegato 
— e mi ha trattato con ogni 
riguardo durante la lunga pri
gionia. Graziano. oggi lo posso 
dire, e un poveraccio. E" stato 
l'esecutore. Non nutro alcun 
rancore nei suoi confronti. Ca-
so mai ho motivi di odio verso 
chi lha indotto a sequestrarmi. 
Lui stesso. nel rifugio, tra le 
montagne. mi disse che le indi-
cazioni piirtivano da altri. Non 
voile svelare nomi, perd. Da 
quel momento ho capito che 
lui. e gli altri come lui, non 
sono che manodopera. Assai piu 
pericolosi sono quelli che danno 
gli ordini >. 

Resta aperto il problema: chi 
sono i mandanti? E perche pro
prio ora Peppino Cappelli si e 
deciso a parlare? Prima era 
stato incriminato per reticenza: 
non voile descrivere agli inqui-
renti le circostanze del suo ra-
pimento. Aveva paura di rap-
presaglie. Ma se e vero che 
Mesina e gli altri rappresenta-
no la f manodopera >, la bassa 
forza. i € datori di lavoro > so
no ancora liberi e possono sem
pre colpire. 

Cappelli taglia corto e passa 
a tessere ancora le lodi del 
bandito. c Non e il sanguinario 
che descrivono. e invece una 
persona mo]to umana. Ha uc-
ciso per difendersi >. E' proprio 
vero: quando un uomo k brac-
cato diventa feroce come una 
fiera. 

Del conflitto di Fundales — 
in cui caddero i baschi blu Cia-
vola e Grassia e fu ferito a 
morte Miguel Atienza — la 
gente racconta gonfiando il mi-
to western dello sparatore in-
fallibile. Grazianeddu — secon-
do la credenza popolare — riu-
scl a impegnare un intero bat-
taglione di agenti e a portarsi 
a spalle il corpo dello spagno-
lo. Pura leggenda. 

Mesina ha ammesso di avere 
partecipato a quel conflitto. sen-
za sparare un solo colpo. I due 
baschi blu non li ha uccisi lui. 

L'uomo d'arme era l'ex legio-
nario. Fuggi con Mesina due 
anni fa dal carcere di Sassari. 
e prima di rompere I'assedio 
dei baschi blu rimasero per al-
cuni giorni nascosti nelle fogne. 
Quando raggiunsero il Supra-
monte — con la complicity di 
altri. e evidente — Miguel si 
dimostrd subito un elemento pre-
zioso per la riuscita dei van 
colpi. Era bene addestrato nej-
1'uso del mitra. conosceva cer-
ti c trucchi * appresi alia scuo-
la della Legione Straniera, in 
Corsica. 

Cappelli confessa di averli ri-
conosciuti entrambi. sempre nei 
giorni della prigionia. nonostan-
te Graziano e Miguel portas-
sero il classico cappuccio dei 
banditi sardi. 

L'amicizia profonda che li le-
gava non impediva. tuttavia. dei 
violenti scontri tra loro. c Due 
volte Mesina ha picchiato 
1'Atienza in mia presenza per
che non aveva obbedito agli or
dini. Pero gli era necessario. Io 
stimava e lo teneva nella ban-
da. anche se era di peso: non 
era pratico dei luoghi. non sa-
peva correre e saltare tra le 
impervie montagne del nuo-
rese». 

L'agonia del luogotenente. al-
lorche venne ferito negh scon
tri di Fundales. durd molto, un 
gionio o due: un chirurgo am-
vo nottetempo da Nuoro per cu-
rarlo. Troppo tardi. purtroppo. 
La cancrena aveva fatto il suo 
corso. Mesina pianse sul cada-
vere dell'ex legionario: quando 
fu sepolto. fece deporre sulla 
sua tomba un mazzo di rose. 

Questo e Grazianeddu. Una 
fama di c balente > romantko. 
distrutta nellarco di pochi gior
ni. rovinata a causa di un arre-
sto di < 'analledda 'ai > (che si-
gninca ccanaglietta di mezza 
tacca »). 

Secondo la polizia e caduto 
nella trappola come un tngenuo. 
si e fatto prendere a un posto 
di blocco mentre. in auto, anda-
va a imbueare la lettera diret-
ta ai familiari di uno degli 
ostaggi. Giovanni Campus. 

< Assurdo — dicono i bene in-
formatL — Quando si e maj vi-
sio un capobanda ridotto alle 
mansioni di postino? >. 

La ste^sa stona del bandito 
che rientra in paese in macchi-
na e per la via ptu difficile, non 
convince nessuno. Quando lo 
speaker della televisione la rav-
contava. centinaia di persone 
raccolte nei bar non riudcivano 
a trattenere le risate. 

Chi ha mai visto, in Barba 
ria. un latitante che non vuole 
perdere la hberta andarsene in 
giro come un turista? Ogni ban 
dito. da Stocchino e Liandru 
da Tandeddu a Cherchi. sino ai 
meno famosi, se sentivano no
stalgia di casa. della farniglia. 
degli amia. per nentrare in 
paese prendeva le necessarie 
precauzioni. Tornava per la 

strada meno battuta, di notte. 
Usava i piedi e non il mezzo 
meccanico. 

Graziano Mesina ha trascorso 
la prima giornata in carcere, a 
Nuoro. II nledico della prigio-
ne. dr. Sanna. lo ha visitato: le 
notizie relative alia salute del 
bandito parlano di «grave for
ma di deperimento organico. 
11 sanitario ha confermato che 
«Graziano Mesina non sta be
ne >. Vi e chi parla addirittura 
di una forma di tubercolosi. co
me abbiamo detto ieri. 

Nel frattempo si tirano 1 con-
U sui capi di imputazione a ca-
rico del bandito. Si parte dal 
rapimento di Paolo Mossa, 21 
anni, rapito a Tempio il 23 ot-
tobre '66. riscatto non precisato. 
E successivamente il rapimento 
dello studente Peppino Pinna. 
avvenuto il 24 aprile '67. 25 mi-
lioni di riscatto: Giuseppe Cap
pelli. 36 anni. rapito a Nuoro 
I'll maggio '67. 40 milioni di 
riscatto. La lista dei sequestri 
si chiude con Giovanni Campus 
e Nino Petretto. 

Mesina 6 ancora accusato del
la morte dei baschi blu Ciavola 
e Grassia: di tentato omicidio 
per due conflitti a fuoco. La 
sua attivita e collegata anche 
alle scorrerie della anonima se
questri. evasioni. reati vari. Era 
gia stato condannato. in due 
processi. a complessivi 42 anni 
di carcere per l'omicidio di An
drea Muscau e il tentato omi
cidio di Luigi Mereu. 

Giuseppe Podda 

Wiesenthal accusa, i tedeschi ammettono 

A Bonn governo e Croce Rossa 
avvertono i nazisti ricercati 

Pubblicati sui giornali awisi a criminali condannati — Un dirigente 
della CR tedesca: «Agisco su ordini del ministero degli Esteri» 

CANTA CON 
MALINCONIA 

Duna Rajter piu che al suo aspetto csteriore, tienc alia sua 
voc«. c Canto — ha datfe — malinconich* canzoni slava facen-
domi accompagnara dalla balalaika i . 

VIENNA, 28-
Nella Croce rossa della Ger-

mania di Bonn esiste un ufTicio 
segreto. collegato con posti di 
corrispondenza anche all'estero 
— in Austria, ad esempio — 
che, in vari modi, funziona da 
campanello di allarme per i 
criminali nazisti condannati in 
contumacia e ricercati: li av-
verte, pubblicando notizie su 
giornali o recapitando anche 
messaggi. di allontanarsi quan
do il terreno comincia a scot-
tare nei paesi dove essi sono 
rifugiati. L'accusa e stata fatta 
— e una strana smenlita giunta 
da Bonn ne ha allargato e ag
gravate i termini — da Simon 
Wiesenthal, l'uomo che dirige a 
Vienna il centro di documenta-
zione ebraica dei crimini na/isti 
e che fino ad oggi ha bracca'o 
e colpito Eichmann e numerosi 
altn boia del terzo Reich. 

Attualmente. sostiene Wiesent
hal. il centro segreto. dopo ave
re operato a Sahsburgo sotto la 
direzione di un certo Mussoni. 
si e spostato a Vienna e l'atti-
vita di avTertimento e Conti-
nuata sotto la direzione dello 
ispettore scolastico Knirsch, 
capo dell'ufficio ricerche della 
Croce rossa austriaca. Un esem
pio di come funziona? Wiesent
hal lo ha illustmto ai gioma-
listi. citando il ca«o di una lista 
cne. trasmessa dalla Croce ros
sa di Vienna in Sina. conteneva 
una trentina di nomi di ex ap-
partenenti alia Wehrmacht e 
alle SS. Pochi giomi dopo. dieci 
di questi nomi. i piu importanti. 
vennero pubblicati sul c Linzer 
Turm > 1'organo dell'aisociazio-
ne reduci di guerra tedeschi con 
un awertimento inequivocabile. 
«Per motivi politics — e'era 
scntto — i seguenti ex appar-
tenenti alia Wehrmacht vengono 
awertiti di non mettere piu pie-
de in terntorio francese per 
evitare difficolta ». 

Mentre il ministero della Giu-
stizia e degli Intemi austriaci 
si muovono dietro la pista aper-
ta da Wiesenthal. il direttore 
dei servin di ncerca della Cro
ce rossa a Bonn ha reso una 
dichiarazione che in pratica 

Wiesenthal. anzi. al'arga le re-
sponsabilita. Kurt Wagner ha 
infatti precisato che non esiste 
alcun centro segreto, che la 
organirzazione da lui diretta ha 
in effetti ricercato ben 800 ex 
militari nazisti condannati in 
contumacia in Francia «su 

' ^splicita richiesta del ministero 
degli Esteri di Bonn >- I nazisti 
dovevano essere addiritura in-
formati delle condanne pronun-
ciate contro di loro. pur csen-
za venire a conoscenza dei mo
tivi delle condanne >. Negando 
quindi I'esistenza di un'organiz-
zazione s e g r e t a clandestina. 
Kurt Wagner, ha detto senza 
merzi termini che simili inma-
tive sono condotte con I'avallo 
chiaro e iegale del governo di 
Bonn. 

Processati 

2 giornalisti 

della 
« Sinistra » 

E' cominciato alia quarta se-
zione del Tribunale penale di 
Roma il processo per direttis-
sima contro Sdverio Corvisieri 
e Edgardo Pellegrini, rispettii 
vamente direttore responsabile e 
redattore del settimanale « La 
Sinistra >. L'accusa 6 di aver 
istigato i lettori a commettere i 
reati di resistonza e violenza 
nei confronti della polizia. di 
danneggiamento. di disobbedien-
za alle leggi dello Stato. I due 
giomalisti sono anche accusat: 
di aver istigato i militari a di-
sobbedire alle leggi. 

Gli articoli della «Sinistra» 
sono stati p-ibblicati durante le 
g ornate drammatiche dell'ag-
grcssione uoliz-esca contro gii 
studenti in lotta. Sotto il titolo 
€ Cosi in p:a77a ». il settimanale 
ha pubblica'.o una serie di ax-
ticoli con que«ti titoli: «Devi 
sempre gmrdare come attacca-
no i polizio'.ti >. «Le tecniche 
non violente - Come e dove si 

.applicano 'e tecniche ». «Con 
tro la violenza. violenza >. 

Alcuni brari dei servizi (ccr-
tamente criticabili. e cntica'.i. 
per la loro leggerezza). come 
quello sulla costruzione di una 
< bottiglia Mclotov >. o I' altro 
sul lancio d, chiodi a tre punte. 
di biglie d'aTiaio e di sassi. 
sono stati gonfiati dalla polizia 
e dalla magistratura facendone 
un c caso ». 

Sono nate cosi le accu=e. in 
gran parte assurde. comunque 
non motivate, di istigazione a 
commettere una buona parte dei 
reati contemplati dal codice pe-
na'c fds<.isi<]. li capo di impu
tazione per Corvis eri e Pelle
grini, piu che contro il pez/o 
sulla < bottiglia Molotov >. si sca-
giia contro quelle parti dei ser
vizi che fanno r.ferimento alle 
tecniche della non violenza. Bi 
sogna inoltre notare che il set
timanale. che ha ricevuto in que
st! ' t f»lTV 

darieta. non ha fatto che pub-
blicare tesU e fotograhe gia in 
gran parte diffusi da periodici 
che mai nessuno si e sognato di 
incriminare. 

Ieri mattina al processo il col
legio difensi.-o. del quale fanno 
parte Basso, Berling.en. Lom
bard!, Mellini e Rosciom. ha 
chiesto un termine per lo studio 
degli atti. II rir.vio e stato con 
cesso. La prossima udienza e fis-
sata per d 23 aprile. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28. 

Si e costituito stamane ai 
carabinicri il venditore am-
bulante di Misilmeri (Paler
mo) Giusepjx; Corso che ieri 
sera ha ucciso a freddo, con 
nove colpi di pistola, il fra
tello Salvatore con cui aveva 
una \ecchia ruggine per moti
vi di cuore. 

Si e presentato in caserma 
con la pistola ancora in tasca. 
Giuseppe Corso; non una pa-
rola di pentimento o di giu-
stificazione e uscita dalla sua 
bocca. Un breve interrogato-
rio — non si esclude che il 
processo possa ^psere celebra-
to per direttissirou —, e poco 
piii tardi il ptaante portone 
del carcere palermitano del-
l'Ucciardone si e chiuso 

Causa del delitto e Santina 
Corso, moglie di Salvatore e 
madre di tre figli: una donna 
giovane e ancora bella mal
grado gli stenti della vita 
bracciantile. Su Santina il co-
gtiato aveva messo gli occhi 
un paio d'anni fa piegandola 
— sembra con le minacce — 
ai suoi desideri. II marito li 
aveva sorpresi insieme e ave
va denunciato il fratello per 
violenza carnale e per minac
ce. «Se parli con i carabi-
nieri ti ammazzo >. gli aveva 
detto Giuseppe. 

Da quel giorno, fra i due 
fratelli ogni rapporto s'era 
rotto: poi, faticosamente. si 
era giunti ad una paciata 
almeno forma le. Ma in Giu
seppe Corso, evidentemente, 
I'odio per il fratello che lo 
aveva denunciato (e non ave
va ritirato la querela) non ai 
era per nulla assopito. 

L'esplosione omicida e stata 
pero talmente improvvisa da 
non Iasciare margini di sal-
vezza. 

Ieri sera Salvatore — che 
e un bracciantc — dopo aver 
consumato una frugale cena 
stava addormentando. tenen-
dolr tra le braccia. i! piii pic
colo dei suoi figli. quando e 
entrato it fratello che. senza 
dire una parola. ha comincia
to a sparare. 

II bambino che era in brac-
cio al padre e finito a terra, 
per fortuna illeso: l'omicida 
ha contini:ato a sparare sen
za mancare un solo dei nove 
colpi del caricatore poi. te-
nendo pronto un nuovo carica
tore. ha tentato di uccidere 
anche la cognata inseguendola 
per le strade e sparando alia 
impa77ata. Santina Corso e 
riuscita a rifugiarsi pero den-
tro la casa di un ccnoscente e 
a evitare cosi una morte al-
cura. 

Pino Corso si e dato quin
di a!b !at:tan7a vagando per 
tutta la notte negli agmmeti 
della zona. Poi. stamane, ap-
pena si e fatto giorno si e 
costituito. « Si doveva ammaz-
zare — ha detto il fratello 
maggiore, Matteo — era mc-
glio che si ammazzava. per
che in carcere morira pazzo 
pen«;ando a quello che ha fat
to. Se ieri sera io fossi stato 
qui, 1'avrei inseguito e l'a-
vrei ammazzato con le mie 
mani, questo Caino! ». 
Nella foto: la vittima. Salva
tore Corso. subito dopo essere 
stato ucciso. Intorno al cor
po sema vita si strinaano ta 
madre ed altri familiari. 

g. i. 

file:///ecchia


PAG. 6 / r o m a l ' U n i t d / vancrdi 29 marze 1968 

Domenica 
alle 10,30 
ccmizio a I 
Brancaccio 

Berlinguer 
apre la 

campagna 
elettorale 

Per la Camera vota cosi 

Domenica a Roma il par-
tito o git elettori vivranno 
la prima grande giornata 
elettorale al cinema Bran
caccio alle ore 10,30. 

Dopo la presentazione del-
la lista per la Camera dei 
Deputati c dei candidati al 
Senato, che sara fatta dnl 
compagno Tnielli, parle-
ranno il compagno Knrico 
Berlinguer, capohstn per la 
circoscrizione; Ion. Lufigi 
Anderlini. socialista inch-
pendente ed il pror. Ga-
briele Giannatom, indipen-
dente. Saranno presenti tut-
ti i candidati del PCI neila 
circoscrizione e dirigenti 
delle Federazioni comuniste 
del Lazio. 

Delegazioni con bandie. 
re rosso e tricolori giunge-
ranno dalla provincia. dalle 
borgatc, da tutti i quartieri 
romani. 

Nuove nsposte giungono 
intanto aU'appello della Fe-
derazione a raccogliere 40 
milioni per la campagna 
elettorale. II compagno Ro
berto Iavicoli ha sottoscrit-
to lire 100.000: il compagno 
Antonio Terrinoni di Po-
me/.ia lire 5000. 

La sczione Campo Marzio 
ha versalo lire 100.000. 
quella di San Lorenzo lire 
147.200; quella di Porta San 
Giovanni ancora 29.000 lire; 
la sezione Celio Monti lire 
30.000. 

Ntiovl versamenti sono 
preannunciati da numerose 
altre organizzazioni in oc-
casione della manifestazio-
ne di domenica prossima. 

Dal 31 marzo 

al 7 aprile 

Una settimana 
di comizi e 

manifestazioni 

Per il Senato vota cost 

La Federazione romana 
del PCI dal 31 marzo al 7 
aprile ha indetto una « setti
mana > di comizi e di ma-
festazioni poncndo al centro 
di essi le question! della 
cnsi agraria, le diffieolta 
della piccola azienda conta-
dina. con particolare rife-
rimento alle questioni delle 
colonic miglioratarie. alia 
cnsi dei sctton: lattiero-
caseano. del vino, dell'olio 
e delle pensiom. 

I problemi dell'agncoltu-
ra italiana — dopo U falli-
mentare bilancio del govcmo 
di centrosinistra — si sono 
particolarmcnte acuiti in 
rapporto alle scadenze degii 
accordi coniunitari e sempre 
piu forte cresce il malcon-
tento e 1'indignazjone delle 
masse contadine che vedono 
sempre piu ridotto il reddi-
to e aggravate le loro con-
dizioni di vita. 

Manifestazioni avranno 
luogo a Genazzano con 
Mammucari e Marroni: S. 
Marinella con Panosetti. 
Villalba con Raparelli. Ca-
sali con Ricci. Ponzano con 
Agostinclli. Ardea con Ren-
na. Civitella e N'azzano con 
Mancini. Torrita con Xta-
derchi. S. Oreste con Fred-
duzzi. * Manano con Marro
ni. Trevignano con Ranalli. 
Subiaco con Fredduxri. Arv 
guillara con Agostinelli. Al
tre manifestazioni sono in 
corso di preparazktne in al-
tri comuni e centri agricoli 
della provincia. 

50.000 lire 
all'Unita 

in memoria di 
Francesco Papa 

La famiglia Papa. In memoria 
di Francesco Papa, ha inviato 
all'Unita la somma di lire cro-
quantamila. Ringraziamo la fa-
miglia Papa e. in particolane. 
la sorella Anna, per questa 
rinnovata testimonianza di soli-
darieta verso il nostro giornale 
informando che la somma sara 
utilizzata per sottoscrivere ab-
bonanawy, f^jUoraJi per il Sud. 

Sfupefacente decisione a pochi giornidall'assalto squadrista all'Universitd 

SCARCERATA LA BAND A CARADONNA 
II secondo uomo delVaffare ONMI ha vuotato completamente il sacco 

Memoriale di Morgantini al giudice 
Nuove esplosive accuse 
al sottogoverno della DC 

II documento e gia nelle mani del giudice istruttore — L'ex commissario deH'ONMI ha f atto 
altri nomi? — Ordinato il sequestro di ben ventiseimila fascicoli alia Maternita $•* 

Ha disertato la cerimonia alia galleria d'arte moderna 

Gui ha avuto paura 
d' incontrare gli student! 
Centinaia di studenti ammassati davanti alia scalinata di Voile 
Giulia hanno protestato contro Pieraccini e Caleffi - A Lettere 
il preside fa sospendere gli esami - Un'agitazione alVistituto 
di chimica e un manifesto sulle pareti della facolta di Fisica 

Un' immagine della protesta di ierl a Va l le Giul ia 

II mimstro della Pubblica 
lstruzione, on. Luigi Gui. ha pre-
ferito ieri mattina disertare la 
cerimonia di apertura della nuo-
va sistemazione della Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna piut-
tosto che rischiare i fischi 
e gli insulti che una note-
vole massa di studenti gli ave-
va nservato ammassandosi tin 
dalle ore 10 del tnattino sulla 
grande scalinata di Valle Giulia. 
Si trattava di studenti della 
Accademia di BB.AA. e della fa
colta di Architettura Fra i loro 
cartelli se ne potevano legge-
re aJcuni recanti te scritle se-
guenti: « Gui = BoUai ». < Ab-
basso la dittatura burocratica 
suil'arte moderna» e altri ri-
chiamanti le rivendicazioni stu-
dentesche per il nnnovamento 
della scuola italiana. II mini-
stro del Bilancio. on. Giovanni 
Pieraccini e il sottosegretario 
alia P.I.. on. Piero Calem. han 
no dovuto percid ascoltare la let-
tura del discorso doccasione 
preparato dal direttore genera
te delle BB.AA.. prof. Molajoli. 
facendo buon viso a cattivo giuo 
co. con vasibile disappanto della 
Soprintendente alia Galleria Na
zionale d"Ane Moderna. dotL 
Palma Bucareiii Monelh. autri-
ce della nuova sistemazione 
museografica. La cerimonia e 
stata turbata anche sul fronte 
interno II pittore Piero D'Ora 
zio ha staccato, a un certo punto 
con violenza le sue opere. dal:e 
pareti e vo'eva portarsele via 
in segno di protesta. « Protesto 
contro il mancato pagamento dei 
miei quadn da parte del mu-
seo >. gridava La polizia ha 
impedito al pittore di porta re a 
termine il suo proposito. Sem-
bra Uittavia che mate delle 
opere presenti neila nuova siste
mazione della Galleria Nazio
nale d'Arte Moderna. si trovino 
ne! massomo mu«eo naziona!e da 
molto tempo in deposito prowi-
sono e in attev» di essere rego-
larmente acquisite. 

L'episodio che non ha man
cato di suscitare aspri com-
menti tra il pubblico d mdkre 
del r>en piu \n<o marasma 
che rejma anche in qiwsto set 
tore della v ta culturale. 

• • • 
A Lettere. ancora occupata. 

ieri mattina erano iniziati gli 
esami: i professori Ferrarotti. 
di Sociologia. De Mauro. di 
Glottoloiria. Brclich. di Storia 
delle rehgioni e A=w Rosa di 
Letteratu'-a italiani avevano 
accettato di svolgere gli esami 
nel rispetto dei quattro punti 
prooo^ti dal movimento stu-
dentesco. 

Ma il preside di facolta. pro
fessor Lombardi facendo pro-
prie le critiche di Gui e del 
Senato aocademico. secondo le 
quali gli < esami alia pari» 
non issicurano la doruta tran-
quillita e le « formali condizio-
ni di pubblicita e legalita >, 
ha fatto sospendere gli esami. 
«Can ctAUghi — dice la let
ters del prof. Lombardi — 
restando valide le iisposizioni 
del senato accodemico pit esa
mi sono sospesi fino aila deci

sione che la facolta prenderd 
in una riunione da tenersi lu-
nedi proximo*. II prowedi-
mento ha sorpreso e meravi-
gliato non solo gli studenti ma 
anche i professori. Entrando 
nell'aula III. ad esempio. dove 
si svolgevano gli esami di so-
ciologia n'ente. proprio niente. 
dava la sensazione di poca 
tranquil/ttd; o di mancanza di 
pubblicita e legalita: la com-
missione esaminatrice era re-
golarmente composta da tre 
membri. in alcuni banchi in 
fondo all'aula un gruppo di stu
denti stguiva. in silenzio. le 
domande e le risposte. 

Nel pi-meriggio il movimen
to ha ripreso la regolare atti-
vita dei consigli dopo la ani-
mata e massiccia assemblea 
dei giorni scorsi. Ad Architet
tura — dove neila mattina gli 
studenti si erano incontrati con 
il direttore dcU'Eispress, Jean 
Jacques Servan-Schreiber e con 
altri giornalisti francesi che 
per il 'oro tono paternalistico 
avevano suscitato anche pre-

Attivo 
studenti 

e docenti 
comunisti 

In relazione al recenti s\i-
luppi della lotta studentesca 
e convocato in Federazione 
per oggi. venerdi. alle 18 
1'attivo degli studenti comu
nisti. 

Introdurra fl compagno 
Claudio PetruccioH. segreta-
rio nazionale della FGCI. 

cise critiche da parte dei gio-
vani — si e deciso di presentare 
oggi al preside alcune concrete 
richieste per quanto riguarda 
la struttura e lo svolgimento 
degli esami. 

Un'agitazione nell'istituto di 
Chimica e stata decisa. in as
semblea. quale rispcsta alia 
«posmone equivxa e dilato-
ria — si legge in un cartello 
— dei professori net confronts 
delle nostre richieste per la 
data e lo svotaimento deqli 
esami >. Gli studenti diserte-
ranno le lezioni e le esercita-
zioni oggi e domani. 

Un manifesto sugli «obiettivi 
validi di lotta del movimento» 
e stato affisso sulle pareti 
esterne della facolta di Fisica. 
C'd da precisare che esso non 
rappresenta un documento con
clusive del movimento studen-
tesco ma h invece una serie di 
rivendicazioni (dalla abolizio-
ne delle tasse. al presalario. 
alia gratuita dei libri di testo. 
alia partecipazione eflettiva de
gli studenti aU'elaborazione dei 
programmi didattici c di ri-
cerca. tanto per citarne al
cune) che sono state piu volte 
discusse e che sono tipiche 
degii studenti della facolta di 
Fisica. 

C'e da segnalare ancora una 
lezione-dibattito svolta dal mi-
nistro Fanfani neila facolta di 
economia e commercio. E* la 
prima di un ciclo su temi 
di econoTiia contemporanea che 
Fanfani pare abbia intenzione 
di svolgere con I'attiva colla-
borazione degli studenti. Ieri e 
stata la x-olta del Mec e suoi 
rapporti con Inghilterra e paesi 
sociaIis*i. 

Un particolare curioso: i 
cancelli deiruniversita sono 
controll3ti da vigili r.ottumi; 
sono stati chiamati dal rettore 
in sostituzione della polizia. 

Tragedia per una manovra azzardata sull'Aurelia 

Muore nello scontro 
per una conversione 

Trajpco scontro sull'Aurelia 
per una manovra azzardata: 
una Ford, condotta da un uomo 
di 74 anni. ha tentato una con
versione a U mentre stava so-
praggiungendo a forte velocita 
una «Giulia >. Nel violentissi-
mo scontro la mogJie del con-
ducente dell'auto straniera e 
morta, mentre i conducenti del
le due auto sono rimasti fe-
riti. 

La sciagura e a\-venuta alle 
16.30 al chilometro 8 della stra-
da: la Ford era condotta da 
Charles Kilborn, cittadino ame-

ricano ma residente a Caser. 
ta. che viaggiava insieme alia 
moglie^ Vera Melasana di 64 
anni. L'auto ha improwisamen-
te invertito la direzione di mar-
cia. e si e portata al centro 
della via proprio mentre giun-
geva 1'Alfa condotta da Mario 
Anibaldi di 46 anni. che era di-
retto a Civitavecchia. Lo scon
tro e stato inevitable: Vera 
Melasana e morta sul colpo. 
mentre il Kilborn e rimasto lie-
vemente ferita Mario Anibaldi 
invece dovra restare per un 
mese in ospedale. 

Giallo alia stazione Tiburtina 

Dario Morgantini, 1'uomo che succedette a Petrucci nclla carica di commis
sario straordinario della fwlerazione romana deH'ONMI e che attualmente si 
trova in carcere insieme con l'ex sindaco di Roma, ha vuotato il sacco. A due 
mesi daH'arresto, visto fallire ogni tentativo che i difensori — gli avvocati Gianni e Giovanni 
O/zo — hanno compiuto per fargli ottenere la liberta, ha indiriz/ato al giudice istruttore. Giuho 
Franco, un memoriale che si preannuncia esplosivo. L'intento dichiarato di Dario Morgantini, 

• il quale ha indubbiamente an
che gravi responsabilita por-
sonali. 6 quello di non essere 
costretto a pagare per uno 
scandalo che. comunque. ha 
ben altri responsabili. supe-
riori alio stesso Petrucci. Mor
gantini, dunque. nel memoria
le. ha affermato che la fede
razione romana deH'ONMI 6 
stata sempre un feudo della De
m o c r a t cristiana e che egli fu 
oostretto a soguire le direttive 
del partito. 

In che cosa consiste.sscro que-
ste direttive d noto: sottrarre 
centinaia di milioni destinati 
dH'assistenza ai bambini per ln-
dirizzarli ver^o i rivoli del sot
togoverno. per trasformarli in 
voti per il paitito di magaioran-
za relativa e — quel che e peg-
gio — per alcuni suoi ormaj ben 
dcterminati uomini. come lo «tcs-
so Petrucci ed altri. 

Per avvalorare le affcrmazlo-
ni fatte, Dario Morgantini ha 
ricordato quanto il nostro gior-
nale ha piu volte messo neila 
giusta luce: tutti gli uomini po-
litici democristiani di un certo 
peso sono passati, a Roma, per 
.gli uffici direttiri dell'Opera na
zionale maternita e infanzia. 
L'ex commissario deH'ONMI ha 
fatto anche nuovi nomi. ha chia-
mato in causa altre personality 
del partito di governo? 

II memoriale di Dario Morgan
tini. un uomo che sembra deci
so ad assecondare. sia pure a 
fint personal i. l'opera della ma-
gistratura. costituira un'ottima 
base per le ulteriori indagini del 
giudice istruttore. il quale, in
tanto. ha ordinato il sequestro 
di ben 26 mila fascicoli del-
l'ONMI. che sono poi stati con-
segnati ai periti incaricati di 
accertare quante centinaia di 
milioni destinati all'assistenza 
siano stati sottratti da Petrucci 
e dai suoi amici ad esclu^ivo be-
nericio della Democrazia cri
stiana. 

Scaraventato 

giii dal treno ? 
II giovane in fin di vita — E' un 
emigrante - Indagini della polizia 

c Mi hanno gettato giu dal 
treno... Mi ehiamo Raffaele Cri-
stiani... > ha avuto soltanto la 
forza di mormorare un giovane 
rinvenuto ieri sera, sulla scar-
pata ferroviaria, nei pressi del
la stazione Tiburtina. Poi e en-
trato in coma e i medici di-
sperano di poterlo salvare. 

La polizia ha subito iniziato 
le indagini. II giovane, sui 35 
anni, nveva in tasca soltanto 
il biglietto^ferroviario Bellomu-
ro (Potenza) - Chiasso. 120 li-. 
re e 4 sigarette. Lo ha rinve
nuto, mentre si Jamentava ai 
bordi dei binari ferroviari. un 
manovale che stava perlustran-
do la linea fra ponte Portonac-
cio e Ponte Nomentano. Subito 
il ferroviere lo ha soccorso e 
ha dato I'allarme. Phi tardi 
Raffaele Cristiani 6 stato tra-
sportato al Policlinico dove i 
medici. per una gravissima fe
rita alia testa, hanno giudicato 
le sue condizioni gravissime. 

II giovane era in camicia. 
senza alcun documento. La giac-

ca, probabilmente, 6 rimasta 
sul treno, che secondo alcune 

, voci a\Tebbe fatto una breve 
sosta (qualcuno ha suonato I'al
larme?), secondo altre voci a-
vrebbe proseguito neila corsa. 
Nel punto dove l'uomo 6 stato 
rinvenuto il convoglio ferrovia-
rio — si trattava di un diret-
tissimo — viaggiava alia velo
cita di 80 chilometri orari. 

La polizia ferroviaria ha a-
nerto immediatamente un'inda-
gine. 11 Cristiani e probabilmen
te un emigrante che era par
tito da Beliomuro per recarsi 
a lavorare in Svizzera. 

A tarda notte gli investiga
tor! hanno fatto sapere di es
sere orientati verso la tesi del
la disgrazia. II treno. infatti. 
partito alle 21.10 da Termini, 
e stato fermato per mezz'ora. 
dopo la stazione Tiburtina. in 
quanto gli amici del Cristiani, 
hanno proweduto ad azionare 
il segnale d'allanne. Questi ul-
timi sono stati interrogati a 
Firenze. 

L'azienda deve essere salvata 

BL0CCATA LA MACCARESE 
Contro i mancati impegni dell'lntersind si sono aste-
nuti dal lavoro braccianti, salariati, tecnici — / po-
stelegrafonici rifiulano gli straordinari antisciopero 

Salariati. braccianti. tecnici e 
impiegati della Maccarese si so
no astenuti ieri dal lavoro per 
tutta la giornata. Lo sciopero 
e stato totale. In una affollata 
assemblea. nel corso della qua
le hanno preso la parola i di
rigenti della Federbraccianti. d 
stato manife5tato l'impegno di 
passare a piu incisive azioni 
di lotta se l'lntersind non ri-
vedra il proprio atteggiamento. 

I lavoratori della Macrarese 
si battono per la salvezza e lo 
s\iluppo dell'a2ienda. e quindi 
per 1'incremento dell'occupazio-
ne. Nel corso di recenti incon-
tri al ministero i rappresentanti 
dell'ente non hanno voluto pren-
dere precisi impegni sulla tra-
sformazione delle colture e ga-
ranzie a proposito delle minac-
ce di ridimensionamento e li-
quidazione della azienda. 

POSTELEGRAFONICI - I 
lavoratori postali di Roma fer-
rovla sono stati invitati da! sin-
dacato unitario della categoria 
a rifiutare ogni forma di in-
tensincarione delle prestazioni 
e i turni di lavoro straordina
rio. in seguito alio smistamento 
a Termini e alio scalo di S. Lo
renzo di pacchi postali desti
nati a Milano. dove e in corso 
lo sciopero di quel personate. 
La segreteria provinciale della 
F1P-CGIL ha esaminato ieri 
mattina la situazione e ha de-
nunciato i gravi soprusi del-
rAmministrazione che. in fun-
zione antisciopero. viola preci
se norme e costringe i lavoratori 
persino a 16 ore di lavoro con-
secutivo. Tutto d d senza riu-
scire a portare alcun benencio 
airutenia in quanto i pacchi. 
migliaia e migliaia, giacciono 
abbandonatl da piu giorni neila 
stazione. senza prospettiva di 
una rapida consegna e senza 
garanzia sulla conservazione e 
sulla integrita del loro conte-
nuto. 

II giorno 
Oggi venerdi 29 marzo (89-

277). Onomastico: Secondo. II 
sole sorge alle 6.12 e tramonta 
alle 18.45. 

Crfre della citta 
Ieri sono nati 58 maschi e 53 

femmine. Sono morti 38 ma
schi e 6 femmine. di cui 4 mi-
nori di sette anni. Sono stati 
eclebrati 39 matrimoni. 

Impegno Sindacale 
II numero 16 della rivista del

ta Camera del Lavoro: < Impe
gno Sindacale * e uscito in que-
sti giorni. II nuovo numero. ottre 
alle consueie rubnche: «II 
quadro delle lotte ». « Orienta-
menti e Iniziative ». « Sentenze >. 
c Leggi e decreti ». contiene ar-
ticoli di: Mario Pochetti: «Af-
fermare un nuovo indiriz70»: 
Santmo Picchetti: eVer=o I'as-
semblea annuale degli attivisti »: 
Luciano Betti: «I^a piattaror-
ma e I'azione degli edili roma
ni >; Angelo De Franceschi: 
< II progetto di nforme elabora-
to dal CNEX>: Bruno Vettraj. 
no: < Lotta unitaria del Compar-
timento di Roma >; Luciano Ven
tura: < Legge e contratio neila 
disciplina del rapporto di la
voro ». 

Convegno 
Oggi alle 11 a Palazzo Va-

lentinj sara inaugurato un con
vegno sul tema «La criminal]-
ta e l'automobile» indetto dal 
Gruppo italiano della societa 
internazionale di difesa sociale. 

il partito 
DIRETT IVO DELLA FEDERA
Z IONE: e convocato per lu-
nedi 8 aprile alle 9,30 in Fe
derazione. COMMISSIONE CIT 
TA ' E A Z I E N D A L I : e convocata 
per lunedi 8 aprile alle ore 18 
in Federazione. P.T.: ore 17.30 
C D . In Federazione con Di Ste-
fano. COMMISSIONE FABBRI -
CHE: della sezione Tuscolano, 
ore 18, in Federazione con Fu-
sco. COMMISSIONE F E M M I N I -
L E : e altiviste di sezione sono 
convocate per questa sera alle 
ore 16 nei local! della Federa
zione. SERVIZIO D 'ORDINE: i 
compagni del servizio d'ordine 
sono convocali per domenica 3\ 
alle ore 8 al cinema Brancaccio. 
ASSEMBLEE: Vil la Gordiani, 
ore 1 t^0 , D'Onofrio; Velletri , 
ore n, Cesaroni e Vel letr i ; Por-
tonaccio, ore 19^0, Fusco; Aure-
lla, ore 20, Cianca; Esquilino, 
ore 20, Vital ! . Monte Verde Vec-
chio, ore 20,30, Martino. I N 
CONTRO O P E R A I : F A T M E , 
ore 14. Cototnbini. COMIZ I : Ca-
sal Bertone. ore 18,30, Vet ere. 
RESPONSABILI E L E T T O R A L I : 
I responsabili di tutte le se-
zioni sono convocati lunedi 1. 
aprile alle ore 18,30 in Federa
zione. 

CASILINA NORD - Slasera 
venerdi. alle ore 19,30, presso 
la sezione Torplgnatlara In via 
Bordoni 50, e convocato I'attlvo 
di zona per discutere II seguen-
te o.d.g.: c Impost a rlone della 
campagna elettorale >. Relatore 
Franco Greco; presiedera Clau
dio Verdinl. Sono invitati 1 mem
bri del CO delle seilonl, del 
circoli FGCI , gli scrutator!, I 
rappresentanti di lista, I diffu-
sori dell'Unlta. 

FGCI 
II Comitato direttivo della 

FGCR e convocato questa sera 
alle ore 1S.30; Tiburtino I I I , ore 
20, Inaugurarione Circolo son 
Santodonato; Porto Fluviale, ore 
19, assemblea e prolazient f i lm. 

/ 52 teppisti fascist! rilasciati per ordine 
del magistrate - Avevano aggredito gli 
studenti con kastoni e maize ferrate Ian-
ciando poi mobili e vetri dalle finestre 

La banda fnscista di Caradonna e tornata ieri a 
infestare, con la sua presenza, le strado della capitals. 
Ai 52 toppisti del MSI, arrestati neila facolta di Giunspru-
detua il lb" mar/o. il giudice lia infatti ritenuto di dovcr 
concedere la lilKMta provvisoria: una dix:isione quanto 
meno grave. Oitfinaia di tcstimonian/c (tra cui perfino 
quella del rettore d'Avack) accusano i 52 teppisti fa-
scisti di una serie di reati che li qualificann come dohn-
quenti jx?ricoloai: hanno aggredito con bastoni. ina/ze 
ferrate, catene, pugni di ferro all'interno deU'Universita 
gli studenti inermi feivndone decine. Hanno distrutto una 
intera facolta. Hanno. soprattutto. tentato di uccidere: 
lo hanno fatto lanciandn dalle linestre mobili, sedic scri-
vanie, vetri. Alcuni studenti sono ancora ricoverati negli 
ospedali per le ferite riportate durante l'aggrossione fa-
scista. e tuttavia c'e un magistrato che ritiene di dover 
concedere a simili delinquenti la liberta. C'e da rimanere 
esterrefatti: scarcerare questi delinquenti significa of-
fendere la coscien/a. i sentimenti di milioni di democra
tic!. Significa soprattutto offondcre la giusti/ia. 

Ospedali 
Sciopero 

Gli OO.RR. accolgono le richieste dei medi
ci - Intervista con la compagna Giuliana 
Gioggi - Grave situazione: mancano sette-
mila posti letto, duemila malati nei corridoi 

Ieri sera a tarda ora I'.WWAO lia deciso la so 
spensione dcllo sciopero nepli ospedali dalle ore 12 
di oaai. Sull'aaitazinne dei sanitari c sulla situazio
ne deqli Ospedali Iiiuniti. la companna Giuliana 
Giopm. memhro del consiqlio di amvnnhtrazione 
del Pio lstituto. ci ha rilasciato la scnuente intervista 

Vuoi dlrci II tuo punto di 
vista sull'agitazione dei sa
nitari? 

Ti posso dire innanzi tutto che 
ieri a tarda sera il Consiglio di 
amminiitrazione ha sostaiuial-
mente accolto le richieste dei 
sanitari. E' questo un fatto im-
portante che cfinfernia come le 
rivendicazioni dei medici fos 
sero fondate. Infatti si trattava 
di richieste tutte volte ad tin 
miglioramento del servuio o.>pe-
daliero. quali ad esempio. la 
revisione rlell'organico. il rispct-
to delle 12 ore per i turni di 
guardia. la copertura. con nor
me rigorose rrui di rapida attua-
zione dei posti vacanti l'esple-
tamento dei concorsi. et-c. Ora 
il prol>Iema che si aprira ^ira 
quello dei tempi di esecuzione 
degli impegni che sono stati as-
sunti. Tempi che dovranno es
sere i piii brevi po^^ibili o\e 
non si voglia lascinre inv>lnti i 
problemi Ha cui gran parte di-
pende 1'efncienza o meno dei 
ser\izi. 

E' ormal un mese che si 
e insediato il Consiglio di 
amministrazione degli OO. 
RR. DI fronte a quale si
tuazione vi siete trovati? 

In un mese si vede noco ma 
abba stanza per rcnder«i conto 
che lo stato generale deH'orga-
nismo aziendale e soTferente di 
vizi annosi e profondamente ra-
dicati. Del resto ne e stata ta=ti-
monianza la recrnte acita7ione. 
Un complesso crwne cli OO RR . 
sempre ge>tito per oltrc mez/o 
secolo con forme lVituzionil 
mente non derr.ocratiche. roso-
lato. sino ad og£i. da una lepi-
slazione arcaic<i. o^p'e^-o da 
i;na pe'iante tutela miniitenale 
nsente e gravom-"-nte le enn^ 
guoize di una direzione caratte 
rizzata riall'assonz^ di un di«e-
gno politico che, ad w n n w , «i 
proponesse. in modo procram-
matico. di elevare il Crnerale li-
\ello tecnico e ^ricntifiro delle 
attrez7ature e delle attivita. 

Siech^ un'ooera di . rico=tni-
rione demoeratira > della v.la 
interna decli Ospedali Ri.miti 
a^pare. a min modo di vedere. 
I>^«fn7iale e pr»lirr.inire e.;i 
genza. 

Ci pool dare qualche In-
formazione aggiomata sulle 
< dimension! > dell'attivita de
gli OO.RR. e sulle esigenze 
piu immediate per far fron
te alle carenze? 

II solo bilancio degli OO.RR.. 
che prevede per U 1968 un totale 
di spesa di o.tre 64 mihardi e 
mezzo, pud gia indicare l'impo-
nenza dei comp.ti dcU'Istituto, 
che. oltre all'attivita sanitaria. 
gestisce anche un poderoso pa-
tnmonio m fondi rustici ed ur-
bani. Molto \ i sarebbe da dire 
su questo ultimo aspetto ma per 
ora occupiamoci solo dell'attivi
ta piu propria all'Istitu'o. 

La sua capacaa ncettiva. an
che considerando i 9 istituti con-
venzionati per infermi acuti e 
i 17 convenzionati per gli infer
mi cronici e lungo degenti. e di 
13 802 posti letto c normali ». 

Ma gli ammalati. gia al mnmen 
to in cui questa nievazione fu 
fatta (oggi la situazione si e 
aggravata). erano assai di piu. 
Di conseguenza in ogni ospedale 
si e do\uti ricorrere ai posti 
au'ciunti. che sono oltre 2000. 
Per normali/zare la situazione. 
per abolire. ciot'. i posti aggiun-
ti e gli istituti conven/ionati. 
sarebl»ero neceisari 6800 posti 
letto nuovi. 

Una caren/a gravissima. una 
re.ilta the va alTrontata subito 
anche in con^iderazionc del fat 
to che i pro,:»'tti finora pre^ta 
biliti non si sa l>ene da chi e 
secondo criteri che rest a no mi-
stenosi non ofTrono una so!u-
7ione ne.inche in prospettiva. 
Quandn anche M ro.ili/zas^ero 
tutti gli ampliamenti e le c*v 
<;tni7ioni nuo\e (il mw>\o o^pe 
dale S. Eucenio. il nuovo ospe
dale a Pietralata. 1'ospedale a 
Centocelle p quello ad O^tia Li
do) nel fu'uro si tlisjxirra di me
no dei due terzi del fabhisognn 
attuale. 

Come pensl che si posta 
affrontare questo stato eH 
cose? 

Intanto. in prospettiva. il pro-
blema potrehlw ridursi di dimen 
s.one «e mutasspro le condizioni 
economico sociali neila regione 
e se si avessp un r^^enziamento 
massimo della mediema pre-
\entiva. Ma non si p.jo aspet 
tare ed occorre qumdi risolvere 
subito almeno i problemi piu ur
gent i. 

Innanzi tutto e necessano ot-
' n e r e che i] Comnne di Roma 
v;nco!i tutte le aree necessarie 
alia co>truz:one di nuovi ospe 
dali nclla citta. E in tal senso 
rammimstrazione degli OO.RR. 
dovra avarizare — cosa che non 
ha fatto — concrete richieste: 
co5! come sono urgentissime 
una red.stribuzione e una re\n-
<one degli organici. onde ^ia-
r*> adeguati a"e esii-cnze degli 
infermi da assistere. 

A proposito di organlcl: 
puoi confermare I'esistenza 
di un decreto interminista-
riale che avrebbe istituito 
una commissione, appunto in-
terministeriale, per lo s t » 
dio dei nuovi organici? Se 
e vera la notizia, com* • 
stata accolta dal Consiglio 
di amministrazione? 

I-a notizia purtroppo e vera. 
E sj tratta di un atto di inam 
missibile mterferenza nei com-
p;ti propri di istituto del Con
siglio di amministrazione. II de 
creto neppure si preoccupa di 
accennare a una collaborazione 
con il Consiglio di ammnistra-
rione e le organizzazioni sirida-
cali. Vi e da dire che di fronte 
a tale misura il Consiglio di 
amministrazione. all'unanimita. 
ha espresso una ferma opposi-
zione Siamo ora in attesa di 
spiecazioni da parte ministeria-
le. Vi e da spcrare che si tratt* 
di im equivoco. di tin prowesdJ.-
mento che e gmnto fin sul ta-
vo!o del nuovo Consiglio di am
ministrazione per « forza d'iner-
zia » per cosi dire Probahfl-
mente il destinatario era la f»-
stione commissariale. 
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X'' elezioni 
Dopo 20 anni di potere dc 

caita 
amezza 

Guadagna il 45% di un normale lavoratore - II consumatore paga 224 lire 
quello che all'origine cosfa 100 - Alia rendita jwrassiteria e ai capitalisti non 
colfivafori I'agricolfura regain 1.650 miliardi all'anno - Il produftore aqricolo 
paga all'industria 1.200 miliardi all'anno per macchine e concimi che val-
gono la meta - Il lucroso « aiufo » dello Stafo va quasi fuffo a chi non lavora 

Non si vive di solo pane, nessu-
no pub apprezzare questo vecchlo 
let to meglio di un contadino. E 
ion perche glielo ha ripetuto qual-
che volta il parroco e quanti altri 
ranno appello al suo buon senso, 
vrohe sopportl e tin avanti. ma 
jiierei (* di pane e cipolla 1 contadi-
.« nella loro vita ne oanno 'unngia-

a volonfa II mor.do e tanto 
Can.tnato negll ultimi vent' anni. 
[n.p pei ti contadino e carnb»aio 
troppo poco I .a fine de' tasfiismo 
ia poifato 'ina vita nuova dapper-

lutto. almcno aal pnnto d! vi.^a 
lelle disponibilita economiche, ma 
|i contadino non dispone di moi «». 

ne' 1948 un contadino gunda-
mava in med'* U 52 55 p*r cento 
iegli altri lavoraforl. ora cl dico 
ao che guadagna appena i) 44-45 per 
Cento degll altrl. 

Chi ce lo dice e mentemeno che 
presidente della Coltivatori dl-

jtti I'organizzazione che, a costo 
11 dire la piii sfacciata delle men 
ogne. si e spacciata come rappre-
lentante esclusiva degli lnteressl 
lei contadim a lunga mano n della 

unocrazia cristiana nelle campa 
ie E 1'occasione in cul lo ha 

lelto e ancora piii sigmficativa. 
fcioe il 21 congresso annuale della 
Coltivatori che si e tenuto tl 27 
liarzo scorso a Roma La nnuncia 

a dialogo B diretto con i contadi 
e la scelta di un luogo chiuso, • 

)ntroUaio da una folia di carabi-
^ien e agenti in. borghese, per la 

muale adunata della Coldirettl, 
Jiconc gia il mpmento drammati-

m cui st e tenuto questo con-
resso 
Avere preteso per venti anni dl 

ippresentare gli interessi iei con-
>dim averne carpito spesso t& fi-

}ucia spacciandosi per • difenso 
i» e «amici» del contadim, per 
)l presentare un bilancio tanto 
illimentare richiede una spiegazio 

che sarebhp difficile per cniun 
je II passato. poi. grava minao-

|oso sul presente e sull'awenire 
le hanno da promettere gll attua 
dingenti della Coldirettl. che ha 

promettere la Democrazia cri-
hana ai contadim? Si sono impe-
lati ad attuare il Mercato comu 

europeo con regoiamenti e pro-
lure tali che strangolano il con 
lino italiano Si parla di chiusu 

di tutte te stalle con meno di 
lque animal) bovim, cioe delle 
die di circa un milione di con 
lini italiam 

11 fatti stessi accusano questa po 
ica che e fondata sul la nnuncia 
difendere in modo diretto. sen 
* se n e senzaa ma • gli interessi 

»i contadim Nella relazione ai 
igresso Ton Bonomi non na per 

I'oceasione a fare tl solito ac 
ino agli operai che una volta 
ivane peggio del contadim. ed 

stanno meglio, come se fosse 
colpa dpgb operai quella di 

avere migliorato le proprie condl-
zioni. Ma proprio dall'esempio de
gli operai viene l'accusa piii grave 
conlro i dirigentl della Coldirettl 
perch£ gli operai hanno potuto ser-
virsi dei proprl sindacati per con 
trattare le condizioni di lavoro, la 
paga i trattamentl previdenziall 
Perche 1 contadini non hanno po
tuto ottenere, tramite la Coldiret-
tl. le stesse cose o altre cose nel 
loro interesse? Perche la Coldirettl, 
anziche contrattare in favore dej 
contadini si e preocrupata solo dl 
portare alia Democrazia cristiana 
i voti dei suo) iscrittl E per farlo 
non ha esitato a dire tutte le bu
gle e a fare tutte le false promes 
se che occorrevano per rendere ve-
rosimile 1'inganno. A cominciare da 
quella che i nemici dei contadini 
non sono gli industrial! o i grandi 
commerciantl. ma 1 comunisti e 
gll aderentl alle altre associazionJ 
contadine, e che U govemo faceva 
gli interessi dei contadini mentre 
in realta faceva quelli del grande 
mon;-polio industriale P commer-
-sia-'e 

l.iiltlmo cong;ef.so Coldirettl ha 
dimostrato che il giuoco delle men-
tngne non e finito Bonomi e 1 
dirigentl democristiani si sono do-
vuti piegare all'ondata di proteste 
conlro I regoiamenti de! Mercato 
europeo per 11 latte e la came. 
pto'esta guidata da) Hartito comu 
n:sta che ha chiesto per primo e 
senza esitazionl che fosse lisdetta 
1*9 data del 1. aprUe ma ass pen 
sano solo a un rinvio -li j lalche 
set Guiana II loro obbiettivc prin 
c:pale, in questo momento e 11 vo-
to del 19 maggio: che 1 contadini 
votino ancora democristiano e poi 
vetiranno loro come accomodare le 
le cose Intanto, I loro discorsi 
non escono dal quadro di scelte an 
ticontadine fatte al vertice del 
MEG I dingenti della Coldirettl 
ammettono. per esempio. che U co
sto del latte alia stalla e dl 70-75 
lire per il contadino, ma non re-
spingono nemmeno 1'offerta di un 
prezzc MEC di 61 lire: un prezzo, 
cioe che anche se e solo tndicativo 
e non effettivo, e tuttavia capace 
di deprimere 11 mercato In manie 
r3 irrimediabile Gli industnali ita 
lianl. epprofittando dl quel prezzo 
gia acquistano latte all'estero 

Un"ass<MMa/.ione contadma sena 
se ntiene che il prezzo remunera 
tivo e dl 75 lire al litro per U 
latte deve battersi per reanzzarlo 

L'mdustria lattiero^aseana pu6 
pagare 7S80 lire un litro di latte? 
reniamo presente che si tratta di 
un'industria che ci vende formag 
gi. piu o meno pregiali. a 16i»i2.««; 
lire al chilo E' un'industna che 
si automatizza e llcenzia operai 
che mantiene un apparato pubblici 
tArio che custa miliardi che ha lo 
scopo. piu che altro, di rammen 
tare agli Italian! che~ devono man 

glare. Ma soprattutto e un'industria 
che guadagna, dove 11 capitalista 
non spende una lira senza la cer 
texza che prima o poi ne guada 
gner5 due. E' un'industria che ha 
scoperto 11 modo di far fare due 
uova al giorno alia gallina 

La Carlo Erba con la creazlone 
della Erba Zoo ha fatto un balzo 
in avanti nei profitti: nel 1987 ha 
avuto 1355 milioni di utile ed au 
mentato il dividendo da 220 a 24d 
lire per azione La CIPZoo ha au 
mentato le vendite del 30 per cento 
ogni anno, superando 1 20 miliardi 
riducendo 1 dipendenti da 1.148 a 
896 La Galbani e la PolenghJ Lorn 
bardo portano in bilancio utili pei 
centinaia di milioni. pur rifiutando 
di aumentare il prezzo del latte ai 
contadini. costringendoli a lavora-
re in perdita. 

Quel che vale per l'industria Ia^ 
tiero-casearia vale per quella che 
lavora i pomodorl. Cirio ha ernes 
so azioni a 500 lire che ora si ven 
dono in borsa quasi a seimila lire. 
L'industria dello zucchero. che ol-
tre tutto e dominata da un monopo-
lio esercitato da tre gruppi indu 
stnali. riesce ad Imporre 1 suoi 
costi al governo. al consumatore 
un prezzo elevato, ai contadini la 
rtduzione della produzlone e moda-
tita d) ritiro delle bietole niavo 
revol> per prezzo e condizioni Ed 
ora ecco che U Mercato oomune 
europeo interviene non per rive-
Acre queste situaziom in modo da 
dare forza contrattuale al contadi
no di sollevarlo dalla poslzione di 
interionta in cui e posto. ma pro 
prio per Imporre con regoiamenti 
e obbligazioni la legge del piu for
te de< capitate monopolistico 

L'esempto lella bisticoHura indi 
ca ai contadini cosa possono e 
devono fare: coalizzarsi per con
trattare I prezzi. Questo e 1'ob-
bieitivo per cui lavorano 1 comu
nisti in ogni set tore. All'lpocrisia 
de: «prezzi garantitU dal MEC, 
che non garantiscono nulla, U PCI 
contrappone oggi la garanzia vera 
che pu6 scaturire dall'autonoma 
iniziativa contrattuale dei contadini 
associatl in organizzazionl che non 
devono dipendere da nessun parti to 
Questa esigenza si fa strada anche 
fra alcuni dingenti della Coldirettl 
che. tuttavia, hanno sub J to anche 
questa volta tl neat to della cricca 
impersonata nell'on Bonomi, c o 
stringendo gli attivisti dl una libera 
associazione di contadini, quale po 
trebbe essere la Coldirettl, a lavo 
rare per portare voti a questo o 
quel deputato della DC che con 1 
contadim ha poco da spartire In 
questo asservimento ad interessi 
estranei ai contadini e la ragione 
vsra dei lunghi girt dl valzer che 
Bonomi e soci fanno sulla quest io 
ne de: redditi dei contadini. i quail 
sarebbero misen chissa per quale 
destino sent to nei libri delle fate 

Bonomi, il padre (o il re) della Federconsorzi, come vorrebbe 

passare alia storia: gloriosamente e retoricamente intrecciato con 

una vanga e spighe di grano, simbolo della rinascita della terra. 

Ma a Verona i contadini hanno cominciato a vedere Bonomi come e: 

uno dei responsabili della crisi della campagna. Ortaggi e latte 

lanciati contro d i lui sono stati il simbolo di una protesta che si fa 

strada. Le fotografie sono queste, le sole sfuggite alle maglie di 

una censura che ha operato in fretta e bene, a Verona, perche 

I'ltalia non vedesse il documento di un dissenso. 

SFIDA A BONOMI 
L'agncoltura, presa nel suo in 

s:eme, non e un'attivita povera 
Non sbagliano i contadim quando 
vi vedono una delle bast della vita 
umana perche lo e veramente, sia 
per le persone a cui da direttamen 
te da vivere che per quelle che vi 
esercitano attorno industrie e com 
merci Se non e anche piu ncca di 
com'e oggi in Italia dipende. c o 
munque. dalla volonta di usare la 
agncoltura a scopi speculativi an 
ziche per il benessere di quanti 
vi lavorano 

Basta lare un po' dl conti per 
capirio II consumatore paga 224 
lire per ogni prodotto che sia sta 
to pagato al contadino 100 lire 
A sub volta il contadino deve divi 
dere le sue 100 lire col propneta 
rio fondiario, se mezzadro. colono 
o affittuano, e comunque col com 
merciante che gh ha venduto con 
cimi. antiparassitari e macchine. A 
voite anche con la banca con cui 
e indebitato. 

Tiriamo un po' le somme. Al con 
surr.atore, 11 prodotto dell'agricol 
tura italiana viene fatto pagare al 
J'mcirca »(K)0 miliardi Di quest) la 
tetta piu grossa. 4000 miliardi, la 
up'.iano gli industrial e i grossi 
commerciantl Bisogna poi sottrar-
re circa 1650 miliardi che vanno ai 
proprietan ternen che non lavora 
no la terra: capitalist] conduttori 
diretti. concedenti a mezzadn. at 
fitro e colonia Altn 1200 miliardi 
devono essere dati. in anticipo a 
mezzo di cambiali. ai venditon di 
marrhme. concimi e altn prodotti 
necessan airagncoltura (e trascu 
name gli interessi sulle cambiali), 
tra cui si trova la Federconsorzi 
che in fatto di prezzi non ha certo 

la n;ano leggera. 
Solo cid che rimane pu6 essere 

diviso fra I'enorme massa dei la 
voratori agncoli ven e propri. 

Impiegati e operai (braccianti) 
che sono circa un milione e 60(> 
mila persone, devono dividersi 8(M< 
miliardi di salari e stipendi 

Due milioni e mezzo di contadi 
ni (mezzadn. fittavoli e piccoli pro 
prietari) si devono dividere non 
piii di 1450 miliardi. Da essi devo 
no poi sottrarre le tasse, i contri 
butt consortili e previdenziall, gli 
interessi su mutui e cambiali e tui 
ta la congene di spese che grava 
su di loro 

Conti di questo genere I dingen 
ti democristiani non vogliono far 
ne. Per Bonomi il contadino. come 
acquirente di prodotti troppo can. 
non esiste. I prezzi fatti dalla FIAT 
e dalla Montedison per lui sono 
buomssimi, anche se tutti sanno 
che giungono al contadino raddop 
piati Perci6 la Coldirettl non ha 
mai fatto una richiesta di nesame 
con I'intervento dello Stato. dei 
prezzi chiestl dall'industria per 
macchine e concimi Ma ancora piu 
stupefacente e il silenzio mantenu 
to. anche neirultimo congresso. sui 
latto che quando il contadino non 
e propnetano della terra che la 
vora deve cedere almeno un terze 
del guadagno netto al proprietano 
ternero Ci6 sigmfica che. dando 
ia terra a chi ia lavora senza gra 
varne del costo il contadino (I'm 
dennizzo. equo, pu6 essere a can 
co dello Stato) i redditi dei con fa 
dim possono aumentare immedia 
tamente di un terzo passando, da 
g!i attuali 1450 miliardi. ad alme 
no 2000 miliardi Discutere per ave 

re due o tre lire in piii su un 
chilo di vitello, va bene, ma come 
continuare a tollerare che al m o 
mento della vendita il propneta 
no ternero tolga dalle mam del 
mezzadro tutto il ricavato per te-
nerselo fino alia fine dei conti co 
.onici? Come non vedere che, sulla 
stali& de) fittavolo lombardo, un 
proprietano assenteista e nullafa 
cente taglia una fetta di 500 mila 
lire o anche di un milione all'anno? 

Non e'e peggior cieco di chi non 
vuol vedere Ma se non si vedono 
queste cose, e la necessita di dare 
<a terra a chi la lavora. e impos 
sibile migliorare in modo sostan 
^ia!e ) redditi del contadini Cosi 
e per tl flusso d> centinaia dl mi 
;ardi che dalle casse dello Stato 
vannc alle campagne Nessuno ne-
^3 che lo Stato spende. ma non 
sono i contadini che guadagnano 
Cos) e per U Fondo agncolo euro 
peo se fra i «piani verdi» e li 
contadino non si colloca un'auton 
ta decisa a nfiutare t soldi a chi 
t»ia ne ha troppi per utilizzarli lad 
dove possono dare dawero lavoro 
e benessere. Oggi come oggi, dei 
comrihuti stataii al contadino ar 
nvano solo delle gocce che. anzi 
ch^ dissetarlo. gli aumentano I'ar 
sura 

Sc il Piano Verde fmanzia solo 
stalie moderne. con decine di cap: 
bovini e un'ahmentazione senuauto-
matica. bisogna che I'Ente di svi 
luppo prenda le parti del contadi 
no e non si limiti a consigliarlo. 
ma progetti per i) contadino. gl; 
assicun t soldi non solo per co 
struire la tettoia ma anche per fa 
re le trasformazioni tecniche neces-

sane sui podere per un'abbondan-
te raccolta di foraggi. L'Ente di 
sviluppo, col suo «piano di zona» 
e le sue iniziative dimostrative, pub 
fare tutto questo, subito e bene. 
E nessuno piii dei contadini sente 
oggi il bisogno di lavorare meno 
e guadagnare di piu riducendo i 
cost) atninodernando. 

Deviare it torrente del danaro 
pubblico, ecco dunque 1'altra gran
de via per innalzare i guadagni del 
contadino Si dice che oggi sui po-
deri contadim prevalgono 1 vecchi 
e l ragazzi. I>o Stato dia, allora. 
pensiom e assegni familian ade-
guati al mantemmento del vecchi 
e dei ragazzi che non e giusto gra 
vino sul bilancio dell'impresa con
tadma; non sara solo un incorag-
giamento ma un contnbuto diret
to ao ammodernare. 

fl PCI ha lanciato una sflda a 
tuttr ie forze politiche, e m pri
mo luogo alia Democrazia cristia
na. per dare ai contadini guadagni 
adeguati, non infenon agli altri la 
voratori. Alia tnbuna del congres
so della Coldirettl Bonomi e gli 
aitr* dingenti ccmocnstiani hanno 
cniesto il voto del contadini ma 
non hanno raccolto la sfida: anzi, 
per sfuggirvi hanno rilanciato I'ap-
peilo alia divisione in nome del-
I'anticomunismo. I contadini hanno 
una sola via davanti a loro: re-
spingere I'appello alia divisione. 
unirsi e battersi in difesa dei pro-
pn interessi, isolando tutti i falsi 
difenson che per venti anru hanno 
carpito il consenso di una forza 
politica che ha governato contro di 
iu'-o I risultati sono davanti a 
n.uantl hanno occhi per vedere ed 
orecchie per intendere 
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Fiumi senza piano 
Quattordici milioni di ettari, quasi tutti incolti 

e disboscati, questa e la montagna italiana spo-
polata e fonte di miseri redditi per chi vi rimane. 
Questa realta gli italiani I'hanno scoperta, con 
terrore, all'indomani di una notte di ploggia, il 
5 novembre 1966. E' una realta che il governo di 
centro-sinistra ha cercato di far dimenticare, ma che 
bisogna tenere bene in mente, perche da un mo
menta all'altro montagne e colline possono tor-
nare a franare sulla pianura distruggendo attivita 
agricole e industriali, force vite umane. Bisogna 
rtcordare che degli 800 miliardi del « piano dei fiu
mi » solo poco piu d'un centinaio sono stati spesi 
e che dei 200stanziati nel 1967 ne sono stati spe

si 60. Bisogna ricordare che di fronte ad esigenze 
pubbliche e necessario imporre un limite all'inte-
resse privato, espropriando le terre non sistemate 
e affidandole ad aziende pubbliche, non a Consorzi 
di bonifica dove domina I'interesse privato dei pro~ 
prietari. 

II turismo non basta alia montagna: anzi, pre-
so a se stesso diviene un'ulteriore occasione di 
depredamento, di speculazione. Ecco perche il 
PCI, con la legge per la montagna presentata dal 
suo segretario generate Lutgi Longo, e altre inizia-
tive, chiede la sistemazione economica della mon
tagna sotto la direzione e per I'intervento p u b l i 
co. 

II nostro " benessere ": tutti mangiano piu came di noi 
La busta-pagg non prevede il conto del macellaio - Entra-
no in Italia 750 miliardi col turismo, ne escono 800 al
l'estero per rimpinguare gli allevamenti - II labirinto dove 
e stata costretta I'azienda contadina - Come uscirne? 
Imponendo le riforme, dicendo no al centro-sinistra 

La bistecca e 11 slmbolo della 
crisl dei nostri allevamenti, della 
nostra agricoltura in generate, del 
deficit della nostra bilancia com-
merciale, e della nostra attrezza-
tura anche nel settore della ali-
mentazione. 

La bistecca e ancora un lusso 
per milioni di italiani. Certo, ri-
spetto a dieci anni fa, abbiamo 
fatto dei passi in avanti: allora 
i consumi di came in Italia erano 
bassissimi, miserevoli, da paese 
sottosviluppato. Ma anche ora, che 
le cose vanno meglio, siamo ugual-
mente in coda al gruppo. 

Le cifre parlano chiaro: il con-
sumo annuo di came in Italia si 
aggira attorno al 40 chili la meta 
dei quali costituiti da came bo-
vina. 

Gli altri mangiano di piu: l'O-
landa kg. 58,8, 11 Belgio kg. 71,1, 
la Germania kg. 73 e inflne la 
Francia kg. 94,6. Siamo proprio gli 
ultimi e con un distacco piuttosto 
sensibile: altro che civilta del be
nessere! 

Ma questo e solo un aspetto del 
problema che interessa sia 1 con-
sumatori, sia 1 produttori agricoli, 
sia gli amministratori della cosa 

pubblica, che come vedremo, la 
nostra piccola bistecca contiene 
addlrittura pericoli inflazionistici. 
Sembra assurdo eppure e cosl. Le 
contraddlzionl del sistema nostro 
offrono anche di queste situazioni 
paradossalL 

Prima constatazione: meta della 
nostra bistecca siamo costretti a 
comperarla all'estero. 

PerchS? Perch6 la capacita dl ri-
fomimento dei nostri allevamenti 
• ancora piu bassa dei nostri bassi 
consumi. Anche qui diamo la pa-
rola alle cifre: di fronte ad una 
una domanda annua di came che 
si aggira attorno ai 9,4 milioni di 
quintal!, i nostri allevamenti fanno 
fronte a mala pena con circa 5 
milioni di quintal!, il resto bisogna 
andarlo a comperare all'estero. 

Si sono fatti anche dei contl e 
si e previsto che «e non si risolve-
ranno le contraddizioni, se cioe 
la crisl dei nostri allevamenti per-
durera, nel 1970 la situazione sara 
ancora peggiore, nel senso che al
l'estero ci rivol«ererno per acquisti 
ancora superiori, attorno — e stato 
•critto — a 7 milioni dl quintalL 

La nostra bistecca e destinata 
dunque a diventare un problema 

nazlonale. Non siamo certo noi a 
sorprenderci. Essa e autorevole te-
stimone delle dimensioni che ha 
assunto la crisi della nostra agri
coltura e del suo settore piu im-
portante, quello zootecnico. E te-
stimonianza anche dello stato dei 
nostri consumi, troppo bassi (certi 
generi sono addirittura sconosciuti 
in diverse parti del Paese, e spesso 
largamente insufficienti) soprattut-
to per la scarsa capacita di acquisto 
dei salari dei lavoratori italiani. La 
bistecca — ecco un'altra constata
zione — e troppo cara. 

II fallimento della linea di poli-
tica agraria portata avanti dal cen
tro-sinistra e dai ministri democri-
stiani all'agricoltura e evidente. Ba
sta dare un'occhiata alia realta di 
oggi. Da una parte c'e una massa di 
produttori agricoli (dl latte, di car-
ne, di ortofrutticoli) sull'orlo della 
disperazione, daU'altra la massa dei 
consumatori che vedono sempre 
piu affievolirsi il potere di acquisto 
dei loro salari duramente conqui-
stati, contrattati e difesi sul posto 
di lavoro e inline uno Stato la cut 
bilancia dei pagamenti, che e poi il 
conto del valore delle merci impor-
tate e di quelle esportate, viene 
messa in serie difficolta proprio 
dalle enorml importazioni di generi 
destinati alia alimentazione, in pri-
mo luogo dalle carni. 

Diamo ancora la parola alle cifre. 
E scopriremo che per comperare 
quella mezza bistecca all'estero e 
per mantenere in vita i nostri in
sufficienti allevamenti, spendiamo 
circa 800 miliardi all'anno. Cioe ci 
mangiamo tutto quanto guadagna-
mo con 11 turismo, il cui saldo at-
tivo e appunto attorno al 750 mi-
liprdi di lire. Spendiamo qualche 
cosa come 1 miliardo e mezzo al 
giorno per rimediare alia incapa
city dei nostri allevamenti di far 
fronte ai consumi Interni. 

11 deficit della nostra bilancia a-
limentare pesa nella misura del 70 
per cento su quello complessivo 
della bilancia commerciale. 

Come e possibile risolvere il pro
blema? Non certo chiudendo le im
portazioni, cb6 altrimenti rischie-
remmo di non mangiare piii nem-
meno quella piccola e costosa bi
stecca. Ma potenziando i nostri al
levamenti, in una parola risolle-
vando le sorti della nostra zooteo-
nla. 

Bisogna produrre piu came per 

limitare le importazioni dall'estero, 
e piii ortofrutticoli per aumentare 
le esportazioni. 

E qui torna in ballo la questione 
della a vocazione zootecnica », virtii 
che non e propria degli agrari ita
liani. Fosse stato per loro, oggi la 
bistecca arriverrebbe tutta intera. 

Grazie alia azienda contadina, gra-
zie alia stalla della impresa coltiva-
trice, grazie ai suoi sacrifici cosl 
mal ripagati dalla DC e dai suoi al-
leati di governo, 1 danni sono stati 
limitati, il disastro evitato. Ma non 
e possibile continuare come si e fat
to sino ad oggi 

Cosa bisogna fare? Aiutare, svi-
luppare e premlare la vocazione 
zootecnica dell'impresa coltivatrice, 
della azienda contadina. Fare questo 
non significa soltanto dare quattri-
ni (come chiedono ancora gli agrari 
dopo essersi mangiati tutti i soldi 
del Piano Verde) ma fare le rifor-
me. Solo con le riforme si potra li-
berare la capacita imprenditiva del 
coltivatore, da tutti quei nodi che 
ora lo soffocano: contratti abnormi 
e superati, costi esagerati dei mezzi 
industriali e dell'acqua, saccheggio 
del capitate finanziario sia nella fa-
se della trasformazione e della com-
mercializzazione dei prodotti. E si 
otterra anche l'altro obbiettivo, 
quello della riduzione dei costi di 
produzione. 

E' una via pressoch6 obbligata, 
che richiede per6 una precisa volon-
ta politica che il centro sinistra, non 
ha certo dimostrato di avere. Non e 
casuale che oggi i ministri d.c. sia-
no presi a latte in faccia, persino 
alle adunate della Coldiretti di Bo-
nomi. 

La gente delle campagne e stufa 
di essere presa in giro. Ricordate lo 
slogan che circolava alcuni anni fa? 
a Meno grano, piii came» avevano 
scritto persino sul manifestl. Que
sto obbiettivo avrebbero dovuto 
realizzare i quattrini che lo Stato 
si accingeva a stanziare a favore 
della nostra agricoltura, attraverso 
il famoso Piano Verde. 

Segno che chi si occupava di que
ste cose riconosceva l'esigenza di 
una politica di programmazione 
delle trasformazioni produttive. Ma 
non era sufficiente: questo ricono-
scimento avrebbe dovuto essere ac-
compagnato da fatti concreti e con 
seguenti, appunto per sostituire alia 
pratica, cerealicola, quella zootecni 
ca. Sarebbe stato necessario pro-
muovere iniziative serie in direzione 
dei nostri allevamenti, non trascu 
rando che la stalla contadina della 
nostra zootecnia era ed e un pi-
lastro. E invece anche qui il centro-
sinistra ha fallito. Clamorosamente 
Ha speso male 1 soldi della collet 
tivita. Li ha dati agli agrari e non 
ai contadini ottenendo il risultato 
contrario. E per questo va con-
dannato. 
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Francia Germ.occ. Belgio Olanda Italia 

Dopo quaranta anni di lavoro soltanto 13.200 lire al mese 

La pensione 
come un'elemosina 

Al contadini 1200 lire d'aumen-
to, dal 1. maggio, agli altri lavo
ratori 2400 lire: la differenza fra 
pensioni contadine e pensione nor-
irtale si allarga. I lavorator. dipen-
denti compresi i bracciaiui vedo
no premiata una lunga lotta e ot-
tengono — d'ora in avanti — che 
la pensione sia Iiquidata in misu
ra del 65% di una paga normale, 
pruTio passo per arrivare ali*80% 
nei prossimi anni. Per ottenere 
quella pensione occorrono 40 anni 
di lavoro. E' un risultato che ha 
le sue ombre, ma e un passo in 
avanti a cui ne dovranno seguire 
altn, specialmente per panficare i 
trattamenti di maternita, malattia, 
disoccupazione. II contadino con 
40 anni di lavoro, invece, andra in 
pensione con 13200 lire a] mese. 

Queste decision! non sono state 
prese dieci anni fa, da un gover
no qualsiasi della lunga serie de-
mocristiana, ma il 7 marzo scorso 
dal governo DC-PSU-PRL 

La legge presentata dal governo 
e stata migliorata in alcune parti 
dal Parlamento. II PCI si e battu-
to ottenendo alcune modifiche in 

meglio. Si e battuto anche per l 
contadini, per i quali aveva chiesto 
minimi di pensione aimeno uguali 
agli altri lavoratori; ma proprio 
per 1 contadini non si e riusciti a 
strappare niente. La maggioranza 
di centro-sinistra ha fatto blocco. 
La DC ha fatto blocco, compreso 
il • Gruppo dei parlamentari amici 
dei coltivatori* costituito dalla 
Coldiretti. 

«Giustizia per 1 contadini», grJ 
da Bonomi, in vista delle elezioiu 
politiche del 19 maggio. Con que
sta bella parola d'ordine egli pen 
sa di coprire tutto di fumo. Infatu 
e inutile cercare, nella propaganda 
recente della Coldiretti, una sola 
proposta per la riforma delle pen
sioni contadine, una sola parola di 
scissione delle responsabilita fra 
I'operato del governo e quello dei 
dingenti della Confederazione. Una 
riforma dei pensiOuanjentG, tnvccc, 
e la chiave per portare anche I col 
ti vat oil a una condizione di parita 
di trattamenti con gli altri lavo
ratori. 

Intanto una prima misura da 
prendere e quella relativa alia de> 

terminazione di un nuovo reddito 
medio mensile, per ogni unita atti 
va delta famiglia contadina. 

Oggi questo reddito 6 valutato 
sulle 17.000 lire mensili, ma noi 
crediamo che tale cifra sia assolu 
tamente lontana dalla realta. E' ve 
ro che il reddito contadino e asso 
lutamente piii basso di quello per 
cepito dagli opera! ma non e pen 
sabile che esso sia cosi basso. Sc 
poi da una valutazione analitica do 
vesse risultare che esso e veramen 
te basso per effetto dello sfrutta 
tamento che esercitano sul lavoro 
contadino gli alti costi di produzio 
ne il prelievo monopolistico, e la 
arretratezza delle strutture fondia 
ne ed agrarie, vi sarebbe una ra 
gione dl piii per determlnare un 
reddito medio convenzionale, che 
aimeno sul terreno delle pensioni 
npari in parte alia mgiustizia 

Questo reddito potrebbe essere 
valutato, ai soli fin'i della pensione 
come minimo attorno alle 80.000 
lire mensili. Dna volta determina 
to questo reddito convenzionale, si 
renderebbe improcrastinabile una 
variazione dei contributl oggi ac-

creditati sul conto individuate di 
ogni contadino iscritto alia gestio-
ne pensioni delllNPS. Tale ace re-
duo dovrebbe essere regolato in 
modo che dopo 40 anni di versa-
mrnti la pensione risulti come mi
nimo pari all'80 per cento del red
dito convenzionale stabilito. Per 
rendere piii chiaro il concetto ec
co un esempio: se il reddito medio 
deli'unita lavorativa contadina fos
se fissato in 80.000 lire mensili, 
tutf coloro che andranno in pen
sione con 40 anni di versamenti 
contributivi dovranno percepire co
me minimo (80 per cento di 80.000 
lire) 64.000 lire mensili. 

Cambiare il sistema, certo. ha 
un «prezzo». Ma uno Stato che 
rastrella quasi novemila miliardi 
aU'anno di tasse pu6 ben dedicar-
ne 3-400 a una grande categoria 
come 1 contadini, fino al momento 
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recdito adeguato. Intanto, questo 
Stato pub togliere le facitltazioni 
accordate ai grandi proprietari ter-
rieri che assommar.o, appunto, a 
300 miliardi all'anno. 
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Lebugiedel 
centrosinistra 

Dov'e il diritto al lavoro? 
Nelle campagne, piu che altrove, il servizio del collocamento 

si e burocratizzato per agevolare il padronato nel suo reclutamento 
privato, «sulla piazza», della manodopera. Reclutamento privato 
vuol dire, per la maggior parte dell'anno e per 1 milione e 200 
mila braccianti senza contratto fisso, decurtazione del salario con-
trattuale e talvolta evasione anche dei contributi previdenziali. II 
« diritto al lavoro » della Costituzione e divenuto il « diritto al ri-

catto » per I'imprenditore. Alia base c'e la mancanza di posti di 
lavoro nelle campagne, nonostante i miliardi dei Piani Verdi e 
I'esodo, quindi la necessity non solo di dare al sindacato il con-
trollo sul collocamento ma anche di impegnare gli enti di sviluppo 
ad elaborare « piani di zona » ma anche a promuovere le attivita 
programmate in base alle esigenze di occupazione. Le iniziative per 
realizzare il diritto al lavoro sono state tutte bloccate dai govern). 

Cosa disse la Democrazia Cristiana? Cosa dis-
sero gl i altri partiti del centrosinistra? Ricordate 
i manifesti, i comizi, i discorsi alia televisione. 
Dissero che in Italia e'era il « miracolo economico». 
che il benessere per tutti e il pieno impiego erano 
ormai di'etro I'angolo, che il Piano verde avrebbe 
risolto i problemi dell'agricoltura elevando i red-
di t i dei contadini. Cosa hanno fatto, in realta, in 
cinque anni, la Democrazia Cristiana e il centro
sinistra? Parlano i fatt i . 

I fondi stanziati non sono stati nemmeno spesi 
tut t i , e per la maggior parte sono andati ai capi
talist! agrari. 

La legge sui contratti agrari che gia ignorava 
il contratto d i aff i t to e la maggior parte dei con-
tratti meridionali, ha provocato in realta una bu-
fera che si e abbattuta sui mezzadri e sui coloni. 
In due sulla terra non si pud stare, proclamarono 
nel 1963. Ma, con il centro-sinistra, ad essere cac-
ciati dalla terra sono stati i mezzadri e i coloni 
e non i padroni. II peso della rendita fondiaria 
riduce i magri redditi di tutti i contadini a contratto. 

La legge sui mufui quarantennali e servita in 
gran parte a far salire il prezzo della terra. Gli 
Enti di sviluppo, istituiti soltanto per alcune re-
gioni , non sono entrati ancora in funzione. il 

Fondo di solidarieta e rimasto lettera morta. I con
tadini e i lavoratori della terra sono ancora con-
siderati cittadini di seconda categoria, anche pet 
I'assistenza e la previdenza. Gli ulfimi provvedi-
menti per le pensioni, inadeguati per tutt i , sono 
addirittura vergognosi per i contadini. 

La politica del MEC mette in pericolo il reddito 
di centinaia di migliaia di aziende contadine. 

UN PREZZO IMMENSO 
I contadini hanno pagato un prezzo immenso. 

certamente il piu caro, alia trasformazione della 
societa ilaliana. Una parte, importante di voi e 
stata costretta all'emigrazione, alia fuga dalle 
campagne; sono stati condannati a vivere in con-
dizioni disumane, con un reddito sempre piu bas
so rispetto alle altre categorie con il lavoro vostro 
e delle vostre famiglie sempre piu ingiustamente 
retribuito. Avete lavorafo di piu, avefe sviluppato 
la produzione, ma i vostri redditi sono stati sac-
cheqgaiti dai monopoli industnali e commerciali 

A l primo posto sono stati messi gl i interessi 
dei grandi gruppi industriali monopolistici, nemici 
dei contadini, e uelli del capitalismo agrario. La 
Democrazia Cristiana e il centro-sinistra sono stati 
gl i strumenti di questa politica anticontadina. 

IL PROGRAMMA 
DEL P.C.I. 

UNA LEGGE GENERALE SUI CON. 
TRATTI AGRARI, che si ponga 
I'obiettivo di dare tutta la terra 
a chi la lavora e di superare 
verso la proprieta contadina la 
mezzadria, la colonia e I'affitto 
(rendere sicuri ed effettivi tutti 
i diritti gia acquisiti dai mezzadri, 
dai coloni e dai fittavoli; scorag-
giare la proprieta assenteista e 
quindi favorire il passaggio della 
terra a chi la lavora; modificare 
la legge sui mutui quarantennali 
in modo da fissare, con un mec-
canismo preciso, il prezzo della 
terra e rendere obbligatoria, per 
il proprietario, la vendita della 
terra; modificare la legge sugli 
Enti di sviluppo per mandare 
avanti i piani di trasformazione). 

II PCI ritiene 
che il Parla-
mento eletto 
il 19 maggio 
debba affrontare, 
nei primi due 
anni di vita, 
i seguenti 
problemi: 

fesi i redditi dei contadini e che 
sia portata avanti una politica di 
riforme e di trasformazioni per 
abbassare i costi di produzione 
e rendere competitiva la nostra 
agricoltura; modificare per que-
sto, in modo radicale, la politica 
degli investimenti, per spendere 
piu soldi per il progresso della 
agricoltura e per aiutare I'impresa 
coltivatrice. 

UNA RADICALE RIFORMA DEL. 
LA FEDERCONSORZI, che metta 
a disposizione, di tutti i contadini, 
e renda pubblici, gli impianti, i 
magazzini, le attrezzature della 
Federconsorzi, e faccia questo sul. 
la base della considerazione che 
si tratta, in effetti, di impianti 
costruiti con il pubblico denaro 
(i conti non resi dalla Federcon
sorzi). 

UNA LEGGE DI 
PREVIDENZA E 
agricoltura, che 
tra contadini e 
che agganci la 
per i contadini, 
azienda. 

RIFORMA DELLA 
ASSISTENZA in 

sancisca la parita 
altri lavoratori e 
pensione, anche 
al reddito della 

UNA LEGGE SUL FONDO DI SO
LIDARIETA' NAZIONAIE per li
berate i contadini dal timore di 
urn grandinata o di una gelata 
che a volte distrugge mesi e me-
• i di lavoro (come calamita natu-
rali, la grandine, il gelo, la brina, 
la siccita prolungata, I'alluvione; 
accertamento rapido dei danni $e-
condo norme stabilite dalla leg
ge; concessione del sussidio in 
rrJsura de! 5 0 % del danno quan-
do la produzione e danneggiata 
per la meta, e del 757* quando 
il danno e maggiore). 

UNA REVISIONS DELLA POUTI-
CA AGRARIA DEL MEC, in modo 
tale che nell'immediato siano di-

UNA LEGGE CHE STIMOLI E FA-
VORISCA L'ASSOCIAZIONISMO 
dei contadini, per aumentare il 
loro potere contrattuale sul mer-
cato e per elevare e migliorare la 
loro capacita produttiva (plurali
ty delle associazioni; nessuna di-
scriminazione per questa o quelia 
associazione; caratfere democra
tic© delta associazione in modo 
che ogni contadino possa conta-
re per un voto). 

La fuga dei giovani 
I posti disponibili non coprono le richieste dei lavoratori agricoli che continuano ad abbandonare la campagna 

C'e Italia 
e Italia 

Quanta si spende per I'assistenza sanitaria per ogni clttadlna 

«Quanto ai lavoratorJ agricoli, 
dovranno ridursi dal 25 al 15 per 
cento »: e U segretario del Comitato 
nazionale sulla programmazione 
che parla dellltalia come sara ne-
gli «anni 70 », cioe" entro i prossimi 
dieci anni. Basta un conto elemen-
tare per capire di quali propor-
zioni sia la questione; circa due 
milioni e mezzo di persone oggi 
valide dovranno lasciare l'attivita 
agricola. Ma dove andranno e quale 
garanzia hanno di trovare un nuo-
vo lavoro? La risposta la possiamo 
trovare guardando a come si sono 
svolte le cose negli ultimi anni. 
Negli ultimi due anni, ad esempio, 
hanno lasciato ragricoltura 470 
mila persone valide, ma nell'indu-
stria non sono stati creati nuovi po
sti di lavoro. Due vie sono rimaste 
aperte: 1'emigrazione all'estero e I 
lavori del settore dei servizi 

Eppure, nelle campagne il lavoro 
potrebbe esserci, solo che si avesse 
la volonta di far nascere attivita 
nuove e di ammodernare e amplia-
re quelle esistenti. Non si tratta di 
rifiutare il nuovo che viene — ieri 
le macchine per lavorare la terra, 
presto le macchine per raccogliere 
anche l'uva e le olive — ma di co-
struire proprio con l'impiego dei 
mezzi tecnici moderni. 

Invece nell'agncoltura troviamo il 
regno della disoccupazione. Otto-
centomila lavoratori agricoli, se-
condo una recente inchiesta, fanno 
meno di 35 ore alia setimana. Lo 
operaio agricolo, o bracciante, e 
fortunato quando riesce a fare 
200 giornate 1'anno; In media na 
fa solo 110. Questo non toglie che 
il lavoro sia rimasto, nella maggior 
parte dei casi, « da stelle a stelle », 
cio6 di 10 o 12 ore nei giorni dei 
raccolti o delle semine, o nella stal-
la, dove non si fanno i turn! di 
lavoro. E' una caratteristica del la
voro agricolo la permanenza di que-
ste situazioni estreme, di disoccu
pazione alternata a situazioni o pe-
riodi di lavoro massacrante e no-
civo alia salute, sintomo di un'arre-
tratezza che incide gravemente sul
la vita di tutti. 

Un'mchiesta fatta recentemente 
fra i mungitori della Lombardia 
ha dimostrato che per 94 addetti 
alia mungitura ogni 100 non esiste, 
di regola, nemmeno il giorno di ri-
poso settimanale. 

Per sfuggire a queste condizionl 
di vita i lavoratori agricoli premo-
no alia ricerca di un lavoro qual 
siasi nelle citta. Gli stessl governl 
demoenstiani. compreso quello di 
centro-sinistra. hanno spinto il 
contadini ad abbandonare le atti
vita in campagna negandogli anche 
le previdenze accordate alle altre 
categorie di lavoratori: pensione e 
assistenza malattia adeguati, assegni 
familiar! adeguati, aiuti per man-
dare i flgli alle scuole, quasi sem 
pre lontane dalle abitaziom; insom 
ma un minimo di sicurezza sociale. 
E' facendo mancare queste cose ol 
tre a una retnbuzione adeguata 
che si spingono i contadini, e spe 
cialmente i giovani, ad accettare 
qualsiasi lavoro. anche malpagato, 
nelle citta Per ogni nuova fabbri-
ca che sorge piovono migliaia di 
richieste di assunzione. si acuisce 
la s cencorrenza » attomo ai pochi 
posti di lavoro. attomo alle gia 
troppo numerose attivita commer 
ciali, col risultato di abbassare U 
livello di vita di tutti. 

E' anche per questo che dal 
1960 ad oggi il numero delle donne 
che hanno avuto la possibilita di 
trovare un lavoro e diminuito di 
oltre un milione di unita. Anche le 
donne, spesso, hanno una qualifica 
bassa e un'istruzione limitata, pro 
prio come la gente che lascia la 
campagna; anzi le donne le troviamo 
in prima fila fra coloro che voglio-
no lasciare l'agricoltura magari an
che con l'espediente di trovare un 
marito che non sia contadino, per 
tentare di sfuggire alle dure con 
dizioni di vita della campagna. Tro
vare un lavoro diventa in tal modo 
sempre piu difficile per tutti. La cri-
si della campagna diventa crisi del
la citta; le difficolta dei contadini 
divengono difficolta per tutti coloro 
che vivono di lavoro. Chi rimane 
in campagna non sta meglio per il 
fatto che altri se ne sono andati: 
secondo un'inchiesta recente, solo 
41 famiglie contadine ogni cento 
avevano un componente con meno 
di 49 anni. Senza giovani non si pud 
migliorare non si possono usare le 
macchine e fare piani per 1'avve-
nire, che per il contadino dovreb 
be essere poi un avvenire di asso
ciazione economica. Senza giovani 
non pub esserci un futuro 

Tutto questo perch6 il futuro 
delle campagne e stato messo nelle 
mani di un ceto limitato di capi
talist!, i quali sono lnteressati a 
sviluppare solo quelle attivita che 
danno un alto profitto o che pos
sono realizzare — come nella mez
zadria, colonia o affitto — senza 
assicurare un compenso adeguato 
al lavoratori. In quest! casi, il fatto 
che il contadino guadagni 500 o 
1000 lire al giorno. oppure anche 
che perda tutto per un'alluvione. 
importa poco al proprietario che 
non ci rimette niente. Una tenuta a 
mezzadria pub essere lasciata insel 
vatichire per affittarla ai cacciatori 
senza che il concedente ci rimetta 
nulla. E' la collettivita tutta che ci 
rimette perche va perduta una fon-
te di lavoro. 

Quelia fonte di lavoro e tnsosti-
tuibile per la societa nazionale. Nei 
prossimi dieci anni le Industrie che 
si svilupperanno — elettronica, aero-
spaziale, chimica, meccanica — sa-
ranno quasi tutte Industrie alta-
mente automatizzate, dove un'ope-
raio dara una produzione per de-
cine e forse centinaia di mtUonL 
I post! di lavoro nuovi saranno po
chi in proporzione ai capital! lmpie-
gati; saranno tuttavia consistent! 
solo se queste Industrie avranno 
la possibilita di vendere i lavoratori 
della campagna. In molt! casi lo svi
luppo stesso di queste Industrie 
dipende dallo sviluppo dell'agricol
tura, dalla sua richiesta di attrez
zature e dai prodotti che I'agrieol 
tura offre da trasformare, sia per 
l'alunenazione che per altri usl 
In sostanza: 11 lavoro delle nuove 
generazioni dipende, anche per chi 
gia lavora In citta, dallo sviluppo 
dell'agricoltura, 

// superamento dell'arretratezza 
della campagna rispetto alia citta, 
in livello tecnico-produttivo e in 
redditi, ecco resaltante obbiettlvo 
che 1 comunisti propongono per 1 
prossimi dieci anni. Per reallzzarlo 
bisogna eliminare 1'ostacolo frap-
posto dalla proprieta non coltlvatri 
ce; ma e interesse di tutta la so
cieta eliminarlo, dando tutta la ter
ra a chi la lavora. 

Se il capofamiglia 
e un lavoratore 
dipendente 
dell'agricoltura 
(bracciante 
o salariato) 
spesa annua L. 13.500 

Se il capofamiglia 
e un professionista 
spesa annua L. 63.600 

Nei quartieri 
signorili 
di Milano e di Roma 
bambini morti 
10-15 su 1.000 

3C" '• 

'Jvfyf+Z*'-
Nelle campagne 
del Sud 
bambini morti 
10-50 su 1.000 
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ii> Condiztoni incivili di vita e di lavoro nelle campagne 

del progresso 
Slamo a Lodl, una domenlca mat-

tlna del marzo scor30. Qui si so-
no riuniti 300 mungltori di tutta la 
Lombardla per discutere delle con-
dizioni di vita e di lavoro. Ognuno 
le descrive come pu6, se ne sento 
no di tutti i color!, ma una test!-
monianza parla per tutte le altre: 
«Nella mla cascina e stata fatta 
la stalla nuova. Bisogna vedere co
rn'e Alta, ariosa e col nastro tra 
sportatore per servire le vacche, 
II padrone ci tiene molto alia puli-
zia. ai vlsitatori fa vedere con or-
gogllo la placca posta davanti alia 
stalla: vacche immnnl da tuberco 
lost, c'e scritto. Si potesse mettere 
una placca come quella in quella 
specie di case dove abitiamo noi e 
le nostre famiglie! C'e la tubercolo-
si, fra di noi, perche viviamo in 
stanze piccole e accessibili all'umi-
dita, viviamo col pantano davanti 
alia porta e la nostra vita e: stalla 
e osteria ». 

C'e stato qualcuno cho ha defini
te le campagne una retroguardia 
del -progresso ma, di fronte a que-
sto esempio, dovrebbe rivedere le 
sue idee: la definizione vale per la 
condizione umana, ma non per 
quella delle vacche. C'e chi va in 
giro a consolare 1 contadini parlan-
dogli della bellezza della vita al-
1'aria aperta. della semplicita della 
vita in campagna, della sicurezza 
che da e della influenza positiva 
sui costumi. Ma, a parte la salute 
— 1'introduzione delle macchine e 
della chtmica ha portato in cam
pagna gli stessi infortuni e intos-
sicazioni dell'industria — oggi que 
sto tipo di consolazione non pu6 
piu essere accettata da nessuno. Ri-
cordiamo la brutale affermazione 
doi ragazzi di Barbiana di Mugello: 
andare a scuola sara sempre me-
glto che togllere la merda alle vac
che... Una frase dove la brutalita 
consiste solo nel mettere davanti 
senza mezzi termini una sempli-
ce verita, che oggi non ha piu sen-
so stare a marcire nella stalla, 
quando e possibile governare 70-80 
bovine in una moderna stalla se-

.miautomatizzata e che questa pud 
| e deve essere la base per una nuo-
|va condizione di vita 

Si fa spesso il conto degli anal 
[fabeti: 80 contadini su 100 senza 
Jtitoli di studio. Ma questa e anco 
| ra una eredita del passato. Guar-
Idiamo all'oggi. Per usare la tecni-
Ica moderna ci vogliono, anche nel-
fragricoltura, persone istruite. II fi-
Iglio di contadini, arrivato a 14 an-
|n i . non pu6 ritenersi pago di quello 

che ha imparato anche se vuol ri-
lanere a lavorare in campagna. Fi-

no a ierl oltre i 14 anni studiava 
no solo quelli che avevano Vambt 
ztone di fare un «mestiere puliton 
di andarsene, ma oggi la scuola 
almeno dai 14 ai 18 anni e neces 
saria a tutti i giovani: e questa la 
generazione che lavorera nel Due-
rnila 

Ecco perche" la «retroguardia» si 
sveglia I contadini non vogliono 
compromettere l'avvenire dei pro 
pri figli e fanno, giorno per giorno 
togiiendosi il pane di bocca, la bat 
taglia per i'istruzione. Si, perche" 
da 14 anni in poi non ci sono piu 
scuole in campagna. Bisogna man 
dare i ragazzi in citta e a farlo non 
ci sono trasporti gratuiti, non ci 
sono scuole che diano anche il 
pranzo alia fine delle lezioni, e tan 
to meno ci sono scuole dove 1 ra 
gazzi possano rimanere dal lunedi 
al sabato alloggiati e curati. 

Il simbolo della scuola italiana 
nelle campagne e ancora un ragaz 
zo che s'incammina su un viottolo 
fangoso. E' necessario che sia co 
si? E' necessario che i braccianti 
del Mezzogiorno vivano in due o 
tre in una sola stanza? E' necessa 
rio che un terzo delle case dei 
contadini manchi di una pur mise 
ra stanzetta da bagno? E' inevita
b le che 1 milione e 800 mila case 
s:ano ancora senza luce elettrica? 

La risposta i contadini oggi la 
vedono affacciandosi alia flnestra 
Un grande nastro d'asfalto e ce 
mento percorre ormai quasi tutta 
1'Italia, da Milano a Reggio Cala 
bria Quanto cemento e ferro con 
tiene? Certo, quanto ne basterebbe 
a fare case e scuole per tutti i 
centri contadini. Ma non e vero 
che per fare le case e le scuole. 
occorre fare a meno delle auto 
strade. Le autostrade sono soltanto 
il simbolo di una tecnica svilup 
pata, di un paese ormai industria-
lizzato dove alcuni ceti della popo 
lazione dispongono di potent! auto-
mobili, in sostanza della presenza di 
tutti i mezzi necessari per dare 
anche alia campagna le strade. le 
scuole e le case necessarie. 

Guardando 1 grandi nastri di 
asfalto e cemento i contadini pos-
sono capire che non e necessario 
che la campagna sia una «retro 
guardia del progresso». 

Ecco perche" l'eco delle lotte stu 
dentesche per il «diritto alio stu 
dio» e arrivata flno in campagna 
I contadini v! ritrovano una delle 
proprie aspirazioni e l'idea che una 
alieanza con i lavoratori delle cit
ta pu6 essere decisiva per portare 
anche la campagna sulla frontiera 
pin avanzata della vita civile 

II regalo dello Stato alia Federconsorzi: 

150 milioni al giorno 
Dietro i conti truccati, la realta dei miliardi di debiti: siamo noi a pagarne gli interessi - II giro 
di cambiali per ricattare i contadini - La scintilla per la riduzione dei prezzi voluta dal Mec 

II 10 marzo, con l'ultima seduta 
del Senato, il Parlamento ha chlu-
so il suo ciclo quinquennale di 
attivita senza poter discutere i con 
ti degli ammassi commessi dallo 
Stato alia Federconsorzi. Ma que
sta legislature non si limita a tra 
smettere l'enorme debito alia nuo 
va come lo ha ncevuto: ad esso 
si sono aggiunti centinaia di mi 
liardi per interessi Perche" questo 
autolesionismo a spese del con 
tribuente? La DC ha avuto paura 
di una discussione pubblica. 

Paura: cosa devono temere Bono 
mi e i dingenti democristiani? So 
no l risultati stessi della loro azio 
ne politica che in qupsti giorni get-
tano un'ombra minacciosa sul'e po 
sizioni di potere della DC Ogni 
giorno le casse dello Stato, vale a 
dire tutti i cittadini, Dagano 14B 
milioni di interessi per I 951 mi 
liardi di debito in cambiali che la 
Federconsorzi ha depositato presso 
le banche. Per quest'anno sono 54 
miliardi di interessi passivi, pagati 
i quail il debito non e nemmeno 
scalfito: anzi, poiche U pagamento 
e solo contabile. alia fine altri 54 
miliardi di cambiali si aggiunge 
ranno al vecchio debito 

La cancrena dei debiti della Fa 
derconsorzi non smette di opera 
re soltanto perche si evita di par 
larne, oppure perche, aggiungendo 
nuove prepotenze alle vecchie. si e 
riusciti a mettere il bavaglio agli 
alleati politici Basti considerare la 
esperienza del 1067 che inizi6 all'in 
segna di una violenta polemica sul 
modo di chiudere i conti della Fe 
derconsorzi: si dovevano accettare 
a occhi chiusi o analizzarli prima 
dell'approvazione parlamentare? 

II dibattito duro tre mesi II n 
sultato fu 1'umiliazione del PSU che. 
accettando di approvare l conti in 
blocco e al di fuori di una rifor 
ma della Federconsorzi, lasciava 
campo libero alia Democrazia Cri 
stiana su una questione decisiva 
Si arriv6 cosl alia presentazlone di 
una legge di liquidazlone dei conti 
che prevedeva il pagamento del de 
bito in 30 anni — entro 11 1998 — 
con rate di 52 miliardi e 100 milio 
ni all'anno. comprensive degli inte 
ressi. In totale 1'operazione veniva 
a costare alio Stato 1563 miliardi. 

Invece di presentare i conti, so 
no ripresi i tentativi per truccarli. 
Funzionari della Banca d'ltalia, ci 
dicono, si sono istallati al primo 
piano dell'ediflcio di Piazza Indi-
pendenza, nella sede della Feder 
consorzi, per tentare di dare una 
parvenza di giustificazione ai con
ti II capo del servizio flnanziario, 

Baldini, e quello della ragionena, 
Pozzi, vengono interrogati in con 
tinuazione, pare con scarsi nsul 
tati chiariflcatori. Gli avvocati del 
la Federconsorzi stanno sul chi 
vive, vigilano sulle domande e le 
risposte dei funzionari di Bonomi, 
che in eiTetti potrebbero trovarsi 
sotto accusa non appena Pinchiesta 
sui conti passasse alia sede com 
petente: una commissione parla 
mentare d'inchiesta. La cricca di 
Bonomi sa, purtroppo. che non 
si fa sul serio: e infatti continua 
a usare di un patrimonio pubbli-
co, costituito con l soldi dello Sta 
to e dei contadini, nel modo che 
meglio gli piace; oggi addinttura 
per comprare palazzi da ailittare 
(come ha fatto a Roma, via To 
rino 43-45 e via del Piceni, angolo 
via Redi), a scopi puramente spe 
culativi. 

Con 1'attuale crisi, il laccio con 
cui la Federconsorzi si tira die
tro i contadini 6 la cambiale: esat-
tamente circa 300 miliardi all'anno 
di cambiali. di ogni genere e du-
rata, attraverso le quali il conta-
dino e costretto a comprare presso 
i Consorzi agran anche quando i 
prezzi non gli convengono 

Si fanno cambiali p»>r acquistare 
l concimi chimici o le sementi. le 
macchine e 1 mangimt La produ 
zione agncola infatti e sempre me
no un'attivita legata alia terra, nel 
senso che ha sempre piii bisogno 
di prodotti industrial!- nel 1967 su 
cinquemila miliardi di prodotto, 
1.200 sono andati all'industna e al 
commercio per prodotti acqmstati 
Di quest! 1 200 miliardi la Fedprcon 
sorzi ne ha mampolati direttamen-
te meno della meta. ma da questa 
posizione di comando ha pntuto de-
terminare il prezzo di tutti 1 pro 
dotti Glielo consentono gli acror-
di di « cartello » che ha con la gran 
de industria (Montecatini Edison, 
FIAT. ANIC). per la vpndita di pro 
dotti essenziali in regime di mono 
polio, e si serve a tal punto di ta 
le facolta da vendere in Italia l con 
cimi chimici con un prezzo mag 
giorato del 30% rispptto ai pre/7i 
fatti all'estero 

Cambiare questa situa/ione e pos 
sibile, mettendo anzitutto gli stru 
menti del progresso economico a 
servizio dei contadini In primo 
luogo la Federconsorzi e i ronsom 
agrari, il cui patrimonio e costi
tuito con i contributi statali. e un 
patrimonio pubblieo Uno Stato 
democratico deve quindi garantire-
che questo patrimonio sia gestito 
nell'interesse dei contadini e. alia 
base, dagli stessi contadini 

Taccuino 
elettorale 

IA Verona e'ero 
nch'io 

Uno spettacolo cosl interessante 
Verona non 1'avevo visto mai, 

lemmeno all'Arena quando cl ave-
jo portato la famiglia per il « Ri-
{oletto ». 

Alia Fiera dell'agrlcoltura, que-
st'anno, come gli anni passati, era-
mmo arrivati da tutta Italia con I 
jullmans della « Coltivaton diretti ». 
J'erano le targhe e i cartelli delle 
jrovince del Veneto e della Vaile 

iana e piii in la ancora. Se Cera 
malche cosa di nuovo, erano sol-

[tanto 1 musi un po' lunghi di quelli 
che erano arrivati cosl, e i discorsi 
tra di noi che, gira gira, fimvano 

ltti sul latte, sul burro, sul for-
[maggio e sulla paura del 1 aprile. 

»oi, quando la sala e stata piena 
[e la gente cominclava a pestare i 
[piedi che pareva che non vedesse 
jl'ora di salutare Bonomi, sono ar-
[rivate le autorita a nempire il palco 
(che non e'era un posto libero Sua 
[Eccellenza Restivo, il ministro della 
(agricoltura, tutto vestito di scuro, 
[Bonomi e altri capoccionl, che uno 
(diceva avedi quello. vedi quell al 
| t r o» e non trovavano neanche le 
laedie che parevano troppo poche 
[ lo mi aspettavo U discorso, magari 
[quello solito dicevo fra di me. e 
speravo che non fosse troppo lun-

tga la cerimonia per poter avere 11 
tempo di vedere il bestiame di fuo 

jii , la fiera e le novita dell'annata 
i Invece, banno cominciato a parlare 
[quelli della platea e non gridavano 
mica « Viva Bonomi », a Viva Sua 

[ Eccellenza Restivo ». Gridavano « ba-
; sta », « non si puo andare piii avan-
j ti »; qualcuno gli ncordava anche la 
Federconsorzi e 1 mille miliardi Bo 

! nomi guardava intorno come se non 
icapisse perche non applaudiva nes 
suno, Restivo domandava a un al 
tro, che doveva essere almeno un 

[ sottosegretario, come mai non e'era 
j neanche un coiUvatore direttq_a gri-
Idargli un Ewiva. 

Ma il bello e venuto quando, d o 

po le prime parole, il discorso dei 
coltivatori si e fatto piii chiaro, pie-
no di cose si potrebbe dire. Sul 
palco sono cominciati a piovere 
sacchetti di latte che si rompevano 
e il vestito del ministro e diventato 
bianco bianco, quasi come la fac 
cia di Bonomi, che se non si scan-
sava prendeva una patata in testa. 
Sembrava che la fiera della verdura 
fosse cominciata 11: patate, porno 
dori, dei sedani, persino un cavolo. 
Ce ne erano di tutte le varieta. ma 
dal modo come si schiacciavano ho 
capito che era tutta roba marcia, 
il contadino voleva essere sicuro di 
non buttar via niente di sano per 
non fare troppo onore a quelli che 
sul palco aspettavano di fare il lo 
ro numero 

Poi e venuta la celere: hanno co 
minciato a gridare tutti tnsieme e 
a bastonare, e'era anche chi stava 
zitto, chi si guardava intorno che 
non gli pareva vero, ma viva Bo 
nomi non lo gndava propno nes
suno. II ministro. bagnato dl latte, 
e scappato. Bonomi lo hanno por
tato via quasi in bracclo E tutti, 
dopo aver gndato, essere stati ba 
stonati, aver cercato di cavarsela m 
qualche modo, hanno ricominciato 
a parlare del latte. del 1 aprile. del 
formaggio Cera un'altra ana, per6, 
i musi erano meno lunghi. Questa 
volta abbiamo cominciato — diceva 
la gente — e tutti nconoscevano che 
uno spettacolo cosl non I'avevano 
visto mai, che un convegno della 
coltivaton diretu piu interessante 
non e'era stato ancora E dicevano 
anche che si era appena cominciato 
che il modo di farsi sentire era quel 
lo che non bisognava aspettare. che 
parlassero pure quelli del palco 
scemco, ma era ora che entrassero 
in scena quelli che di solito vengono 
portati col pulman per riempire la 
platea E il discorso e continuato 
sui pulman. per quello che ne so io 
del mio paese, se ne parla ancora 
al mercato e la sera in piazza. . 

ORMIL.0 

Chi e, papa, che faceva il bagno nel latte? Cleopatra, Bonomi 
o Restivo? 

La padrona della Federconsorzi 

Dopo cinque anni 

I contadini e il Mercato Comune 

MGINA I I • Vtncrdi 29 marzo 19M 
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II capolavoro di Bizet al San Carlo 

Ombre sinistre accanto 
Una Ferrari 
per far pace 

alia luce solan 

delta Carmen 
L'ottima edizione originale in francese 

ha porfato in primo piano quel senso 

di fa ta l i ta onnipresente che e compo-

nente fondamentale dell 'opera 

MODENA — Questa foto sembra smentire tulle le voci di dis-
senso tra Peler Sellers e Brill Ekland. L'allro ieri i due allori 
sono giunti inatlesi a Maranello'dove, dopo una attenta visita 
nell'officina Ferrari, hanno acquistato una macchlna sporliva. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 28 

Carmen ncll'edizione origi
nale in francese e stata rap 
presentata questa sera al San 
Carlo. Mai come per il capo 
lavoro di Bi7et il ritorno alle 
genuine fonti di un'opera. alia 
sua autentica cifra stilistica si 
era rivelato tanto legittimo. 
cosl ricco tlj emozioni. ensi il-
Itiminante. cosl rivelatore del 
piu intimo e piii vera volto del 
l'opera stessa. 

II pubblico nostro (<. abitua-
to a godersi una Carmen di 
una vitalita cosl disfrenata da 
divenire perfino pletorica. Lo 
slancio del capolavoro ci ab-
bacina. ci stordisce. finisce 
col dare piono credito al luogo 
comune della « solarita medi-
terranea ». un'otichetta anpic-
cicata una vnlta per tutte a 
gittsfificazione di un certo sti
le impresso alle interpretazio. 
ni dell'opera realizzate nei no-
stri teatrj in lingua italiana. 

Che Carmen sia un'opera 
esnlnsiva. un'opera in cui cir-
cola un sangue veemenle nes-
suno ovviamente . oserehbe 
metterlo in dubbio. ma e an-
che qualrosa di piu. e qualco-
sa di altro La sua dramma-
ticita non si manifesta snltan 
to nel ritmo esplicito della vi-
cenda magistralmente trasfi-

le prime 
Musica 

Sawallisch 
al Foro Italico 

Ne! secondo atto del Crepusco-
llo dealt dei continua citiell'.ttte^-
[giamento che si e detto pressor 
[che cspresMonistico. n le tato f*u» 
ITICHO scorcio finale del primo 
|«tto. 

In que-.t'opcra (ultima della 
[Tetralogia. c i\k pubblico si e 

nversato al Foro TtaJico. nume-
Irosissimo). si aisiste n u n rove-

sciamento dei grandi temi eroi-
ri. Un duetto d'amore divcnt.i — 
Sia pure per colpa di sortilet*i 

un duetto d'mimicma; l'eroi-
»mo cede il passo afili inganni 
>rditi con vtlta. Si ha COM in 
wchestra e nelle pneti voc.ih 
ma singolare distorsione di \ a -

Jori. 1 temi famosi mutano. si 
•nodiflcano. assumono sntnifica-
ti rovesciati. negativi. L intesj 
fra All>erico e Haeen — padre 

flglio — e unintesa che suo-
a come minaccia. I suoni si 

rapgonutolano nella paura. 
Nel secondo atto del Crepu-

tcolo. e'e poi una tmportante 
no\ita: per la prima e per l'ul 
l u m \olta. interviene il coro. 
in coro di Manner (uommi. do-
K>tutto. ma gentc estranea ai 

lav o n degli, del) comocati da 
llapen con foschi nchiami. I-a 
novita del coro (d una nuova 
ti^orsa soprattutto timbnea) d 
Ifliancata da una sorpresa fom-
ta: gh «ottom>. cioe. si scon-
^rano in cupe fasce sonorc. men-
Ire ncl rcMo deH'orchestra si 
lenfica una sorta di sbianca-
mento timbnco. Aftiora il fa-

tema della cavalcita. ma 
Ja qui un sapore di beffa. al 
rospetto dei Manner. E non «olo. 

STASERA PRIMA al 
BEAT 72 

[VIA GIOACCHINO BELLI 72 

alle ore 22 

COSIMO CINIERI 

O NA N 
di 

COSIMO CINIERI 
prenolaxlonl 65.21.95 

iHMUIICI SM1TARI 
ltdlce t»«cl*n>fa d«rma1alog» 

S» STROM 
Ira •deroMUite (amOutatortaW 

•enxa opermzione) delle 

M e VSNE VARICOSE 
ra delle compileJtiiont. r*£a<3. 
ftttt, ecieml. ulcere varicoa* 
V I N I K I I f I L L I 
DISrtJNZIONI SEStUAU 

!ACOUDIRIWZOn.152 
A. IH.M1 . Or* • - » : fetUvi «- l l 
CAut W Sin n. 779/2331*3 

• #W » oucglo ! « • ) 

perihe Rmnildc. la pur gen^-
rosa Walcluria. presa in trap-
pola. si comnorta come una don-
netta qualsiasi cui non passi al
tro per la mente che la vendet
ta. Una vendetta con sfregio. 
Kivclamlo i| punto vulnerabile 
di Sigfndo. rovescia fino alle 
estreme conseguen7^ (e il rove-
sciamento ha sonrattutto dram-
matiche conseguenze musicali) 
la situazione positiva del suo 
ns\enl io alia vita. La plasti-
cita orchestrale e vocale ha rag-
giunto un nlievo eccezionale nel 
ge->to di Sauallisch (va conclu-
demlo in un magmfico « crescen
do * il suo lrnpegno interpreta
t i o n nej fertore dell'orchestra 
e del coro. nonche nella stu-
penda p,irtecipazione di formida-
bih cantanti: Zolzan Kclemen 
(Albenco). Gerd Nienste<lt (Ha-
gen). Jean Cox (Sigfrido). Tho
mas Tipton (Gunther). Nadezda 
Kniplova (Rrunilde) e Leonore 
Kirsch->tein (Gutruna). A doma-
ni l'epilogo. 

e. v. 

Cinema 

Gioco 
di massacro 

Pierre, autore di trame per 
fumelti. che sua moglie Jacque
line illustra con la propna estro-
SJ nwtJta. si vetle capitare da-
\anti uno strano tipo. Robert: 
ncco fancuillone m.tomane. con 
\ into di \ i \ e r c nella realta quel 
le awenture che Pierre e i suoi 
c«illeghi imentano. A corto di 
soldi e d"isp,razione, Pierre ac-
cetta !"o-.pta!ita di Robert e 
dc'Aa madre di hi! nella fastosa 
\ i l la ch*cssi pos^iedono in Sviz 
7era. Le sfremte fantasic del 
giovanotto — che sogna di s\ah-
giare la banca locale (di cui la 
sua famiglia e principa!c azio-
nista) e che indora donch.sciot 
te^camente !e squalhde sembian-
ze delle sp<>cliarclliste di un 
night di provincia — offrono a 
Pierre, e a Jacqueline, la ma
teria d'un nuovo per^onagcio. 
Michel, truce ma ap;>3Ss:onato. 
nel quale Robert c felice di ri-
coio-cersi 

Pierre, uomo p r n o di ideah. 
gode di quel lavoro facile, in 
quella !u««iios3 corn'ce. Jacque
line gli f ene marto. ma e sem-
pre piu attratta dalla generosa 
folha di Rt*ert. e si compiace 
di proettare accanto alia sua. 
nella finzione deile < strisce >. 
la propria immagine nobilitata. 
Robert arriva a prendere alia 
lettera quello che lui e i suoi 
amici hanno pensato. e messo su 
carta: fugge con Jacquehne (n-
luttante. ma non troppo). com-
bina disastri. e giunge quasi a 
uccidere la donna, poi a darsi 
IT morte. E" salvato. e rientra 
neirordire. cosi come ciascuno 
degb altri. Ma. ci si la seta ca-
pire. la s»ia stona potra rico-
mmciare. poiehe eroi del genere 
non si spengono mai. 

Gia a Cannes, lo scorso anno. 
Gioco di massacro deluse quan-
ti avevano ammirato l'opera pri
ma del giovane regista francese 
Alain Jessua. La vita alia rove
scia. Nel suo.secondo film, egli 
appare prigioniero di una falsa 
alternative: o si e figure da fu 
metti (cosl sembra dirci) come 
Robert, o come Jacqueline, col 

suo disarmato scntimentalismo 
da sartina, o ci si ulentilica nei 
loro creatori. in gente della raz-
£<\ di Pierre: cmici, meschini, 
volgarmente « concreti > in amo-
re e nel resto. II mondo. anche 
al hvello della psicologia di mas-
.s,i. e secondo noi un po' piu 
complesso. un po' diversamente 
articolato. E infatti, per tenere 
in piedi il suo stiracchiatissimo 
apologo. il regista ha dovuto 
far ricorso a un paese fuori del 
tempo, o che si afferma talc. 
come la Confederazione elveti-
ca. e a uno strumentale pupaz-
zo come Robert. 

Moral'smo indifferenziato del 
contenuto. luccicante smalto del
la forma: tra qtiesti due poli 
oscilla In vicenda interpretata 
nelle parti principali da Jean-
Pierre Cassel. Claudine Auger. 
Michel Duchaussoy. fotografata 
a colori. e discgnata. per quan-
to nguarda i fumetti veri e pro-
pri. da un esperto del ramo. 

ag. sa. 

Si salvi chi puo 
Come si pud non essere d'ac-

cordo con Robert Dhery. che ha 
ideato. diretto e interpretato que-
-sfultimo film con Ixxiis De Fu-
nes. I'uomo in fuea dell'anno. il 
quale n ^ h i a di contagiare del
la sua mania anche il pubblico 
pagante... Si salvi chi pad dalla 
comicita prefabbneata del e \ ec-
chio papero». come viene defi-
nito De Funes in un momento 
del film per lui poco propizio. 
In realta. l'agitarsi frenetico di 
De Funes. la valanga lncontroi-
lata delle sue parole, il suo stra-
buzzar gli occhi ad ogm istante, 
non fanno che raggefare il sor-
nso sullc labbra del pubblico 
annoiato dall'mconsistenza delle 
< trovatc » e delle gags, ispirate 
a volte alle \erchie comiche 
de! « muto ». 

Eppure. Si salvi chi pud — in
terpretato tra I'altro da un ano-
nimo Franco Fabnzi, da Andrea 
Pansy. Jacques LegTas e Co
lette Rrosset — ha una accetta-
bile struttura < aperta > e libe
ra. nel senso che le oaai si ac-
cavallano Tuna sjll'altra senza 
un disegno razionale preordina-
to. tanto che spesso si s m a m -
sce il fito stesso della stona. 
Ma cid che manca al film d pro-
prio il sale della comicita che 
avTebbe dovuto. invece. essere 
spruzzato abbondantemente su!!e 
insipide trovate che si susse-
guono a vuoto per tutto il film. 
Forse. piu simpatico di De Fu
nes e Robert Dhery. nella parte 
de'.l'imentorc Castagmer, -ana 
so>1a di disneyano « Archimede 
pitagonco >. 

vice 

M a t t e o Salvatore 

a l Teatro Belli 
Questa sera alle ore 21,30. 

Matteo Salvatore npetera aJ 
Teatro Belli, ospite del Ccntro 
culturale e ncreativo Trasteve-
re. il « recital > che tanto suc-
cesso ha avuto reeentemente al 
Folkstudio. II pooolare canta-
storie si awarra della collabo-
razione di Adriana Doriani. 

gurata in musica, nella defini-
zione altamente esemplare dei 
personaggi. ma ha contorni 
assai piu vasti . Essa va so-
prattutto colta in una sfera 
piu sottile di illusion! inquie-
tanti. ombre sinistre accanto 
alia trionfante luce, nel senso 
di una fatalita onnipresente. 
II sole ha creato all'intorno 
zone arse ha lasciato un'im-
pronta scavata e scura nei 
personaggi stessi del dramma, 
pur tra tanto impeto festoso di 
colori e di ritmi 

Ed d proprio qtiesto aspetto 
del capolavoro che ci e stato 
rivelato in modo sorprendente 
dagli artisti francesi stasera 
al San Carlo. 

L'opera rimane un frutto 
turgido di umori vitalissimi, 
ma si arricchisce di una pro-
fondita di echi straordinaria. 
ci rivela appieno un suo sub 
strato intimista che anticipa 
Massenet, e che tuttavia non 
ha nulla di langtiido. di edul
c o r a t e ma ha una sua forza 
tesa. inquietante che si inse-
risce in primissimo piano nel 
ennferire all'intera opera quel 
suo profilo tagliente. i veri li
neament! di un volto scarnito 
ed a tratti crudele I recitati-
vi parlati svolgono poi una 
fun7ione determinante nel con-
ferire all'opera quel carattere 
perentorio. asciutto che non si 
ritrova ncll'edizione italiana. 
Ad ess ! la musica si innesta 
con una naturalezza. una Io-
gicit.^ di sviluppi assolutamen-
te sorprendenti. 

Gli interpret! dell'opera. fe-
deli ad una impostazione stili
stica concordats hanno potuto 
agire nelle migliori condizioni 
per preparare ed attuare il 
successo fel icissimo della se-
rata. Il direttore Serge Bau-
do ha operato in profondih*. 
nel cogliere della partitura. 
appunto al di la dei suoi linea
ment! piu appariscenti . il suo 
nerbo drammatico piD autenti-
co. Grace Bumbry 6 stata la 
protagnnista una Carmen 
esemplare per approfondimen-
to e misura stilistica. essen-
ziale nel gesto e nel canto. 
eppure c a p a c e di definire il 
suo personaggio con pieno ri-
salto. al punto da non far de-
siderare nulla di pitV Vigoroso 
ed al tempo stesso anch'egli 
sorvegliatissimo il tenore G u v 
Chauvet nelle vesti di Don Jo
se. Inappunfabile e s in iro dei 
suoi mez7i scenici e vocali il 
baritono Robert Massard in-
ferprefe di Escamil lo. Perfet-
fampnfe intonato al personag
gio della trepidante Micaela il 
soprano Anne Marie Blan7at. 
Si sono innltre di^tinti Ma
rie Therese Long. Jacquel ine 
Brouder. Bernard Demigny, 
Christian Pouli7iae. Maurice 
Sieves . Philippe Prince. Lim-
pida per quanto sobriamente 
realt77ata la regia di Rav-
mond Voffel. I^e scene erano 
quelle di Loren7o Ghislia rea-
li77afe da Adriana Muoio e 
Alfonso La Fera . gia annlau-
dife dal pubblico sancarliano 
in una preepdente occasione. 

Hanno infine dato il loro lo-
devole contribtito Michele T^au-
ro. direttore del coro che si 
e ben disimpegnato. e P ier 
Luigi Marzoni autore delle co-
reografie. 

Sandro Rossi 

« I sette fratelli 

Cervi» alia 

stampa estera 

presenfe il 

comoonno Lonqo 
II film i setU frateQi Cervi 6 

stato pn>iettato I'altra sera a Ro
ma ai membn della stampa este
ra nella ;ede dell'AMCA. Era-
no present! oltre a numerosi 
giornalisti «tranien accreditati 
in Italia, personahta della cul
ture e della politica. fra i quali 
i compagm Luigi Longo e Pietro 
tngrao. e alcuni fra gli interpre 
U principal] del film: Carla Gra-
vina, Riccardo Cucaolla. Ren-
zo Montagnani. Gino Lavagetto. 
Ben Lev e Dinlio Del Prete. 

Al termine della praiezi«Kie. 
che e stata salutata da un lungo 
e commosso applauso sono stare 
poste dai collegbi esteri alcune 
domande al regista del film, 
Gianni Puccini. U compagno 
Longo na preso la p*rota per 
nngraziare. a Dome di tutta la 
Resistenza. I realizzatori del film. 
compiacendosi per il nobile ri-
sultato raggiunto e per sottoli 
neare. da un punto di vista 
stonco otu ampio. alcuni moti-
vi della dialettica ancor oggi 
attuale fra le varie componenti 
ideali del movimento partigiana 

• • • • • • • • 

CONCERTI 
S A M DI VIA DEI GRECI 

Stasera. alle 21.15, concerto 
dell'Orchestra da camera di 
Stoccarda dlretta da Karl 
Munchlngei. In programma 
musk-he di Baeh 

S O U S I I Ul Kt)iMA 
Sain Borromlnl. Domanl alle 
21.15 e domenica alle 17 Vc e 
VI° concerto muslche sec 
XVII e XVIII- Pergolecl. 
Giordanl. Guglielml. Bompor-
tl, Sainmartinl e Scarlatti. 

TEATRI 
ALIJI RINGHIERA (Via Rhv 

r l , 81) 
Alle 21.45 Teodoro Corra e 
Cabrlella Morandinl con la 

- novita- < II gludizlo del den-
te . di F Mole e « L'lmpareg-
giabllc malfldato • di Max 
Aub Regia Mole 

ALI.O SCAIA) ( M a dei U t i n l , 
15 Tel 495»Ctl5) 
Oggl e domanl alle 21.30 e 
domenica alle 17.30 C ia Zat-
ti-ra presenta • I.a casa sulla 
frontlera • di Mrozck. Regia 
Tonlo Damla 

Altl.Kt.CHINU 
Alle 21.30 « C'Eva una volta 
Adaiiid» con F Biaazza. V. 
Buioni. R Forsano, G. Pe-
BCUC-CI 

BEAT 72 (Tel. 652195) 
Alle ore 22, prima, Coslmo 
Cinieri precenta- « Coslmo CI-
nlcrl In onan • dl Cinieri. 

III.I.I.I ( l e i 520.3X4) 
Alle 21.45 Cin Teatro d'Essal 
present.) « Una bamlxda di 
carne » in technicolor 

CKN I'RAI.K 
Alle 21 15 Commedia Italiana 
in • S<IU- ciell di spi-ran/a • 
di A R.icioppi con S Amml-
iata. CM Puccini. E Btn-
woiucci. A. Maravia Hegia 
autore 

COMP. TEATRALE ITALIANA 
Alle lfi.45 al Tentro Parioll 
spett Btraordinnrlo « Gil ln-
namoratl * di Goldoni per stu
dent! e familiar! prezzi ri-
dotti 

DKI .M Ct).MKTA 
Alle ore 21,15: < II pelllca-
IIII • dramma di Johan Strind-
berg novitfl per l'ltalla Trad 
di L. Codlgnola. Regia Glan 
Pietro Calasso. 

DKl.lJ% LLMiAKA 
Alle 21.15: « II coso Malteot-
ti > di Franco Cuomo Regia 
Edmo Fenoglio. 

DELLE AKI'I 
Alle ore 21.15 C la Teatro 
Moderno presenta: « La ra-
gazza dl Btoccolma» con A. 
GiufTre, P. Quattrlnl. M Val-
demarln. L ProuchG. Novitft. 

DEI LEOPARIMi 
Alle 21.30 prima: « L^archltet-
to e I'lmperatore d'Asslrla» 
Teatro Panico di F. Arrabal 
con C. Retnondi. M De Rossi. 

DELLE IMLSK 
Alle ore 21.30 Elio Pandolfl 
e Grazia Maria Spina e Piero 
Leri in: « La raganella > di 
Charles Dyer. Regia Ruggero 
JacobbJ 

DE' SEKV1 
Alle 21.15 C.ia Ambrogllni con 
« Tutto cl6 non * vero • no-
vita P De Vincenzo con P. 
Luino. S. Altieri. M.A. Gerli-
lni. A. Barchi, M. Novella. 
Regia Ambrogllni 

DION ISO CLUB (Via Madon-
na dei Monti, 59) 
Oggi. domani e domenica alle 
21.30 recital di Albalucia An
gel. 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 2i;(0 ultime recite « Rl-
catto a teatro » di Dacia Ma-
raini con L. Betti. C. Camaso. 
C Cecchl. G. Grazios;, I. 
Ruth. Regia Hartman. 

EL1SEO 
Alle 21 Proclemer e Albert-
tazzi con la novita : « Gil 
amanti» di B. Rondi 

F1LMSTUDIO 70 (Via Ortl dl 
Alibert, l e / ) 
Alle 19 e 21.30: «The Rink 
tre adventurer» e « A dog's 
life • con C. Chaplin. 

FOLKS1UDIO 
Alle 22: Jazz club, il Trio dl 
Jimmi Polosa con Marcello 
Riccio. 

GOLDONI 
Oggi e domani alle 21,30. do
menica alle 17.30 recital di 
« Pickwick Papers • di Char
les Dickens con canti folklo-
ristici inglcsi 

IL t.OKIUiNO 
Alle 22: < E' poi ver che s i s 
I'lnferno...? » con G Polesi-
nanti. M. Puratich. G. D'An-
gelo, F. Dragotto. Regia Mario 
Barletta 

MICHEI^NGELO 
Alle 19.30 C ia Teatro d'Arte 
di Roma presenta- « L* mo-
scheia > del Ruzante con G. 
Mongiovino. M Tempesta, A. 
Maranl, G. Maesta. Regia 
Maesta 

OKAI1IKIO 
Alle 22.15 N Puccini Negri 
presenta L Padovani e P. 
Carlini In • II Cabaretore ». 

PANTHEON 
Domani alle 16,30 le mario
nette di Maria Accettella con 
« Pclle d'a^ino » flaba musi-
cale di Icaro e Bruno Accet
tella Regia autore 

PAKIOI.I 
Alle ore 21.30 : • I,* sotto-
srritta avendo sposato un er-
Kasinlano,. • dl Dino Verde e 
Bruno Broccoli. Regia Marcel
lo Aliprandi-

pvn-
Alle 22' « Cosl e come cl pa . 
re » giornale parzo redatto da 
Mancini. Mina. Piegari. Pal-
mierj. Roca con L» Fionnl. 
Solveyg D'Assunta. E- Monte-
sano 

W t l K I N O 
Alle 21.15 prima di * Questa 
sera si rrcita a soggetto • di 
L. Pirandello con Tino Car-
raro. Lia Zoppelli. G. Porelll. 
M B*-Mi. M Chiocchio. Re
gia P Giuranna 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checco e Anita 
Durante. Leila Duel. Enzo Li
bert i in « Chi pecora se fa > 
novita brillante di Lello Lon-
ghl Regia C Durante 

S SABA 
Alle 21.30 II Teatro del Pos-
sibili presenta • Calno • di 
Lord Byron Regia Ymag Dur-
ga ( t eno mese di successo). 

s r ; n h i ' r . K ( » r r o ( v i c o i o dei 
Panirri. 57) 
AUe 22.30 redtMl del canianil 
Pippo Franco e Lino TofTolo, 
• Aritmle n 2 • con I conta-
storie di Silvano Spadaceino 

SISTINA 
Alle 21.15 Franca Rame e Da-
n o Fo con Enzo Marano e V'a-
Ierio Rugger! presentano • La 
fignora e da bnttare • com
media per soil Clowi. di Da-
rio FO. 

VAUJ£ 
Alle 21.15: «II mtsantropo • 
dt Moliere edizione Teatro 
Stabile di Torino. 

• m m 

XV RASSEGNA ELETTRO>a-
CA NLCLEARE E TELERA-
DIOCINEMATOGRAnCA . 
R o m a Eur - Pauuxo de l 
Congirss i ) 
27 marzo - 7 aprile 1963. Espo-
sizlone atomic* elettronica 
spaziale Orario al pubblico: 
9^0-13 15J0-23 

VARIETA' 
AMBRA JOVINEIJJ (Tvlefo-

no 73.1SJM) 
Rapporro Fnlier base Stoccol-
n i , con K Clark A • e rivi-
sta Trottollno-Mac(io 

KENO 
Due raaflosl nel Far West, con 
Franchi-Ingrcssia C • e riv. 
con II celebre prestigiatore 
Salamini 

VOLItiKNO 
Un'idea per un delltlo, con J. 
Hunter O + e rivista Becco 
Giallo 

CINEMA 

Prime visioni 
ADKIANO ( l e ) 3K>.15:t) 

I/ora della furia (prima) 
AMKKH.A < l e i iKtt.lHM) 

Siiuadra ntnlcldl sparate a vi
sta, con It. Widmark UK 4 

A M AUKS ( l e i »UXi.!H7) 
II favoloso dottor Dollttle, con 
R Harrison A • • 

APPIO ( l e i 77D.638) 
Le grandl vacatue, con L. De 
Funes C 4 4 

AKUIIIV1EDE ( l e i «75.5«7) 
Bonnie and Clyde 

ARISTON (I'el. so:tJi3U) 
L'ora del lupo, con M Von 
Sydow (VM 14) OR 4 > 

ARLKC.CH1NO (Tel 35M.tt&4) 
II marito c mlo e I'amtnazzo 
quftndo ml pare, con C Spaak 

8A 4 
ASTRA 

Chiuso 
AVANA 

Ilella dl glorno. con C De-
neuve (VM 18) DK • • • • 

A V E N I I N O (Tel 572.137) 
Vlvere per vlvere, con Yves 
Montand UK 4 4 

BALDUINA ( l e i . 347.5112) 
I>'ln\cstigatorc, con F Sinatra 

G • • 
BARHEIMNI ( l e i 471.107) 

Pla>tlme (prima) 
BOIAM.NA ( l e i 42(UOO) 

I,a Iiibbla, con J Huston 
BM • • 

BRANCACCIO (Tel 735.455) 
Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand UK 4 4 

LArI Mil 
L'ora della furla (prima) 

CAI'KANKA ( l e i «72.4H5) 
Questl fantasml, con S Lorcn 

SA 4 
CAPRANICHKTIA (T «72.#h5) 

I glornl dell Ira. con G. Gem
ma (VM 14) A 4 4 

COLA Dl RIEN/.O ( 1 . i50^M4) 
Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand DH 4 4 

C O K N M ( l e t B71.K91) 
I giovanl lupl, con C. Hay 

(VM 18) 8 4 
DUE ALLORI ( l e i . 273.207) 

Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand DR 4 4 

EDEN ( l e i . 380.1X8) 
Italian secret service, con N. 
Manfredi SA 4 

EMBASSY 
A saugue freddo. con R Blake 

(VM 14) DR 4 4 
EMPIRE (Tel. 855.622) 

Gioco dl massacro. con J P. 
Cassel (VM 14) SA 4 4 

EURC1NE (Piazza Italia. 6 
Eur • Tel. 59.lU.H8tf) 
Questl fantasml, con S Loren 

SA 4 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Vendetta all'OK Corral, con 
J Garner A 4 4 

F1AMMA (Tel. 471J00) 
Escalation, con L Capollcchlo 

(VM 18) SA 4 4 4 -
F1AMMCTTA (Tel . 470.464) 

Riposo 
GALLEKIA (Tel. 673.267) 

10 due Agile tre vallgie, con 
L. De Funes C 4 4 

GARDEN ( l e i . 582.848> 
Vlvere per vlvere, con Yves 

1* Montand DR 4 4 
GIARD1NO (Tel. 894346) 

Bella dl glorno, con C. De-
neuve (VM 18) DR 4 4 4 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Telefo-
0 0 686.745) 
Gil occhi della notte, con A. 
Hepburn (VM 14) G 4 

IMPERIALCINE N. 2 (Telero-
no 686.745) 
II glorno della clvetta, con F 
Nero DR 4 4 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Italian secret service, con N. 
Manfredi SA 4 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand DR 4 4 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Quella sporca dozzlna, con L. 
Marvin (VM 14) A 4 

MAZZ1N1 (Tel. 351.942) 
La Bibbia. con J. Huston 

SM 4 4 
METRO DRIVE IN (Telefo-

no 60.50.126) 
Due per la strada, con Audrey 
Hepburn 8 4 4 

METROPOLITAN (T . 689.400) 
SI salvi chi puO. con L. De 
Funes C 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
(Cinema d'Essai) : Carosrllo 
napoletano, di E. Giannini 

M 4 + 
MODERNO (Tel. 460285) 

Frank Costello faccla d'angelo 
con A Delon DR 4 4 

MODERNO SALETTA ( l e l e f o -
no 460285) 
La rellglosa. con A, Karlna 

(VM 18) DR 4 4 
MONDIAL (Tel. 834*76) 

Questl fantasml. con S Loren 
SA 4 

NEW YORK (Tel . 780271) 
L'ora della fnrla (prima) 

NLOVO G O U t E N ( I J55 «MZ) 
Frank costello faccla d'angelo 
con A Delon DR 4 4 

OLWPIOO ( I e l . 302.635) 
La morte ha fatto Taovo, con 
G Lollobrigida 

(VM 18) DR 4 4 
PAI.AZZO 

L'ora della furla (prima) 
PARIS ( l e i . 754 .39) 

II sergente R\ker (prima) 
P1J%/A ( l e i 6MI.I93) 

1 cornmediantl, con R. Burton 
DR 4 

QUATrKO PONTANE ( l e l e f o -
00 470J265) 
tndovina cbl vlene a eena ? 
con S Tracy DR +++ 

QDIRINALE (Tel 4624S3) 
11 dnlce corpo di Deborah 
(prima) 

QL IK IN ETTA (TeL 679i)12) 
A etasenno II n o , con G. M 
Volonie (VM 18) DR 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 4C4JCB} 
Gangster story, con W Beatty 

(VM 18) DR ^^ 
REALE (Tel. 580234) 

II sergente R*ker (prima) 
REX ( l e i SM.1C5) 

1 cornmediantl. con R Burton 
DR 4 

RITZ (Tel 877.481) 
II sergente Ryker (prima) 

RIVOI.I ( I t* . 4S0JOB) 
La calda nolle deil'lspettore 
Tlbbs. con S Poilier O 4 4 

ROYAL (TeL 7 7 l i 4 l ) 
Canelot. con R Harris M 4 

ROX1 (Tel 870JS04) 
II sesso degll aagelL con R 
Dexter (VM 18) DR 4 

SALONE MARfiHERITA ( 1 » 
lefono 671.43*) 
Cinema d"Ew>ar Come bo vln-
to la cnerra, con M Crawford 

(VM M> SA 4 4 s > 
SAVOIA (Tet. Ml.159) 

La Bibbia. con J Huston 
*M • • 

SMERAIJIO (Tel 451 ^811 
n favoloso dottor Dollttle, con 
R Harrison A 4 4 

SDPhKt . lNEMA (Tel. 4BS.43K) 
Angelica e II Gra* taitano. 
con M Mercier A 4 

n t E V I (Tel. M i J l l t ) 
II sesso degll magell, con R. 
Dexter (VM 18) DR 4 

rRioMPHE (Tel tamjm) 
Sqnadra otnlcldt sparate a Tl-
sta, con R. Widmark DR •f 

VIGNA CLARA ( l e i . 320J59) . 
II marito e mlo e I'ammazso 
quando ml pare, con K Spaak 

8A 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Clao Puss>cat, con P. 

OToOle (VM 18) SA 4 + 
AIRONE: II siglllo dl Pei-hino 
A U S K A : Django cacclatore dl 

taglle 
ALHA: II 13.o uiimu, con M. 

Pitcoll OR 4 
AI.CE: Kitosh I'uomo che \enl-

va dal nord, con G. Hilton 
A 4 

AI.CYONK: II padre dl fami
glia. con N. Manfredi S 4 4 

Al.HKIU: II dottor ZUago. con 
O Sharif DH 4 

AMHVSriATOIll: L'uumu die 
sapi-va troppo, con J Ste
wart (VM 14) G 4 4 

AMUItA JOVINKLI.l: Kapporto 
Fuller base htoccnlma, con 
K Clark A 4 e nvibta 

ANILN'K: l.r lif-lllsslme ganitte 
ell mia moglle. con C ^lercle^ 

SA 4 
APOLLO: I! club drgll lutrl-

ghl, con R Wagner 
(VM 14) S 4 

AQL'ILA: Vamos Urlngo, con 
J. Chandler A 4 

AltALDO: Carablnii a Rio Ne
gro 

AKtiO: II golihu dl I.onctra. con 
G Stoll (VM 18) « 4 

A HI EL: Matchless, con p. 
O'Neal A 4 

ASTOK: Mister X. con N Clark 
A 4 

ATLANTIC: Una donna spnsa-
ta, con M Meril 

(VM 18) DH 4 4-
AUGUSTUS: II padre dl fami

glia. con N M.mfiedi S 4 4 
AUItl:<): llrutti di nolle, con 

Franchl-Ingrassla C 4 
AUHORA: La spla che venue 

dall'Ovest 
AUSONIA: L'uomo I'orgogllo la 

vendetta, con F Nero A 4 
AVOHIO: I 7 falsari, con H. 

Hirsch SA 4 4-
IIELSITO: Il padre dl famiglia 

con N. Manfredi S • • 
IIOITO: Ilersagllo mobile, con 

T Hardin (VM 14) A 4 
liltASIL: Cjamango 
BRISTOL: L'occhlo selvagglo. 

con P Leroy DR 4 4 
BROADWAY: Italian secret 

service, con N. Manfredi 
SA 4 

CALIFORNIA: La Bibbia. con 
J. Huston SM 4 4 

CASTELLO: Salomone e la re-
glna dl Saba, con Y Brynner 

SM 4 
CINESTAR: Una hara per Rln-

go, con L Barker A 4 
CLODIO: Joe I'lmplacablle. con 

R Van Nutter A 4 
COLORADO: Hombre, con P. 

Newman (VM 14) A 4 4 4 
CORALLO: Stanllo e Olllo tr-

tc dure C 4 4 
CRI8TALLO: II massacro del 

glorno dl San Valentino, con 
J. Robards DK 4 

DEL VASCELLO: La ll lbbij. 
con J Huston SM • • 

DIAMANTE: Malgret a Plgalle 
con G. Cervi G 4 

DIANA: Bella dl glorno, con C. 
Deneuve (VM 18) DR 4 4 4 4 

ESPERIA: Italian secret ser
vice, con N Manfredi SA 4 

ESPERO: Vera Cruz, con G. 
Cooper A 4 4 

FAKNESE: II ladro dl Parigl. 
con J P Belmondo DR 4 4 4 

FOGLIANO: II lungo II corto 
II gatto, con Franchl-Ingras-
sia C 4 

GIULIO CESARE: I cannnnl di 
Navaronc, con G. Peck 

A 4 ^ 4 -
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Sette colt per 

sette carogne 
IMPERO: Operazlone comman

dos. con D Bogardc DK 4 
INDUNO: II favoloso dottor 

Dollttle. con R. Harrison 
A 44-

JOLLY: II padre dl famiglia, 
con N Manfredi S 4 4 

JONIO: F B.I operazlone vlpe-
ra glalla G 4 

LA FENIt'E: Italian secret ser
vice, con N Manfredi SA 4 

LEIII.ON: Come le fogtie al 
vento. con L Bacall DK 4 

LUXOR: I nostri maritl. con 
A. Sordi (VM 18) A 4 

MADISON: Cera una volta. con 
S Loren S 4 4 

MASSIMO: Bella dl glorno, con 
C. Deneuve 

(VM 18) DR 4 4 4 4 
NEVADA: II piomho e la carne. 

con R. Cameron A 4 
NIAGARA: Perry Grant agrn-

te dl ferro. con P. Holden 
A 4 

NUOVO: II padre dl famiglia, 
con N. Manfredi S 4 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione- Per il re e per la pa-
trla, con T. Courtenay 

DR 4 4 4 4 
PALLADIUM: Tre uominl in 

fuga, con Bourvil C 4 4 
PLANETARIO : Clclo inglei>e: 

Man of Aran 
PRENESTE: II padre dl fami

glia. con N Manfredi S 4 4 
PRINCIPE: Bella di glorno, 

con C. Deneuve 
(VM 13) DR 4 4 4 4 

RENO : Due maflosl nel Far 
West, con Franchi-Ingrassia 
C 4 e rivista 

RIALTO: Rassegna: lo la en-
noscevo bene, con S San-
drelli (VM 13) DR 4 4 

RUHINO: Cast a Giant Shadow 
(in originate) 

SPLENDID: Operazlone sotto-
veste, con C Grant C 4 4 4 

TIRRENO: Una bara per Ringo 
con L. Barker \ 4 

TRIANON: La clntura dl ca-
st l t i . con M Vitti SA 4 

TUSCOLO: Qualcono ha tradi-
to. con R Webber 

IVM 14) A 4 
UI.ISSE: Fahrenheit 451. con 

J. Christie DR 4 + 
VERBANO: Mondo cane 

(VM 16) DO 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Ripo«o 
CASStO: La spla fantasma. con 

R. Lansing G 4 
COLOSSFO: Nottl calde 

dOriente (VM 18) DO 4 
DEI PICCOLI: Cartnnl ani-

matl 
DELLE MIMOSE: Riposo 
DELLE RONDINI: La clntura 

dl castita. con M Vitti SA 4 
DORlA: Otto In fuga, con B. 

Hope C 4 
ELDORADO: Carta ehe vtnre 

carta che perde, con G C 
Scott A 4 4 

FARO: Ad an passo dall Infer
no. con M. Thompson A 4 

FOLGORE: Frcole contro I 0-
gli del sole SM 4 

NOVOCINE: Colnl ehe deve 
rnorlre con J Servais DR 4 4 

ODEON: Agente Logan missio
ns Ypotron. con L Devill 

A 4 
ORIENTS: Lo strangolatore dl 

Londra, con W Peters 
(VM 14) G 4 

PLATINO: II magnidco Bobo. 
con P. Sellers SA 4 

PRIMA PORTA: Bersaglio mo
bile. con T. Hardin 

(VM 14) A 4 
PRIMA VERA: Riposo 
REGII.LA: Mister X, con N. 

Clark A 4 
ROMA: Otto lo tnga, con B. 

Hope c 4 
SALA UMBERTO: La sflnge 

d'oro. con R Taylor A 4 
RIDUZIONI ENAL • AGIS : 

Ambssdatorl, Alaska, Adrlacl-
ne. Anlene. Bristol, CrtstaJlo, 
Delle Rondlnt, Jonlo, La Fenl-
ce. Niagara. Nuovo Olrmpla, 
Oriente, Orlone, Palazzo. Pla-
netarlo. Plaza. Primaporta. Re-
gllla, Reno. Roma, sala I'm-
berto, Tnscolo, Ullsse. TEATRI: 
Arteeehlnn, Delle Artl. Goldo
ni, Qulrlno, Roaalal. 

a video spento 
UN OTTI.MO SI'ETTACOLO 
— Sarebbe stato senza dub
bio opportuno mantenere la 
seric dt qiiesti Processi a 
porte aperte in apertura dei 
programmi scrali della do 
menica. Si sarebbe e^cluta 
la possibilttd d\ rttardi della 
Tribune elettorale del Upo 
dt quello dt ieri sera (ma 
questa e una preoccupazto-
ne nostra e dei telespettato 
rt. non dei dtrinentt telev't-
sivi. a quanto pare) e st sa
rebbe garanttto alia trasvns-
stone il pubblico che essa 
certamente menta. Sessuno 
pud in cosc'tenza affermare 
che I'OvlKsea s'm uno spet 
tacolo piu tclcvisuo e tnte 
ressante dt quato K. d'altra 
parte, dopo la puntata dt te 
ri sera, possiama dire die 
la serte dt I'r<KV-.si a porte 
aperte si colloca ormai a un 
hvello dt rendtmento stcuro 
11 medico delle vtKchie si-
gnore. infatti. ci sembra ab. 
bta confermato tutte le nidi-
caztoni postttve che la pri 
ma puntata della MTIC aie 
va proposto II prnce^^o al 
medico \nale\c Joint li(nlkm 
Adams, tmputatn di oimci 
dio. st e srolto lutijio una h 
nca narrattva dt noterolc ef 
ftcacia. nella quale si fan-
'/erano in modo equibbratn 
la sns|>ense e la dhtaccatn 
ann/isi dri fattt Qticta m 
veritd ci sembra la qualttd 
prectpua della spettacnln- la 
vicenda e 1 per\nnaitoi ven-
pono presentatt al pubblico 
(a quello chtamato nenlt sin 
di a far da giuria e a quel 
In assai piu vasto dei tele 
siwttatort) in modo da solle-
citarne la partecipazione c. 
insieme. 1/ senso crtttca A 
que^to concorrono il testo, 
asciutto e preciso. di Carlo 
Fruttero e Franco Lucenti 
nt." la recitazione dealt attn. 
ri. che ranniuntie una note-
tale naturalezza: la regia dt 
Ltjda C. Ripandellt. che 
sfrutta abilmcnle le fHmibi 

hid del mezzo televisivo in 
funzione della struttura ori 
gtnale della trasmissione. Ci 
sono momenti. e vero. net 
quali Valternarsi del dibatti-
mento con gli interventi del 
narratore e con le rievoca-
ztont diretto dd un'impres. 
stone di frammentarieta: ma 
quando come d avevnuta ah. 
bastanza costantemente ieri 
sera, il ritmo e ben standi 
(o secondo la logtca del di-
scorso, la trasmissione di-
ven'.a martellantc. Felice ct 
0 sembrata. in p<irttcolare, 
la rievocaztonc dcglt episodi 
narratt dai testtmoni in dif-
Jerenti versivm: qui la Rt-
pandilii ha dcci^amcnte ac. 
centuato dcterminatt caratte-
rt del cltma della ncenda 
(anche attraversa il com 
mento musicale) e cosi. pun 
tando sulla « so//f/e/Iii'if(i * 
delle si cue (cite appatona 
appunto come i testtmoni 
sembrano ncordarle). ha 
mt'sso il pubblico dtnanzi ad 
autcntiche alternative — rt 
co'diumo. in questo sen^o. le 
due versioin dell'eptsodio 
di ll'iuteztone In questa tra-
smtsMOi/e yd attori recttano 
dt segmto dal pnncipm alia 
lire (e t.nn a ^cene stacca-
tf corn' avitene quando si 
c aira » tir telefilm n una 
coinmed'd). e il loro impe 
nm taiiqiuiKie ottimi ri^nl 
tatf for^e. la reot^ta arrch 
fy» fituto apprufittare me 
gin di que t 1 per cogliere 
( i i i ' c *'d 1 ulti dei win m. 
ti'rpreti non tmpennati dt-
rettamente nel dtalo 10 rci 
z'oni e controreaziont come 
m un re^oconto dt cranaca 
Inline ebb,i,mo vi^ln final 
nen'e d piiMi/iro pcirfreipfi 
re a nn.i (rosinis<>io>i(> coma 
elemenio uttu o c coTiente: 
altia dectsiva indtcaztonc 
della strar'a che la TV pi> 
trehhe c ilorreb'<e scouire 

g. c. 

preparatevi a... 
Italian! in Nigeria (TV 2° ore 22,10) 

La nuova puntata della se-
rle « Dalle Ande all'HIma-
laya s si occupa stasera de
gll Italian! che lavorano alia 
cosfruzlone della diga sul Ni
ger, a Kalnij In Nigeria. 
Quesli lavoratorl e quest! 

lecnicl sono sul posto dal 
1964 e lavorano insieme con 
I lavoratorl nlgeriani. Ascol-
teremo la loro opinione sulla 
realta che li circonda e 
ascoltercmo anche cid che 
pensano I nigernnl di loro. 

Opere di De Sabata (Radio 1° ore 20,45) 
II concerto dell'orchestra slnfonlca della RAI di Roma 

dlretta da Armando La Rosa Parodi comprende stasera la 
fiaba coreograflca « Mille e una nolle 1 che fu muslcata da 
Victor 0c Sabala. II concerto si apre con c Quallro pezii 
per orchestra », trascriilone di pezzl frescobaldlani operata 
da Giorgio Federico Ghedinl. 

programmi i. ff'. 

TELEVISIONE V 
SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
IL CIRCOLO DEI GENITORI 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
LANTERNA MAGICA 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
TV7 - SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
SEAWAY: ACQUE DIFFICILI 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18.00NON E' MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE 
21 00 TELEGIORNALE 
21.15 L'ISOLA DEL TESORO 
22.15 DALLE ANDE ALL'HIMALAYA 

10.30 
11.30 
12.30 
13.00 
13.25 
13.30 
17.00 
17.30 
17.45 
18.45 
19.15 
19.45 
20.30 
21.00 
22.00 
23.00 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 JO: Bol.e'.tino per l na..-
garti: 6 35: 1» Cor=o di i.n-
gua ing.e«e; 710: Mj^ica 
slop; 7 47. Pan e dispa-i; 
8 30. Le can7o*ii del maU.no, 
9 00: La nostra ca.?a. 9 0G: 
Colonna mi>ica!e. 10 05: La 
Radio per le Scuo.e; 10 t i: 
Le ore della mxi.ca: 1124: 
La donna o^gi; 11 30. Pro'u 
d: artisti Lnci: M Del Mo
naco; 12 05: Corurapp^r.to; 
12 36: Si o no; 12 41: Pen 
scopo . 12 47: Punto e v:r 
go.a; 13 20: P o r e raJ.o; 
14 00: Tra-^n.^oni rej?io.i3 
It; 14 37: L;S;JK> Bo'sa di 
M.larro: 14 45: Z ba.done ta 
lano 15 35- II !mz i3ge:o ie, 
ia LtJrgia q ja 'e - .mi . e ; 
15 45: Relax a 45 gin; 16 00: 
16 00. t Oida te.-de. via li
bera a hbn e d . ^ i per i 
r a z a m »; 16 25: Pa??apo^o 
per un m'CTofono; 16 TO: 
Jazi Jockey: 17 05: Vi air.a 
un medico; 1711. In'e-D-eu 
a confrooto; 17 40 Tnb.aa 
dei ?iovani; 1810: C'nq x» 
m n'jti di I'igiese; 18 15- S ii 
nostn mercat:: H20: Per 
voi g.o-.ari.; 1913- Maia 
mm; 19 30- Luna park; 20 15: 
II class'co deU'anno- Orlan
do Funoso: 20 45: Concerto 
s:nfori co diretto da A m w l o 
La Rosa Parodi; 22 45: Par-
I:amo di spet^aco'o- 22 43: 
Chiara fontana. 

S E C O N D O 

Glomale radio: ore 6.30, 
7.30, 8J0, 9.30, 10 30. 11 30, 
12.15, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30. 
17.3«. 1IJ0. \1M. 21.30, 22.30. 
6 3.5: Svegliati e cania; 7 43: 
Biliardino a tempo di mo?;-
ea: 8 13: Buon viaesno: 8 ^1: 
Pari e dispan: 8.45' Sienon 
l'orchestra; 9 09: Le ore h-
bere: 915: Romantica: 9 40: 
Album musicale: 10 00: lx> 
sdalje di Lady Hamilton, di 
Vincenw) Talarico; 10.15: 
Jazz Panorama: 1040: Se

condo Lea; 11.35: Le'.tere 
•ipene: 11 41: Le canzoa: oe 
gli anni '60; 12 20: Trajm.s-
s om res?ionali: 13 00: Le.io 
Lj'.tazzi: Hilt Parade; 1J 15: 
11 senzatito'o: 14 00: J-Jke 
box: 14 45: Per gli a a c i del 
d.-co: 15 00: Per la vo^tra 
d'~t-o»e"a: 15 15: Grandi v.o-
lfci.e.ji*t:: bjdn-2 HoLscher; 
15 57: Tre mnjt i per te; 
IfrOO: Pomer. iana; 16 55: 
B wn vias??o; 17 t5: Clas.1* 
u i c a ; 18 00- Apentivo in 
m'.ssca: 18 20: Non tutto ma 

Cdt.; 19 00: Î e p a c e i! cias-
sjco; 19 23: SI o no: 19 50: 
PiaV.o e Yirto'.a: 20 00: Lo 
s; *taco!o off: 20 45- P K J 
po-to: 21 00- La voce dei 'A-
\ora'o'i: 2! 10' N'o-ta di-
-c»?ra{iche francesi; 21.55: 
Le n-.-0-.e ca.nzoni. 

T E R Z O 

Ore 9 30- L*Antenna; 10CO: 
F J Haydn F. MendeL>v*in. 
Birtho.iy. D Sciostakon.nc; 
10 50- G da Veno>a: |1 10: 
O Me««'vn. C. Debu?,y: 
12 10: Mend aro di G'e>^. 
w.ch: Anitom.a di una ca^ 
t,-dra:e. 12 20: G. P Teie-
m a m . J Ibert: 1245: Corv 
certo sinfcfitco- so!i.sta D. 
O «trakh: 14 30: Concerto 
operist.co; 15 00: A. Tarw-
m n ; 15 30: G B Viotti: 
15 30- *.rthjT Honeiwer: Ni-
co'a« De Flue: 17 00 Le oni-
n on: de?!i altn: 17 10: Con-
ver>ai'one di Gianni Di G:o-
vanni; 17 20: 1' Corso di 'in-
c i a ina'e«e; 17 45: R. San
ders: 18 00: Nf/.:re del ter-
fo\ 181^- Q'tadrante econo-
mieo: 18 30- Musica legge-
ra; 18 45: Piccolo p-aneta; 

19 15: Concerto di ojtm <era; 
20 30: L'ered ta dalle macro-
mo'ecole all'uomo; 21 00: 
Poesia e mustca neSa liede-
r.«*ica europea: 22 00: n 
Riornale del t e n o : 22.30: In 
Italia e all'estero; 22 40: 
Idee e fatti della mu«ica; 
22 50: Poesia nel monjo; 
23 05: Rivista de'.le nv iy» . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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L'elenco dei 22 per la FIFA 

Gli «azzurri 
per Italia 

Bulgaria 

La Ftderazlone Italian* gloco calcio 
ha trasmesse all'UEFA (Unlona calclstl-
ca europea) e alia Faderaxione bulgara 
di calcio II seguenta alenco di vantidue 
glocatorl qualiflcatl par la partita Bulga-
ria-ltalla del 6 aprlle prosslmo a Sofia, 
valevole per i quart! di finale del cam-
plonato d'Europa per Nailoni, «Coppa 
Henri Delaunay »: 

Albertosi (Ftorentlna); • Bercellino (Ju-
ventus); Bertlni (Florentine); Bulgarelli 
(Bologna); Burgnich ( Inter); De Sisti 
(Florentine); Domenghtnl (Inter) Fac-
chettl ( Inter); Ferrlnl (Torino); Guarneri 
(Bologna) Jullan0 (Napoli); Lodetti (Mi
lan); Maiiola (Inter), Picchi (Varese) 
Poletti (Torino); Pratl (Milan); Riva 
(Cagliari); Rivera (Milan); Salvador* 

(Juventui); Vierl (Torino); Zigonl (Ju-
ventus); Zoff (Napoli). 
- - Come e nolo si tratta dl una lista pu-
ramenle Indlcatlva. Un elenco piu rl-
ttretto verra diramato lunedl da Valca-
reggi. Conviene dunque allendere prima 
dl parlare di probabili formazlonl tanto 
piu che resta ancora II dubbio sulla mei-
z'ala da afflancare a Rivera (Lodetti, 
Ferrini o Bulgarelli?), sulla maglla nu-
mero 4 (Ferrini o Bertlni?) mentre an-
che per Albertosi cl sono molte perptes-
sita sia per la dlstorslone riportata do-
menlca al dito, sla per le sue precarie 
condizioni di forma (cosl si splega come 
nell'elenco ci slano anche altrl due por-
tleri, vale a dire Zoff e Vierl). Da notare 
anche I'escluslone del povero Castano vit-
tima di un altro grave infortunio. 

Battendo in volata Bitossi e Colombo sul traguardo di Napoli 

ZILIOLI TORNA ALLA VITTORIA 
NEL GIRO DELLA CAMPANIA 

Congresso decisivo 

da oggi a Parigi 

If tennis 
nel caos? 

I tornrl • oprn ». rlrono-
srlutl. rl snranno: e II mn-
niciito pntrelilie essere ah-
tiiistunza prosslmo 

I.a fedora/lone Intcruazln-
nnle, tlnpu la rlhclllnne de
gli Inglcsl. e chlamnta a 
vntare su dl essl. nell'as-
semblca che si svnlgera oggi 
e diimanl n Pnrlgl. In cnn-
dl/lnnl che nun hanno pre-
ccdcntl: spacrala In due 
sulla questlmie halhettante, 
cnnfiisa. cuntraditltfnrla. 

Se gli « open • nun Vf-
nlsscrn arrnltl sarebbe II 
caos, come ha ammesso dl 
rccente a Mllanit, ron aria 
quasi Cfinlldpnzialr. 1'lng 
Orslnl, vlcepreshlcnte del-
la feilernzinne Itallana 

Le raglnnl chp RliisiKlca-
no 1'adnzlnnp degli « nppn », 
dl tornpl clop In cul I 
profession!*!! si hattnno 
flanco a flanro dpi cnsld-
tlpltl dllfllanll (In pratlca, 
snllano del profcsslonlstl 
mnsrlicratl anch'essl) e che 
rlvpslono qulndl un valo-
rr dl aulentlca rassegna del 
valorl dpi (pnnls mnndlale, 
sono note, Implicit*. Lo 
status del pretpsl dilet
tanti, come si dlceva, nnn 
corrlsponde phi. da tem
po, alia rcalta. SI parla be-
nlnteso del glocatorl che 
contano In campo Interna
tionale; le loro flip sono 
ormal csangul a causa del-
le continue fughc verso II 
professlonlsmo: la conslde-
razlonc, Inline, riell'lndub-
blo, forte richlamo rappre-
sentato, nel mngglorl lor-
npl. dalla presenza dl uoml-
nl che rlspnntlnno al mmil 
del mltlco lload. dl Rnse-
ivall. dl Laver, Glmeno. 
Ilucholz Tanto chp Wlm-
hlpdon « open », ben nitre 
II falto potemlco, si anntin-
cla come un avvenlmento 
dl grande risnnanza 

Le raglnnl piu ovvle. pal-
marl. a favnre dl tall tor-
np| non shrebhero tuttavla 
valsc a mutare In modo ap-
prez/ahlle la sltuozlone «en-
za la rlsnluta pre<a dl post. 
zlone degli Inglcsl che, 
rompendo la dlscipllna for
mate In senn alia federa-
zlone Infprnazlonate, dccl-
devano a un certo punto 
dl organlzzarlt In proprlo. 
In cinque dlversl nccaslonl 
gli Ingles! II avevano tnu-
tllmenle propostl In sede 
Inlernazlouale 

Imprlglnnata In vecchl, 
superatl concetti, fra I'al
tro legatl a una concezlone 
clasvlstlca dello sport, e 
rlaffermatl con la tenacla 
del prrgltirilzlo, la federa-
zlone Internazlonale — o 
parte del suol mrmbrl — 
non si era purtroppo resa 
contn che gli • open • rqul-
valevano ormal a sangue 
ntmvo In tin organlsmo de-
hole r matatn: non solo, ma 
anche dl frnnte al fatto 
complulo del salto del fos-
so da parte delta fedcrarlo-
ne hritannlca. aveva creriu-
to dl potersela cavare con 
una frettolosa scnmunlca-
Sinche tiitln franava sottn I 
suol pledl. 

Ora a Parigt — dove I no
di verranno al pettlne e I 
probleml si accavalleranno. 
InevltaMlmente — sono 
preannunciate due prnpo-
ste. tra I'aliro: una di par
te svedese r una dl parte 
Itallana. 

Quella dl parte svedese. 
che sembra sin d'ora destl-
nata al falllmento. chlcde-
r i che vengano senr'affltro 
abolltl I termini «dilettan
te • e • prnfcsstonlsta • e 
liconnscluta sempllrrmente 
la voce • glocatore •-

L'altra. Isplrata evldrnte-
mente da De Stefanl. sug-
gerUce I'lstltuzlnne dl quat
tro c»tegor1p dl glocatorl: 
dilettanti, maestri, glunca-
torf antorlzzatl (a percept re 
s | caplsce ingaggt e «om-
me diverse) e professionl-
sttl. Ed e la proposta che. 
se accolta. dovrebbe ap-
punto splanare la strada a 
un rslgttn numero dl tor-
nel • open •: Wimbledon, 
Parigi. Roma, Forest Hill, 
Iniernazlonall d'Anstralla. 
Con essa. non e'e duhblo, 
De Stefanl. come presldente 
della federaztone Itallana 
avalla c\A che De Stefanl. 
come presldente della fe
deraztone Internazlonale ha 
eondannato (cose che ca-
pltano); ma tenia anche dl 
clreoscrivere al mistimi, I 
eonltnl della secessione: 
evtdente. ad esemplo. che 
lo status dl dilettante ver
ra esteso ben oltre I con-
flnl della seconda categoiia 
(dove pno ancora rlsultare 
planstblle) per Invadere la 
prima e Interessare glocato
rl che sono dl gla ml dl 
fnorl dl ana tale conditio-
ne. • Autorlzzatlt >. In pra-
ttlca, saranno soltanto I 
golcatori che • servono > mi
le federazlonl. e sono In 
grado qnlndl dl eondlzlo-
narle se non dl rlcattarle 

Alberto Viqnola 

L I_. 

1 II gruppo a 3'28" regolato da 
Michelotto — Altig ha forato 

NAPOLI — Zilioli « bruccia» Bitossi sul traguardo 

Sfumata la possibilitd 

di schierare Bagatti 

Nlari o Cucchi 
torse in campo 

domenica a Perugia 
Lovntl ha collaudnto ieri po-

mcriggio, al « Tor di Quinto ». 
la fortnazione biancazzurra che 
incontrera domenica il Pe
rugia. 

Ottnnta minuti e durata la 
partita contro una fortnazione 
ragazzi che fr uscita battuta per 
^ a 0 Le rcti sono state messe 
a segno da Morrone, Mari, S.is-
saroli e Zanetti. 

I giocatori flic hanno gift im-
pressionato c per il loro grado 
di forma e per il senso della 
posizione sono stati Glola e 
Mari. tanto che qucst'ultimo 6 
in predicato con Cucchi per 
Perugia. 

Lovati. a qucsto proposito. ha 
prospettato due alternative: so 
Ma<a.i sarA ychierato all'ala. 
Curchi giooherA a mezz'ala. nel 
caso invece d ie Vassa ven ire 
schierato a mezz'ala. Mart gio-
cherebbe aH'cstrema dfstra 

I titolari si sono schicraii co
sl: Di Vinccnzo. Zanetti. Ca-
stclletti: Gioia. Soldo. Ronzon. 
Massa. Cucchi. Morrone. Go-
vernato. Fortunato Cei ha in-
cere, nei pi imi 40' difeso la 
porta dei rincalzi 

Al 5" Sassaroli 6 subentrato 
a M.issa che si era prodotto 
una leggera di<:toniione alia ca-
vtgtia destra c che poi e tor-
nato di nuovo in campo. al 35". 
rilevando Sassaroli Oopo i 
primi 40' Governato 6 stato so-
stituito da Mari che e stato 
schierato aU'estrema destra. 
mentre Massa e passato mez
z'ala Inflne al 10' della ripresa 
sono entrati Paparelli. Carosi 
e Sa<^aroH al posto di Morro
ne. Ronzon e Cucchi 

Poeo prima dell'inixio del 
t galoppo s Bob ci aveva anti
cipate che Bagatti non avrebbe 
giocato a Perugia, in quanto 
ruentiva ancora del dolore al 
ginocchio. mentre per Massa si 
nservava di collaudarlo di II 
a poco Quindi al termine Lo-
vati ha dato la formazione: Di 
Vmcvnzo. Zanetti. Castelletti: 
Gioia. Soldo. Ronzon: Massa. 
Cucchi (Mari). Morrone. Go
vernato. Fortunato I convocati 
sono Cei. Paparelli o Pagnl. 
Mari. Fava I biancazzurri com-
pleterano la loro preparazione 
oggi pomcriggio. alle H.30. al 
Tor di Quinto. dopo di che par-
tiranno alia volta di Foligno in 
ntiro collegiale. 

II presidente Lenzini. presen-
te lert aH'allenamento insieme 
con il dott De Rossi. * parti lo 
ieri sera per Milano, dove oggi 
dovrebbe essere discusso il ri-
corso. in merito alia squaliflca 
del < Flaminio > (3 giornate) 

Joe louis operofo 
alia cistifellea 

DETROIT. 23 
L'ex campione del mondo dei 

pesi massimi. Joe Louis, e stato 
operato alia cistifellea in un 
ospedale di Detroit Le sue con
dizioni sono definite molto 
soddtsfacenti: &£li potra proba-
bilmente lasciare I'ospedale fra 
una ttettimana II noto ex pu-
( l i e negro ha M anni. 

Premiati gli 

olimpionici 
Giornata di festa per i sei 

italiani che hanno vinto le 
quattro medaplie d'oro a Gre
noble: in mattinata sono stati 
premiati al Foro Italico e poi 
sono stati ricevuti dal Presiden
te della Repubblica che ha 
conferit0 a Eugenio Monti la 
commenda (era gia cavaliere) 
e a Erica Lechner. meda-
glia d'oro dello slittino. Fran
co Xones. medaglia d'oro del 
fondo di 30 chilometri, Ma
rio Armano. medaclia d'oro del 
bob a quattro. Roberto Zando-
rtella. medaglia d'oro di bob a 
quattro. Luciano De Paolis. me-
daglia d'oro di bob a due e a 
quattro. ed Eugenio Monti, me-
daglia d'oro di bob a due e a 
quattro. la croce di cavaliere. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 28. 

Staniattina, prima della parten 
za, siamo stati lestunoni di un 
fatto eccezionale: abbiaino vi-
sto per la prima volta sorndere 
halo Zilioli. Ed un collega. che 
si e accorto della nostra mera-
viglia, ci ha detto: «Che non 
le Vaspetlavt? Ma d da quando 
e passato alia Filotex che Zilio
li somde ». 

Sara per mento di Bartolozzi 
che e un uonio che non incute 
soggezione. sara per mento del 
caustico umonsmo toscano di 
Franco Bitossi e di Marcello 
Mugnaini, sta di fatto che sta-
mattina Zilioli sorrideva E la 
cosa, francamente, prima ci ha 
sorpreso. poi ci e sembrala di 
buon auspicio. 

E quando dopo l'Agerola la Fi
lotex stava completando il suo 
capolavoro tattico. e Zilioli. Bi
tossi e Ugo Colombo erano de-
cisamente passati a guidare la 
corsa. non abbiamo avuto dubbi 
che al traguardo dell'Arenaccia 
sarebbe sfrecciato per primo. 
appunto, Italo Zilioli. 

Una convinzione. d'altronde, 
che ci veniva anche da un'altra 
considerazione: se Bartolozzi, 
con l'aiuto di Bitossi e degli al-
tri, sta ricostruendo soprattutto 
il morale di Zilioli. non poteva 
lasciarsi sfuggire oggi rocca-
sione che gli si presentava su un 
piatto d'argento di propiziare 
un successo per il suo corridore. 

E puntualmente questo pro-
gramma e stato rispettato: forse 
a Zilioli, una volta ritrovato 11 
sorriso. mancava solo il tonico 
di una vittoria. La vittoria l'ha 
ottenuta. e probabilmente da og
gi il ciclismo italiano ha ritro
vato un campione che sembrava 
immalinconito. privo di smalto. 
soprattutto scarsamente convin-
to delle sue possibilita 

La vittoria di Zilioli s'inca.-
stra meravigliosamente nell'esal-
tante. clamoroso successo della 
Filotex. La gara era valida per 
la classiflca a squadra. e la Fi
lotex si e dimostrata squadra 
nel vero senso della parola: sul
la pista dell'Arenacica si sono 
presentati tre uomini: Bitossi. 
Zilioli e Ugo Colombo, tutti e 
tre della Filotex. E ci sono vo-
luti tre minuti buoni prima che 
comparissero altri corridori 

Abbiamo parlato di capola
voro tattico. e lo e stato. In una 
giornata splendente di sole, tra 
gli applaust di una folia festan-
te. attraverso lo snettacolo dei 
vividi colon d'una rigogliosa 
campagna che sembrava prean-
nunziare anzitempo Testate. R4 
corridori hanno eompiuto oltre 
cento chilometri in gruppo com-
patto. Sembrava proprio che il 
tiepido clima li avesse invoglia-
ti a battere la ftacca. Qualche 
scatto. qualche assaggio. ma so
lo per assicurarsi questo o quel 
trazuardo 

Niente di piu. In testa tenta-
vano di non farsi sorprendere 
gli uomini della Pepsi Cola, ma 
quelli della Filotex stavano gia 
preparando il piano Che la me
dia non fosse alta. e che la vo-
lonta di lottare non fosse in pro-
gramma. e dimostrato dal fatto 
che le numerose forature veri-
ficatesi durante questo primo 
tratto. e che hanno colpito an
che uomini di un certo peso co
me Zandegu. non producevano 
alcuno strappo nel gruppone. 

In breve: si e dovuto attendere 
fino a Montoro perche si regi-

Oggilacorsa Tris 
alle Capannelle 

Mentre per domant * tn pro-
gramma a Tor di Valle it Pre-
mio Capannelle che concluded 
la stagione dl trotto e meiieri 
a confronto I due leaders del
la generazione. Cloridano e Zi-
zi. oggi le Capannelle ospita-
no la corsa Tris della setti-
mana. II premlo Idolo. dotato 
dt 3 milioni SCO mila lire dl 
premi sulla distanza di 1400 
metri. Tredici concorrenti sa
ranno al nastrl. e precis amen-
te: Siegolo (S8. Pisa). Lusita-
no (S3. Agriforni). Chantecler 
(52.500. Vincis). Niro (58. Fe-
stinesi). Bonvecchiatl (52. Fan-
rera). Rnseto dl Francis (51. 
Forte). Ney (40.500. Bietolini). 
Tabarin HI (47.500. Atzori). 
Sandy Road (47. Rezza). For
tress (43. Dl Nardo). Roman 
Rose (46. Sannino). Sheridan 

tfî OO. Margotl). Boemia (47. 
endittl). 
La rlunlone avra Inlzlo alle 

•re 15. Ecco le noctre selexionl: 
CORSA: Royaldott. Perugino; 

II CORSA: Aster Princes*. An-
irea della Robbla. Sol; III COR

SA: EL MendrtscL Valdana: 
IV CORSA: Puertorlco, Maid
stone. Mile: V CORSA. Tris: 
Siegolo. Lusltano. Nlro: SE-
STA CORSA: Starscrown. Vent 
Fou: VII CORSA: Tamerlano. 
Sperami, Rio Felice. 

Tennis: 

Di Matteo 

elimina 

Mledonos 
Due teste dl serie (numeri 5 

e 8) sono state eliminate ieri 
negli ottavi di finale del singo-
lare maschile del torneo inter
nazlonale di tennis che si di-
sputa su campi del T. C Pario-
11. Si tratta del cecoslovacco 
Medonos. battuto da Di Mat
teo. e del colombiano Velasco. 
eliminato da Palmieri. 

Quest! 1 risultati: Pietrangell 
batte Marcu (Rom.) 6-3 6-3 6-0; 
Palmieri batte Velasco (Col.) 
8-6 3-6 6-2 7-5: Di Matteo bat
te Medonos (Cex ) 3-6 2-6 7-5 
6-2 6-1: Mulligan batte Lloyd 
(GB) 6-4 6-4 6-3. 

strasse il primo tentativo di fu-
ga. Lo operavano Colombo. 
Gualazzini. Neri e Fezzardi. Co-
minciava ad entrare in azione il 
piano della Filotex. Si alTronta-
va la salita di Agerola. II grup
po si sgranava rapidamente. ma 
cominciava a rispondere con un 
certo vigore solo dopo che i 
quattro fuggitivi avevano porta-
to ad un massimo di 2'20" il lo
ro vantaggio Intanto la corsa 
perdeva un protagonista: Altig. 
Forava. Poggiali era pronto a 
passargh la ruota. ma il tede-
sco non riusciva piu a recupe-
rare 

Sulla salita di Agerola. intanto 
Colombo si liberava tranquilla-
mente dei suoi compagni di fu-
ga. mentre all'incirca alia me-
ta di essa scattavano decisi Zi
lioli e Bitossi. e raggiungevano 
il compagno quasi in vetta. Da 
quel momento l'accordo dei tre 6 
stato perfetto. Se Zilioli aveva 
svolto di buona lena la sua par
te di lavoro in salita per otte-
nere il ricongiungimento con 
Colombo, in discesa e sul piano 
Bitossi prendeva decisamente il 
comando delle azioni e guidava 
I suoi compagni verso il tra
guardo trascinandoli soprattutto 
con 1'esempio-

H furbo Bitossi aveva bene in-
tuito due cose: che diffleilmente 
sarebbero stati ripresi se aves-
sero lavorato senza risparmio di 
energie. trattandosi di una fu-
ga in famiglia. e quindi senza 
guastafeste a rompere i cambi. 
e che alle loro spalle e'era da 
temere solo la violenta. decisa 
reazione di Dancelli che perd 
era rimasto col solo Moser a far-
gli da spalla. Battistini e Mass]-
gnan essendosi staccati sulle 
rampe dell'Agerola. 

E difatti Dancelli partiva co
me una palla di schioppo. L'ab-
biamo visto fermarsi una prima 
volta per una foratura: impre-
cava maledettamente contro la 
qualita dei tubolari. Ripartiva di 
slancio. s'agganciava a Moser 
che 1'aveva aspettato. e ben pre
sto lo staccava perche era im-
possibile tenere la sua ruota. 
mostrare la sua stessa temera-
rieta in quella tortuosa disce
sa: sembrava un falco pronto 
ad awentarsi sulla preda gia 
intra vista. 

Ma era in agguato un'altra in-
sidia: Dancelli cadeva. Riparti
va ancora una volta. e riagguan-
tava il gruppo. Cercava anche 
di organizazre 1'inseguimento 
per raggiungere 1 tre moschettie-
ri in fuga della Filotex. .Ma non 
trovava la collaborazione neces-
saria. Facendo la spola tra i 
primi tre e il gruppo che inse-
guiva abbiamo avuto netta la 
sensazione. a Palma Campania. 
che il ricongiungimento non ci 
sarebbe stato. Deciso e franco 
era l'impegno col quale Bitos-
ti. Zilioli e Ugo Colombo spin-
gevano sui pedali. molto meno 
convinto era lo sforzo degli in-
seguitori. 

E cosi. sulla pista dell'Arenac
cia. tra un suhisso di applausi. 
si sono presentati i tre espo-
nenti della Filotex. La volata? 
Diciamo un aceenno di volata. 
perchd e parso subito chiaro 
che Bitossi non avrebbe attac-
cato Zilioli. e che Ugo Colombo 
non avrebbe dato fastidio a nes-
suno dei due. A circa tre minuti 
si e presentato il gruppo. rego
lato alia distanza da Michelot
to (una corsa dignitosa la sua) 
e da Moser che si era genero-
samente proreato per soHecita-
re un inseffuimento piu deciso. 

Michele Muro 

L'ordine d'arrivo 
1) Halo Zilioli (Filotex) In 6 

ore 5T2". media kmh. 38,503; 
2) Franco Bitossi (Filotex) s-t.; 
3) Ugo Colombo (Filotex) st . ; 
4) Michelotto (Max Meyer) a 
« • " ; 5) Basso (Motteni); t ) 
Zandegu (Sahrarani); 7) Moser 
(Pepsi-Cola); I ) Dancelli (Pep
si-Cola); 9) Taccone (German 
vox Vega); 10) Guatarzin! 
(Max Meyer); 11) Maurer 
(Sv.) ; I I ) Favaro; 13) Balma-
mion; 14) Schulz (Luss); 15) 
Bodrero; H ) Ritter (Dan.); 17) 
Cartetto tutti con II tempo dl 
Michelotto; I I ) Negro a 3*52"; 
19) Tosello sJ.; 20) Durante a 
1031"; 21) Grass!; 22) BaWan; 
23) Masslgnan- 24) Neri; 25) 
Polidori; 24) Milloll; 27) La-
ghi; 21) Fezzardi; 21) Poggiali; 
30) Altig (Germ.); 31) Vice* 
tini; 32) Zancanaro; 33) Schia 
vwi; 34) Alfto Poll; 35) Cribio-
r1 ; M) Cwcchietti; 37) De Fraa 
ceschl; 31) Mancinl; 39) Bcn-
fatts; 46) Far.Ji.-.stc; 41) Chiap-
pano; 42) Albonettl; 43) Galbo 
tutti con II tempo dl Durante. 

Partitl ottantuno corridori; ar-
rtvatl m tempo massimo qaa-
rantatre. 

CIJISSIF1CA GENERALE DEL 
CAMPIONATO ITALIANO A 

9QUADRE 
1) Filotex puntl 71: 2) Sal-

varan! p. 41; 3) Max Meyrr 4«; 
4) Pepsi Cola 17: 5) Germanvox-
Wexa ZZ; i ) Moltenl 21; 7) GBC 
5; 8) Kelvlnator 4. 

II risveglio di primavera 

La car pa 
diffiden te 
e tenace 

nella lotta 

Tempo di migrazioni 

LE ANATRE 
SI 0RIENTAN0 
SULLA STELLA 

POLARE 

La primavera ormai £ esplosa in tutta la sua bellezza: i campi seminal! a grano sono dt un 
verde puhto. t mandorli sono in fiore. le giornate non sono piu crude, anche &c marzo e sempre e 
proverbialtnente pazzerello. ma siamo anli sqocciali. aprile i alle porte. II dolce aprife c'le n 
sveglia la passione del pescalore e che segna anche il primo 

Come si monta II plombo scorrevole 

Dove, quando, come 

Dove 
La carpa vlve In tutte le ac-

que dell ltalla centro-setten-
trionale purche lufnclentemente 
calde e non troppo velocl. 81 
trova nel plccoll e nel grandl 
fluml. nel laghl. nel canall, ne-
Kll staenl. nelle cave, nel fnssl. 
E' dl facile accllmatazlone e 
reslste In acque anche scarsa
mente osslgenate o con un lleve 
tasso dl sallnlfA, reslste perflno 
In acque Inqulnate ove ell altrl 
pescl nnn rlescono a sopravvl-
vere. Precllllge acque ferme 
o mnderatamente correntl. con 
rondo limaccloso o veeetazlnne 
ahhondante. meello se la vege-
tazlone lungo la rlva crea zone 
di ombra 

Quando 
Nel fluml, staenl. canall da 

met* marzo a novembre Inol-
trato (11 dlvleto dl pesca decor-
re dal I gluffno al 30 elugno). 
Nella stagione piu calda si insl-
dla In vlclnanza delle rive: In 
quella frerida nel fnndali pro-
fond I ove trova rlfuglo. Le ore 
mlgllorl sono quelle dell'alba e 
del tramonto. IJI mlsura mini
ma e dt 30 em 
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Le carnl della carpa non sono 
molto apprezzate presso I buon-
gostal. dato II loro sapnre fan-
goso che prendonn appunto al-
lorche il pesce vlve In stagnl o 
canall a deflusso lento. Talunl 
vl pongono rtmedio tenendo 
I'anlmale vivo per doe o tre 
ginrnl In acqua pallia o, a 
delta di altrl. versandogll In 
bocca un cacchUlo dl acetn 
Nol vl suggerlamo qui ana rl-
cetta. da nol stessl sperlmenta-
ta. xrazie alia quale potrete go-
stare le earn! di questo pesce. 

Carpa alia birr a 
Pullte ana carpa dl media ta-

glla raschlandola bene, sventra-
tela, tagliatele le pinne e la 
estremiti della coda e adagla-
tela In ana casseroola dl forma 
allangata In an'altra casserao-
la mettete an pagnn dl sale, 
an Of' dl pepe (rargllo pepe-

Come 
81 pesca escluslvamente a fon

do con canne robuste e grosse 
lenze dallo 0.25 alio 0,50 secondo 
I aoggettl prcsentl. Anche II 
mulint-llo deve essere propor-
zlonatii. rohusto, con boblna a 
grande capacity e frlzlnne ottl-
m i Canne lanclo lunghe alme-
no tre metrl. canne comunl al-
meno clnqne Quando si pesca 
In acqua corrente si zavorrano 
1 tlronl eon plomhl del peso suf-
flclente a r.on fartl trasclnar 
via: In acque ferme megllo ell-
mlnare del tutto la plomhatura 
ed allldarsl al snlo peso della 
esca che, dovendo esser ptutto-
sto gTOSsa. consente dlscretl 
land Indlcato I'uso del galleg-
giante nnn tanto per sostenere 
la lenza. quanto per poter con-
trollare I movlmentl della lenza 
sul fondo. 

Ami rorglatl. stortl. dal n 2 
at n. to. oppure ancorette dl 
dlscreta mlsura, specie se si 
Innescano Implastrl oinlll Una 
volta che la carpa sla aggan-
clata e megllo nnn aver fretta 
e * lavorarla • a lungn eon rau-
llnello e frlzlnne per stancarla: 
evltare perO che si rlfugl tra 
radlri ed erne. 

occoooocooccoo 
xoxooooooooo 
XKOOOCCOCCOOO 
oooooooooooooc 
XXXXXXXXXXXXX) 
XXXXXXXXXDOOOO 
XXWXXXXXXXXC 

ronclno), pnche foglle dl tlmo 
e nasllico, quattro chiodl dl 
garofano. ana clpolla trltata. 
quattro blcchlerl dl hlrra e fa
te bolllre II mlscagllo per ven-
tl mlnntl. Pol passaielo. ver-
satelo nella casseranla In cat 
avete dlsposto la carpa e fate 
caneere flnche II llqaldo si sari 
nnteviilmcnte rldotto. Mettete II 
pesce In an piatto. versatevl so-
pra I'lntlnto rimasto nella cas-
semnla e servile. 

DIZI0NARIITT0 
CAMPANIA: carpia 
LAZIO: reina. regina 
SARDEGNA: salpa 
SICILIA: carpiunl, reinuttb 
TOSCANA: carpa, reina, regina 

I fill'si 
oggiuntono cosi 

PoO accadervt, mentre state pescando cbe u vostra tenia si 
spent In doe tr on con I: II • goalo» ooa • Irreparablle, bastera 
rlcongiaagere I dae pent dl lenia con an aodo slcnro II metodo 
mlgllore e quello dl rlcorrere ad an oodo a scorrtmeDto. Per farlo 
operate In questo modo: 

a) aovrappnnrte I doe capl coo pan langhena: 
b) rtplegate elascon capo e arvolgetelo *m se stesso e sell'altro 

capo: 
e> dopo avere arvolto I eapl einqae • sel volte Inmate le 

estremlta rlmaste Ithere. Tana oppnsta alialtra. fra I dae OH; 
d) bagnate II nodo cost preparato e serrate con fona: 
e) tagliate I pczal Inatill che emergono dal aodo serrate 
(Vedl Ogura). 

risveglio di un ciprinide cosl 
numerose nelle nostre acque. 
Non avele tndovinato? Ma si, & 
proprio lei. non ci sono dubbi. 
intendiamo parlare della carpa. 
Chi non so che la famialia dei 
Ciprinidt 1u appunto chuimata 
« famiglia delle carpe » data che 
la carpa ha scientificamente il 
name Jt Cifrtno e ne 6 il rappre-
sentante piu noto? 

La carpa o Cyprinus carpio. & 
originaria della Cina e nare che 
fu introdotta in Europa verso 
il 1500 

Pesce altamente sportivo e per 
la mole che pud raggiungere e 
per la restetenza tenace che op-
pone al pescatore. preferisce un 
ambiente silenzioso c distante 
dai disturbi causati aalla pre 
senza di abitazioni. Non disde-
gna invece trattenersi in luoghx 
dove animali specialmente bo 
vini. si recano per Vabbeverata. 

La carfta si nutre principal-
mente di ptante acquattche. di 
semi e di melma ricca di prin-
ctpi oroanict direrst; abbneca 
perd vnlentieri vermi ed tnseftt 
vari. La sua manqiore attwita 
alimentare va da'la primavera 
fino al periodo in cui depone 
le uova. 

La carpa accetta con gto<a 
gli impasti a base di sostanze 
farinacee. e tra qupsli special
mente limpasto con farina dt 
granolurco. che £ poi limpasto 
usato rialla maggior parte di noi 
pescatori. 

La carpa comune (l'altra spe
cie <? la carpa a specchio. costd 
delta di Galizia), cessa dt ali-
mentarsi guando la temperatura 
dell'acqua raggiunqe t 6 gradi 
centigradi. come avvicne appun
to in inrerno; in questo caso «! 
immobilizza sul fondo e s\ muo 
ve. ma a fatica. soltanto se stt-
molata da qualcosa che non sta 
cibo. 

La riproduzione avviene nei 
mesi di maggio e giugno (la 
sua pesca k appunUt vtetata dal 
I. al 30 giugno). ma spesio it 
rinnova anche in aaosto Le 
uova che la femmma depone 
raggiungono il mezzo mthone. 

L'epoca dealt amnn delle car
pe £ un capitolo affascmante: 
i maschi assai eccitatt. al mo
mento della fregola si abbando-
nano alle evoluzioni pi" clamo-
rose: talvolta si lasewno audi 
re a delle furibonde corse nelle 
piu srariate direziont. talma 
spiccano dex salli prodigiosi ol
tre la superficie. 

E* frequente che due o Ire 
maschi si interessino ad una 
sola femmma Affena la fern-
mina na deposto le uova. Ira i 
maschi e una para dt velocttd. 
U primo che arriva le feconda. 

Le carpe che si allevano nei 
bactni net essere poi immesse 
nelle acque a scopo dt rtpovo-
lamento. si abituano docilmente 
alia loro dimora. imparano a 
conoscere chi le nutre e nspon 
dono oUa chuimata sfi un cam-
panello o di un dschto. sono 
come tcntt pollt in un pollaio 
che accorrono al richiamo della 
massaia. 

La carpa, soprattutto quella 
adulta. ha una abitudine inte-
ressante: nei suoi brern sposta 
menlt. partmdo dal luogo abitua-
le di sVaztonamento. essa per-
corre sempre lo slesso itinera 
no. Alia base di qt^sta abttu 
dine ci sono. sicuramente. mo-
Un di coronere alimentare Ep-
oox come tacere dt un altra tua 
lbttudme. La carpa. sappiamo 
tutti. e diffidente per natura. 
ci < pensa * mille volte prima 
dt inooiare un boccove Ma non 
basta Di fronte ad un boccone 
che la sollelica particcAatmente. 
si metle a girare. girare. lo 
guarda. lo nguarda. lo sovrasta 
e lo maltratta persir.o. dando 
gh due o tre colpi con la panoa 

Per miesto fatto a van pe
scatori. complica la forluna. 4 
capitato dt ferrare tma carpa 
per la pancia. forse perchi con 
tro OQiri regola. tenevono I'amo 
debordato dall esca V tro la for 
tuna, diciamo. anche se non po 
che saranno le difficoita per re-
cuperare e salpare una preda 
agganciata m questo modo 

La pesca della carpa e pesca 
dallesa, con esca sul fondo. 
che si pratica con piu canne 
contemporaneamenle per aumen-
tare la possibilitd dt cattura. 
La pazienza e messa cost a dura 
prova. senza poi tacere del fat
to che la carpa lotta slrenua 
mente prima ki flmre nel gua-
dino. anche ore pud aurare que
sto lotto. 

l'rimnver.i. tempo dl mlKra-
zionl No-He calmv notti stellat* 
il ciolo e pleno dl riohinml dt 
uoct'lll che a ichtoro stormlnnte 
volano verso 11 nord 

E' la niaroia doll'nmore. II 
lunuhissimo vlai»Kio mi7.1 ale ehe 
riporta pll uooelli migrators 
nolle nnrdieho rone dl nidiflca-
rione. oho avev mo liiiclnie al 
priinn nppnrire dell'mitiinno por 
«oondere vor««> il «ud In oerca 
dl oiho o dl "olo Questo dl 
primavera {• il vlnegio dl ritnr-
no a oasa: KM uorelll tornano 
la dove le loro znmpo Inoerte 
hanno toeeato por la prima 
volta la madre terra, ilalla 
quale hanno tonlato di solle-
varsl con 1 primi fatiroM ti-
mldi oolpl d'nla- tornano la 
dove sono natl per rieostruire 
un nldo 

K' uno qtraordlnario fennme-
no the da tnillennl riemple dl 
stupore "studio"! e sclenzintl. 

Qiiindlol milioni dl inanolla-
mentl (un anello dl metallo 
flssato in una jampa dell'nni-
tnale su cul (• InrlRo II luoRo • 
II uiorno dell.« outturn), ml-
Kliaii di «!ta7ionl ornitnloglrhe 
di osiervarinne e dl rontrollo. 
mlnusooli appareohl radlo-tra-
smlttenti flxsati alio /ampe de-
Ull uooelli. l'ln«:('C\ilmento oon 
fill aorei degli "torml mlRrantl. 
I'impioKo cli>l radar. In raroolta 
delle nntUte sulle osscrvazionl 
fatte dai oaool itori in ognl par
te del mondo hanno mosen 1n 
crndo gli snidlosl di saperne 
sempre ill pill Ma non A mol
to resperlmonto dl Matthews 
sulle anatre ha nceertnto id 
esemplo oho esse nel loro voll 
dl miitrnzione si orientano sul
la Stella Polnro ma T oho ser-
vin-tiho questn hu=eola stol'are 
so esse non snpessero poi dove 
voellono nndare? Come sple-
eare In micr'»7ione delln Sterna 
Anion (o ronriine di marel ohe 
vola ocnl anno dai pros^i dol 
Polo Nord (dove nidlMcn) al 
pressl del Polo Sud (clove sver-
nai e ritorna nl Polo Nord 
oomplendo un volo. tra anda-
ta e ritorno. di olroa IS 000 
chilometri? Perchi mierano sH 
uooelli? Soltanto sulla rlsposfi 
a questo Interrogativo r'f un 
certo acrordo* rioeron deirali-
mento nella mlgra/ione autun-
m l e e ritorno nella r.onn dl 
nldifloazlone nella mlenzlnne 
primaverile 

Ma come fanno gli uooelli 
a tornnre nello stesso campo 
da dove sono pnrMti. sotto la 
stessa grondala (rondine). In 
eimn alio ste«so oampanfle (ol-
oocna) o nello.ste<«o «:peoohlo 
d'-if-nita. dopo vol! dl mleHaln 
di chilometri' Come si dirigo-
no nello nuvoloso nottl d'autun-
no tra le nehhie i vent I I tom-
porall le hufere di neve e le 
temi>osto dl =ahht-i del <|t««>rtti? 
Otiesto ineip'lenbile mistero 
deirorlentamonto ha prnvooato 
una ridda dl Ipotosi tra le oio 
varie- o'e «-hl =o<stiene oho sul-
I'oriontnmento inflixisoa I'nppa-
rato interne deirore<*chto gia 
noto per la sua Impnrtinzn nel 
mnntenlnientn del!"«'qiilllhrio 
Oppure In vi=ta' L'occhlo de
gli uccelll A in genere molto 
erande rispetto n'la loro mo'o 
o la vista ne ri«iilta aoutissima 
Memorin vi=iva? Magnetismo 
terrestre? Sole' Vento? Luna? 
Stolle? Mlstero! 

Quali di'tanze ooprono jrll uc-
celli durante 1 loro viaggi? A 
parte IVceezJonalp ra«o della 
Deria Mlnore (un prooollaride 
ooeanloo) ohe rattur^ta «ulle 
ooste del Galle* e rimessa In 
liberty a Boston, fu dl nuovo 
eatturata nel «tio nido nel Gnl-
los dodicl giornl piu tardi- ave
va percorso oltre S 000 chilo
metri! A parte ancora la eo-
ce7ionale mlgrazlone delta Ster
na Artica che inanellata nel 
MIO nido nel Labrador fu ri-
pre^a nel N-»tal a 1R 7S0 chilo
metri di di*tanza 'ed erano 
appena tre mcM ohe aveva Im-
parato a volare) Ma In me
dia t mienrtori percorrono nel 
viapgio di andata e ritorno dal
le zone di nidinV.izione a quel
le di svemamento circa 5 000 
chilometri alia media glorna-
liera di circa 300 chilometri A 
qu'tle altozza volano durante 
rjueMl viaggi' E a quale velo
city' La quota dl volo e 111 
media sul Son metrl: ma al 
v i dal 4-5 metrl della quaglia 
MI! mare, al Bono metrl det 
rhiurli e delle gnl e al 9 000 
metri delle oche selvatiche du-
n m e I'attraver'amento del-
I'Him^laJa La veloeitA oraria 
tr di poco Inferlore al 100 kmh 

Le migrazioni avvengono In 
goner*- In storml pit! o meno 
numrriMl e In formazlonl cosl 
perfette che I'uiimn ^ stato co-
stretto ad tmitarle quando aol-
ca le vie del clelo. 

n eel eh re naturalists Audu
bon. le cui asserzionl non so
no mal state contestate. sulle 
rive d«»irohlo durante una ml
grazlone dl plccIonU ha con-
tato in 21 minuti lfi3 storm] 
eomrxrstl. v m n d n t suol cal-
coli. di un miliardo e 115 mi
lioni di individui: i Al di sotto 
di que*te colonne lo stallatico 
cadeva come una forte plof-
gia! • 

Alia veloolta e alle altezze 
dl cui si « parlato. il mistero 
dell'ortentamento e ancora pit) 
fltto e piu inesplicabile: si pud 
foncludere. sulla base degli stu-
di e delle osservazioni eom
piuto. che I'aw.neente fenome-
no della capacity orientativa 
degli uccelli migrantl fa pen-
*are ad un vero o pruprio sen
so della c navigazione aerea >. 

Durante quest! favolosi vtag-
gi. gravl naturalmente sono Te 
perdue nelle schiere del corag-
glosi volatorl- condizioni atmo-
sferiche awerse. marl In tem-
pesta. 1 fart delle I sole e delle 
coste contro I quail vanno ad 
ueciders-1 migltaia dl animali 
ahhagltati dalla luce. Ma gli 
uecelll hanno eccezionall ca-
pacMA di nproduzione, grande 
ahilita nel proruraral II elbo, 
curio«.l ma elTiraei mezzl dl 
difesa dl «» ste5«4 e della 
prole 

Dl quest* straordlnarte e • 
volte quasi tncredibtll caratte-
tistiche degli uecelll. parlere-
mo altra volta 

Pietro Benedetti 
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Le conclusioni del compagno Longo al Centrale e alia CCC del PCI 

IMPEGNO DELLE GRANDI ORE 
Le elezioni del 19 maggio dovranno segnare I'inizio di una tappa nuova sulla strada del rinnovamento democratico dell'ltalia, sulla strada del progresso, della pace, del socialismo 
Con un discorso dol segre-

tario generale del PCI, com
pagno Longo, si e conclusa la 
riunione congiunta del Comi-
tato Centrale e della Commis 
sione centrale di controllo de-
dicata alia impostazione del 
la campagna elettorale. Prima 
della chiusura dei lavorl e sta-
to approvato un docuniento 
sull'universita. 

Ed ecco il testo del discor
so pronunciato dal compagno 
Longo: « Compagne e compa
gni, mi limitero a delle con
clusion! brevi, pniche il dibat-
tito ha posto in luce un ac-
cordo sostanzlale sul program-
ma politico con cm il partlto 
si presenta alle elezioni del 
19 maggio. Si e trattato di un 
dibattito ricco ed interessante 

profondamente legato alia real-
ta della situazione del pae.se, 
alle condizioni di vita delle 
masse popolari. Da questo di
battito e emursa conferma 
ta la convinzione, che espri-
mevo nel mio rapporto, nun 
soltanto delta necessita ma 
della possibilita concreta di 
fare delle elezioni di maggio 
un momento di grande impor-
tanza nella storm politica del 
dopoguerra. " E' ora di cam 
biare " avevo sottolineato nel 
mio rapporlo ed il dibattuo 
ha conformato che esistono 
oggi tutte le condizioni per
che le elezioni portino effetti-
vamente ad un camUiamento 
reale, il quale denvera negli 
orientamentt e negli schtera-
menti politici dal colpo che 
daremo alia DC e al centro-si-
mstra e daM'avanzata che rea-
lizzeranno il nostro partito e 
la sua politica di unita di tut
te le furze di sinistra, laiche 
e cattoliche. Per conseguire 
questo risultato che e neces-
sario e possibile, noi dovre-
mo lavorare con tenacia e con 
passione, chiamando tutto il 
partlto fin da oggi, aU'inipe-
gno dei grandi momenti. Avre-
mo di fronte, come sempre, 
un avversano il quale non esi-
tera a ncorrere all'anticomu-
msmo della piii bassa lega, 
nel tentativo di impedire che 
la campagna elettorale sia an-
che un momento di npensa-
mento e di discussione tra tut
te le forzo politiche. Che co-
sa altro sigmfica, in effetti, 
se non questo, i'appelio cue 
un giornale moroteo della se
ra rivolgeva pochi giorni fa 
ai partiti del centro-sinistra a 
svolgere quello che esso defi-
niva "una furibonda campa
gna " anticomunlsta? La de-
mocrazia cristiana ed I parti
ti del centro-sinistra hannu bi-
sogno di questo esasperazio-
ni per cercare cosl di nascon-
dere, o almeno di copnre in 
parte, il fallimento del cen
tro-sinistra. Cercheranno dun-
que, con ogni probability, di 
andare ad una vera e propria 
rissa politica, e di evitare ogm 
pacato e ragionato confronto 
di esperienze e di posizioni. 
Si sbagliano, pero, se pensa-
no di poterci trascinare su 
questa strada, che e rifiuta-
ta oggi dalla grande maggio-
ranza del nostro popolo. 

II rapporto 
tra democrazia 

e socialismo 
La campagna elettorale che 

noi condurremo sulla base del-
l'appello per le elezioni che 
noi abbiamo proposto al Comi-
tato centrale si fondera sulle 
cose reali, su confront! concre-
ti. partira dai problem! rhe as-
gillano ed appassionano le 
grandi masse dei lavoraton e 
dei giovani. Sara una campa
gna elettorale in cui nui por-
remo al centro la quest lone 
di fondo che sta oggi dinanzi 
al nostro popolo: battere la 
DC ed il centro sinistra, ri-
creare nuovi rapporti di uni
ta tra tutte le forze di sini
stra, fare avanzare il paese, 
dopo questi cinque anni di 
paralisi e di delusioni, sulla 
strada del rinnovamento de
mocratico e del progresso so-
ciale. Noi comprenuiamu be-
mssimo che la strada che i 
partiti della maggioranza si 
apprestano a seguire e per 
niolti versi una strada obbli-
gata, poiche " la fine di questo 
panamento — come ha scrii-
to nei giomi scorsi il piii gran
de settimanale inglese — e sta-
ta straziante ed tndecorosa " 
e di fronte al giudizio degli 
italiani " s t a il divario tra le 
promesse ed i fatti ". I parti
ti della maggioranza, ha nle-
vato a sua volta un grande 
quotidiano pangino. "si npre-
sentano agli elettori a mani 
vuote. La situazione e ancora 
quella del l « a " La nostra 
non sara perO soltanto una 
campagna di denuncia di que-
»te inadempienze. Non ci li-
miteremo a sottoporre a tutti 
gli italiani le condizioni reali 
in cui il centro-sinistra lascia 
il paese. A questa denuncia 

| »ccompagneremc sempre I'm 
diCoziuiie concreta e credibi-

[le, necessana e possible del-
l'affermazione di una nuova 

[politica. Ci presenteremo cosl 
, per quello che realmente sia 
jmo: come una grande forza 
positiva. chiamata a svolgere. 

Iln questo momento. una fun-
zione decisiva per tutto lo svi-
luppo democratico del nostro 
paese. 

E la funzione che abbiamo 
{sempre assolto. Oggi la no
stra responsabiiita e ancora 

[maggiore. propno perche di-
rerse e nuove sono le possi-

|b ihta che ci stanno di fron-
e perche grandi forze ntio-

», cattoliche e sociahste. guar-
10 a noi con occhio diver-
che per il passato veden-

lo nel nostro partlto e nella 
lua politics unitaria un essen 
iale punto di nferimento per 

fare avanzare un nuovo cor 
politico capace di risolvere 

jll'interesse delle grandi mas-
la voratrici, i problemi di 

Jondo del nostro paese Sia 
10 cioe piii che rnai in pas 

al centro della vita na-

zlonale. Siamo la forza alia i 
quale guardano con speranza 
e con fiducia tutti quanti 
sentono che e ora di cambia 
re, e che bisogna avviare I'lta 
ha su una strada nuova. No) 
lasceremo percib agli al tn gli 
anatemi e le ingiurie. Noi par 
leremo, in tutti 1 campi, e su 
tutti i problemi, II hnguaggio 
semplice e chiaro delle cose 
concrete. Ben se ne rendono 
conto i nostri avversari, i qua 
li non sanno far altro in que 
ste ore, che contraddirsi a vi-
cenda a proposito deli'atteg-
giameiito estremamente pre-
ciso e chiaro che abbiamo as-
sunto di fronte ai piii recen-
ti sviluppi in tutta una serie 
di paesi socialist 1, in prlmo 
luogo in Cecoslovacchia " II 
PCI tentera di sfruttare il 
nuovo corso politico di Pra-
ga ", si leggeva ieri in un gran
de titolo di un quotidiano mi-
lanese. " IL PCI si allinea con 
Praga — si leggeva nel titolo 
di un giornale bolognese del 
medesimo orientamento — ma 
tace sui fatti della Polonia ". 
Noi, pero, non abbiamo nul
la da latere. Tanto e vero che 
la nostra stampa ha informa-
to ed lnforma ampiamente 
anche su tutto quanto avvie-
ne, e ovunque avviene, in que
sti giorni. La nostra linea e 
perfettamente chiara. Per 
quanti sforzi facciano non rle-
scono a nasconderlo i com-
mentatori che stamani dedi-
cavano i loro editorial! ai la-
von del nostro Comitato Cen
trale. " Un comunismo come 
quello che ci viene radiosa-
mente dipinto dall'on. Longo 
(scrive sulla Naziune Enrico 
Mattei) non si e mai visto in 
alcun paese, neppure In paesi 
economicamente progrediti, 
come era la Germania orien
tate, e all'avanguardia della de
mocrazia sociale. come la Ce
coslovacchia. Per quale ml-
racolo dovremmo vederlo na-
scere in Italia? ". Noi non cre-
diamo ai miracoll e non ne 
abbiamo mai propostl. La pro-
spettiva alia quale lavoriamo 
da anni e con coerenza, la 
prospettiva alia quale hanno 
teso tutte le concezioni di An
tonio Gramsci, tutta l'azione, 
il pensiero e la politica del 
compagno Togliatti, la prospet
tiva alia cui definizione e pre-
cisazlone ci siamo adoperati 
in tutti 1 nostri piii recent! 
congressi, e stata quella di 
una via italiana al socialismo 
la quale affondasse le sue pre-
messe in quella che e la real-
ta del nostro paese, nelle con
dizioni del mondo di oggi. Sia
mo giunti in questa nostra 
elaborazione che si e sempre 
strettamente intrecciata con 
la nostra lotta politica e con 
tutta la nostra azione, a con
clusioni di cui nessuno pu6 
piii contestare 11 significato di 
principio e l'importanza po
litica. II nodo attorno al qua
le abbiamo lavorato impegnan-
doci a fondo e stato quello 
del rapporto tra democrazia e 
socialismo, e del carattere che 
deve assumere nel nostro pae
se una democrazia socialista. 
Alio stesso tempo noi abbia
mo compreso che quest'opera 
di elaborazione, che questa 
nostra concreta azione politi
ca, non erano separabili da 
una azione internazionale la 
quale tendesse ad affermare 
rapporti nuovi tra i partiti co-
munisti ed operai. secondo la 
conrezione di Togliatti del-
l'unita nella diversita. 

Sappiamo che il nostro par-
tito ha dato su tutti questi 
temi un suo contributo, e non 
e senza commozione che no! 
registriamo l'omaggio non for-
male che al pensiero ed 
all'opera di Togliatti hanno 
dato in questi giorni. in occa-
sione del 75. anniversario del
la sua nascita, i compagni di 
Praga e di Budapest. Noi ab
biamo sempre, in tutta la no
stra azione. combinato stretta
mente i due momenti insosti-
tuibili ed irrinunciabili della 
autonomia e dell'internaziona-
lismo Sbaglia profondamente 
chi vedesse nel nostro contl-
nuo richiamo aU'eguaglianza, 
alia autonomia, alia sovranita 
e alPindipendenza dei partiti 
comunisti ed operai una qual-
siasi tendenza all'indebolimen-
to deH'internazionalismo pro-
letario e all arret ramento di 
fronte alia pressione dell'ideo-
logia borghese. II nostro par
tlto e il movimento operaio 
e democratico itahano — lo 
diciamo senza vanterie, ma 
con convinzione profunda e 
con la coscienza di chi ha 
sempre assolto il suo dove-
re — hanno dato sempre tan-
te e cosl profonde manifesta-
zioni di solidarieta e di aiuto 
concreto — nei limiti delle lo
ro possibilita — a tutti i mo-
vimenti e a tutte le lotte del 
popoli per la liberta, contro 
rimperialismo e contro le for
ze fasciste e reazionarie dei 
vari paesi da non consentire 
dubbi o insinuazioni in propo-
sitivo. Noi siamo fieri di que
sto contributo dato dal movi
mento operaio italiano. Noi ve-
diamo in esso una dimostra 
zione della nostra influenza e 
della nostra forza, per es«ere 
riusciti a realizzare in que-
ste lotte una unita sempre 
piii larga di grandi masse s« 
cialiste, cattoliche e democra 
tiche. per essere nu.«riti ad 
unire nella lotta p«r la pace 
la grande magg;oranza del po
polo italiano. 

Guardiamo 
con fiducia 

all'esperienza 
cecoslovacca 

Noi pensiamo che i rappor
ti di tipo nuovo che devono 
stabilirsi tra 1 partiti comuni
sti non possono escludere un 
aperto confronto di posizioni 
e di idee Ma questo confron 
to deve sempre partire dal ri-

conoscimento pieno dell'auto
nomia e dell'indipendenza di 
ogni singolo partlto comuni 
sta In questo quadro noi ab 
biarno espresso u nostro ap 
prezzamento per l'azione che 
i compagni i quali dirigono 
ora il partito comunista ceco 
slovacco hanno svolto e van 
no svolgendo, con l'appoggio 
aperto dell'opinione pubblica 
e degli organismi dingenti del 
partito, per creare le condl 
zioni di uno sviluppo pieno 
della democrazia socialista, ca 
pace di liberare e mettere in 
movimento tutte le forze del
la societa. Noi concordiamo 
con i compagni francesl nel 
rilevare, come essi hanno scrlt-
to sull7/ur/(emt/e, che quello 
che 6 in causa in Cecoslovac
chia non 6 il socialismo, ma 
sono in causa dei metodi che 
sono coasiderati ormai un 
ostacolo al pieno dispiegamen-
to della societa socialista: " e 
in causa — e questo tutto il 
senso del processo politico in 
tentato a Novotny — l'eccessi-
vo concentramento del potere 
nelle mani di un solo uomo 
o di un piccolo gruppo di 
uomini; la tendenza a tutto 
regolamentare; la propensione 
ad assimilare ogni scarto di 
linguaggio e di pensiero alia 
espressione di una opinione 
nemica ". Ben vediamo tutte 
le difficolta che questa azione 
incontra e puo incontrare. Ma 
vediamo anche che questo 
sforzo ha un grande signifi-
cato per tutta 1'Europa, e con
cordiamo con quanti hanno 
rilevato in questi giorni in 
Italia che l'evoluzione In cor
so in Cecoslovacchia " ci ri-
guarda tutti da vicino" — co
me scriveva la settimana scor-
sa I'Esprcsso — perch^ la 
realizzazione di una piii avan-
zata democrazia socialista r a p 
presenterebbe non soltanto un 
grande contributo alia lotta 
della classe operaia e delle 
forze di sinistra nei paesi ca 
pitalisti, ma costituirebbe an
che uno stimolo a superare 
con piii coraggio in tutti 1 
campi le remore che ancora 
si frappongono ad uno svilup
po pieno della democrazia so 
cialista 

Si tratta di una espenenza 
nuova alia quale noi guardia
mo con fiducia e alia quale 
pensiamo che nessuno dovreb-
be portare ostacoli. Anche i 
nostri avversari comprendono 
il significato dell'azione in cui 
sono impegnati i compagni 
che dirigono il partito ceco-
slovacco. Lo comprendono e 
lo temono, perche sanno che 
la creazione di una avanzata 
democrazia socialista in Ceco
slovacchia non sarebbe certo 
per noi un modello al quale 
richiamarci acriticamente, ma 
sarebbe invece uno stimolo per 
tutte le forze comuniste, socia-
liste e di sinistra dell 'Europa 
occidentale a misurarsi insie-
me, in modo sempre piii con
creto, con quella che sempre 
piii si presenta come una 
esigenza di fondo della no
stra epoca, cioe U passaggio 
ad una societa di democrazia 
socialista capace non soltanto 
di risolvere i problemi assil-
lanti di questi paesi, ma di 
avviarli sulla via di una de
mocrazia reale e di un socia
lismo capace, nella dialetti-
ca di uno Stato laico e plu-
ripartitico, di mobilitare tutte 
le energie per costruire una 
societa del tutto nuova. 

Guardiamo dunque con fi
ducia a questa esperienza. Es-
sa non cl trova impreparati, 
non ci pone in alcun modo 
in imbarazzo come pretendo-
no alcuni giornalisti borghesi, 
ma ci trova invece coscienti 
del fatto che a questo appun-
tamento con i problemi nuovi 
dello sviluppo pieno della de
mocrazia socialista il nostro 
Partito si trova preparato e 
maturo per tutto il suo orien
tamento e per tutta la linea 
che ha elaborato e condotto 
avanti in tutti questi anni. 
Vorrei dire ancora qualcosa 
su un altro problema. che 
in questi giorni e oggetto di 
ampie ed appassionate discus
sion!. 

Salutiamo 

le nuove 

forze giovanili 

che entrano 
in campo 

I problem! postl dal'.o svi
luppo del movimento stuaen-
tesco, e. piii in generale. l pro
blemi delle giovani generazio-
ni. hanno trova to nel nostro 
dibattito un nlievo ed ana 
ampiezza indubblamente as 
sai MgriifiratiYi Abbiamo w 
vertito. nella stessa varleta 
delle analisi e dei punt! dt 
osservazione dal quail sono 
stati esaminati questi orn:>»e 
mi un sostanziale *rrici»ni 
mento della nflession? ^o.'e\ 
tiva del partito, una matu 
razione del giudizio politico e 
della capacita di scelra e di 
iniziativa politica; questo 
processo va incoragsnaio e sti-
molato ai diversi iivelli della 
r->stra organtzzazione. eiaccne 
siamo di fronte a problemi 
e temi di azione e di dibat 
tito politico e cuiturale. :he 
non ptttsono essere oonsegna-
ti alia nflessione ed ail 'auwi 
ta dei soli comparu direit3-
mente mteressati o oeggio un 
cora. alle cure d* una ristret-
ta cerchia di « esperti » Tutu 
il partito e in reaita interns 
sato. deve essere inter>»siato. 
a questi problemi. Non sc,o 
e non tanto perche i proble 
mi che riguardano le <i ivnni 
generaziont richiamano con 
forza l'attenzlone dl un p a n 
to che vuole camblare le COM, 

trasformare In senso vynau 
sta le strutture della societa; 
ma soprattutto perche m n t ! 
dei problem!, dal movimento 
degli student!, sono desMnu'.l. 
nella reaita del nostro D.N"-"* 
ad assumere un peso cd una 
rilevanza crescenti, sul ptam> 
sociale e sul piano politico. 
Mi sembra, anzi, si possa 
dire che costituiranno un 
aspetto particolare e nuovo 
della lotta per la dem.j^razla 
ed il socialismo in I'a.ta 

II movimento operaio, tl n<» 
stro Partito hanno sempre npo 
rato perche tutte le eslgenze 
di rinnovamento present! nel 
la societa italiana potessero 
esprimersl Continueremo ad 
operare in questo senso; salu 
tiamo peroi6 le nuove forzo 
giovanili che entrano In cam 
po. impegneremo ogni nostra 
energia perche II movimento 
cli'i eiovani via sempre piii 
amplo combattivo e possa ot 
tenere i maggiori sucoessl E' 
chiaro Infatti che quando ci 
battiamo nerch6 il diritto alio 
studio venga concretamente rl 
conosciuto ed assicurato al 
figli dei lavoratori, sin da ora. 
nel quadro stesso do«li svilup
pi attuali della sonieth Italia 
na, noi nl battiamo per una 
espansione di massa e per 
una riforma democratica del 
la scuola a tutti ! Iivelli; per 
una diversa or^anlzzazinne 
della didattlca che colplsca 
alle radici Pautoritartsmo del 
la cultura e ponlamo quindt 
le basi per un radlcale muta 
mento del rtiolo della scuola 
e del rapporto scuola-socleth 

Noi cl battiamo. cioe per 
un rapporto diverso da quel
lo che e esistito nel passato 
e che. in larga mlsura esisfe 
tuttora: un rapporto diver
so. anche, da quello che vor-
rebbero gli attuali gruppl do
minant! della societa Italiana. 
Non e forse questa una rl-
vondicazione che, sia oure in 
forme ancora diverse e con 
traridittorie si pur> couliere 
nella lotta del movimento stu-
dentesco? Anche nella sua at-
tuale fluidita e nel suo carat
tere ancora comansito il mo 
vimento studentesco e dunque 
qualcosa che matura in una 
direzione non certo estranea 
alia nostra lotta ed alia no
stra strategia. Matura, e vero, 
ancora con incertezze. contrad-
dlzionl e confusionl; col ri-
schio. anche. di impennate e 
di riflessi che possono met-
terlo In crisi e deviarne 11 
carattere di forte e nuova 
spinta democratica. Ma e pro-
prio qui che il discorso c) 
chiama tn causa in prima per
sona. come PCI. Perche pre-
minente e la nostra responsa
bihta di partito dl maggioran-
za della classe operaia. di for
za politica piii decisa e coe-
rente nella lotta per la de
mocrazia ed il socialismo. 

E' per quest! motlvi che 10 
concordo con quei compagni 
che hanno posto I'accento. per 
quel che ci riguarda come 
partito, sulla necessita di ri-
muovere ogni mentalita dl 
"routine", ogni tentazione di 
guardare 1 fatti attraverso 
schemi precostituiti. Dobbia-
mo, invece, incoraggiare nel 
Partito un atteggiamento di 
apertura, di intelligente com-
prensione del nuovo che ma
tura. 

E' ovvio che questo impli-
ca un corrispondente adegua-
to senso di responsabiiita, di 
presenza attiva e critica. Ri-
spetto dell'autonomia non pub 
significare. e non ha mai 
significato, per noi comuni
sti, indifferenza rispetto alle 
scelte e agli sviluppi del mo-
vimenti di massa, ma studio 
critico. comprensione. di que
sti movimenti. comprensione, 
delle cause che 1! ^enerano. 
delle esigenze che espnmono, 
della parte che hanno, o pos
sono avere. nello sviluppo de
mocratico e nel progresso del
la situazione. 

Conviene. a questo proposi
to, soffermarsi per qualche 
istante sull'accusa che lo av-
versario ci nvolge di tentare 
di strumentalizzare il movi
mento studentesco Sia I'ono-
revole Rumor, sia Moro, sia 
Piccoli si sono esercitati, m 
questi ultimi giorni, proprio 
sul tema di questa casiddetta 
stnimentalizzazione da parte 
nostra. Non si tratta, certo, 
di un'accusa nuova. l /hanno 
tirata fuori poche settima-
ne addietro a proposito delle 
pensioni e della riforma pre-
videnziale. la tnvocano regolar-
mente ogni volta che noi pren-
diamo posizione davanti ai mo
vimenti di massa 

I dirigenti della DC — ma 
anche i socialisti non disde-
gnano dl riprendere tl moti-
vetto — dicono che noi co
munisti cl saremmo compor-
tati. di fronte al crescere del 
movimento studentesco. con la 
tattica di chi cerca solo di 
profittare della situazione. per 
utilizzare spregiudicatamente 
il disagio ed il malcontento 
degli students E a^giungono. 
poi. che il PCI non ha niente 
da offnre agli studenti ed al 
le giovani generaziom dell'Ita 
lia di oggi Ora il punto da 
chiarire e proprio questo: 
che noi. all'autonomia del mo
vimenti di massa. crediamo 
profondamente: e noi non ab
biamo nessun timore di in
contrare! e di scontrard. quan
do e necessario. e dl mette
re a coru':onto idee e posizio
ni Del resto questo e il solo 
modo di apprezzare veramen-
te. di prendere in sena const 
derazione questo movimento, 
le idee, gli obiettivi di cui e 
portatore. Ci si e lamentatl 
qui di qualche espressione 
che ha potuto sapere di pa 
ternalismo e dl osservazioni 
cnt iche D'altra parte qualche 
compagno ha riscontrato 11 
manifestarsi di atteggiamenti 
acritici Î e due osservazioni 
non vanno contrapposte I gio
vani vogllono incontrarsi con 

not, scontrarsl nel dibattito 
se e necessario. Sono interlo
cutor! valldl e 11 constdertamo 
tall anche quando le nostre 
posizioni non sono Identiche. 
Essi non richiedono ne In-
dulgenza, ne prediche cate-
chistiche, e noi non dobbiu-
mo offrire ne I'una ne I'al-
tra. L'elaborazione, la pole-
mica, la ricerca comune so
no la premessa di una presen
za efficace e dl una lotta co
mune Questo e nella logica 
della nostra strategia dl avan
zata verso 11 socialismo. Cosl 
operando noi non facciano al
tro che il nostro dovere dl ml-
litanti rivoluzionari, di parte e 
componente, non certo dl po-
co rilievo, dl questa battaglla. 
Lo facciano con alto senso di 
responsabiiita verso tutte le 
forze vive del paese, e. verso 
la classe operaia, verso 1 la
voratori, verso gli interessi di 
fondo della nazione. Questo 
e 11 nostro compito e questa 
e la funzione alia quale non 
verremo mai meno. Se qual-
cuno poi vuole chiamare que
sto "strumentahzzazione " lo 
faccia pure. Ma non sarannu 
certo calunnie ed accuse Ji 
questo livello, che ootranno 
distoglierci da quello che noi 
consideriamo come momento 
essenziale della nostra funzio
ne di ispiratori, organizzutorl. 
dirigenti. del grande inovimen-
to di rinnovamento e dl pro
gresso che oggi aglta ta so
cieta italiana, in tutte 19 sue 
componenti politiche a so-
ciali. 

Battere 
la DC e il 

centro-sinistra 
far avanzare 

il PCI 
Andlamo dunque alle elezio

ni, compagne e compagni, In 
una situazione ricca di possi
bilita e di prospettive, la qua
le offre alia nostra azione uni
taria delle prospettive nuove. 
Vi andiamo con un partito sai-
damente unito, come e risul
tato da questa stessa sesslone 
congiunta del Comitato Cen
trale e della Commissione cen
trale di controllo, con un par
tito forte, cosciente del peso 
decisivo che esso gia svolge 
nella vita italiana e che an
cora piii e chiamato a svolge
re in awenire . 

Questa nostra unita, questa 
nostra forza, l'abbiamo dimo-
strata anche nella formazione 
delle liste. su cui ancora si 
vanno misurando, tra contra
st! profundi, tutti i partiti del
la maggioranza di centro-ini-
stra. Vi andiamo con collega-
menti sempre piii estesi con le 
grandi masse popolari, con 
uno schieramento unitario 
aperto di cui l'accordo con il 
PSIUP e I'appelio di Ferruc-
cio Parri sono stati momenti 
di grande importanza. Vi 
andiamo, come ho gia sotto
lineato nel rapporto, mentre 
il mondo cattolico conosce un 
travaglio profondo e grandi 
masse che hanno sinora se-
guito, spesso in modo forzato, 
la Democrazia cristiana, re-
spingono, dopo l'insegnamento 
conciliare. l'unita politica dei 
cattolici e rifiutano di ricono-
scersi ancora nella politica 
conservatrice ed antipopolare 
della democrazia cristiana. Vi 
andiamo mentre masse di elet-
tori socialisti rifiutano di ri-
conoscersi ancora nella poli
tica di subordinazione alia De
mocrazia cristiana seguita dai 
dirigenti del Partito unificato. 
Vi andiano mentre in Italia 
tutti i problemi sono aperti, 
e la esigenza di nuove solu-
zioni si fa sempre piii urgen-
te e drammatica. Vi andiamo 
mentre il problema della pa
ce si presenta come il proble
ma centrale del mondo, di 
fronte ai pericoli che la barba-
ra aggressione americana al 
popolo vietnamita fa correre 
a tutta l'umanita. Vi andiamo 
forti delle lotte che abbiamo 
condotto in questi anni, for
ti per la prospettiva realistica 
e concreta che indichiamo di 
una nuova politica e di un 
nuovo schieramento di forze 
fondati su rapporti di con-
vergenza e di unita tra tutte 
le forze di sinistra, lauche e 
cattoliche. Abbiamo con noi la 
fiducia e la speranza di quan
ti sentono ciie e ora di cam-
biare, e vogliono dare il loro 
contributo attivo per far cam-
biare le cose ed awia re la 
polmca Italiana sulla strada 
dc! rinnovamento. del pro
gresso e della giustizia. 

Adesso si tratta di metter-
si al lavoro. Chiamiamo tutr 
to il partito. tutti i nos tn 
simpatizzanti, tutti i nostri 
amici all'impegno delle grandi 
ore. mettiamoci all'opera subi-
to con la convinzione che il 
19 maggio batteremo la De

mocrazia cristiana, ne rtdimen 
sioneremo la forza. batteremo 
e supereremo il centro sini
stra, faremo avanzare il nostra 
Partito e la politica unitaria 
che esso mdica a tutte le for
ze di sinistra e alle grandi 
masse popolari. 

L'ltalia e giunta ad un pun
to di svolta: ci sono grandi 
pericoli ma anche grandi pos
sibilita di far cambiare il cor 
so politico che e stato segul 
to fin'ora. 

Le elezioni del 19 maggio, 
dovranno segnare I'inizio di 
una tappa nuova sulla strada 
del rinnovamento democratico 
deiri talia. sulla strada del 
progresso, della pace e del 
socialismo ». 

II dibattito 

BARCA 
Esprime il suo accordo con 

gli orientamenti politici e 
le posizioni programmatiche 
espresse nella relazione e so 
prattutto con lo stretto le-
game — in essa evidente — 
fra la denuncia della situa
zione e la inclividuazionu del
le reali possibilita oggi esi-
stenti di at mure una politica 
diversa. 

In effetti la politica del 
centro-sinistra ha provocato 
nel paese una crisi di fidu
cia che si esprime con apa-
tia, indifferenza e, talvolta. 
con dei fenomeni dl estre-
mismo piccolo borghese; la 
campagna elettorale deve es
sere per noi roccasione per 
far uscire da questo stato d; 
aninio, alia cui base e tutta-
via una protesta e una ribel 
lione, larghi strati dell'opi
nione pubblica. 

Polemizzando con la tra 
smissione pubblicitaria ed 
elettorale dedicata dalla TV a 
Servan-Schreiber, Barca ha 
rilevato che non basta, per 
uscire dall'aituale crisi. apph 
care ad una generica aimen-
sione terntoriale « europea » 
gli stessi contenutl politici 
del gollismo francese o del 
centro sinistra italiano e che 
i miti e le illusioni del na-
zionalismo restano tali anche 
se invece di essere applicati 
ad un singolo paese sono ap
plicati ad un pezzo di con 
tinente. 

L oratore si e sotfermato su 
alcuni problemi specifici deK 
l'ltalia ed ha poi sottolinea 
to come la questione della 
disoccupazione deve essere te
ma cardine della nostra ana 
lisi della situazione italiana 
e del nostro programma. E' 
un fatto che, negli anni del 
la gestione Moro-Nenni del 
governo. la disoccupazione e 
aumentata sia nei campi che 
nelle Industrie e si tratta og 
gi di una disoccupazione so 
prattutto dl giovamssimi. An 
che per questa sua qualua 
il tema della disoccupazione 
e quello sul quale puo awe
nire oggi una saldatura tra 
movimento operaio e movi
mento studentesco, movimen 
to quest'ultimo di cui dor> 
biamo saper assumere tutta 
la spinta innovatrice, dobbia 
mo n.spettaie I'autononiia ma 
al quale dobbiamo a nostra 
volta autonomamente come 
Partito, saper proporre solu 
zioni e prospettive. Oggi ia 
questione della disoccupazio
ne giovanile, operaia e intel-
lettuale, deve essere al centro 
della nostra denuncia e della 
nostra lotta per una program-
mazione diversa e a tale pro
blema dobbiamo saper colle-
gare lo stesso discorso sui sa-
lari e sulle condizioni di vita 
dei lavoratori. Non vi potran-
no essere infatti migliora-
menti dura tun in questo cam 
po fino a quando vi sara una 
tale massa di giovani senza 
lavoro e non si sviluppera 
una lotta politica adeguata sul 
tema dell'oceupazione e della 
qualita dell'oceupazione. 

Deve essere anche ripreso 
non solo il discorso sulla 
eseguita della quota di reddi 
to che va al lavoro dipenden 
te ma il discorso sulle pro 
fonde sperequazioni esistenti 
all 'interno di tale quota , spe 
requazioni che in generale col-
piscono i lavoratori piii dlret-
tamente Iegati alia produzio-
ne. Dobbiamo discernere fra 
le diverse reaita di classe che 
si nascondono sotto la dizio-
ne « lavoro dipendente »: fare 
una netta differenza fra I'ope 
raio e il numerate dagli al-
tissimi emolumenti e mdi-
spensabile per portare fino in 
fondo il discorso sulle risor-
se. sulla ripartizione del reddi 
to, e sulla «societa piii puli-
ta • al quale ha fatto riferi-
mento il compagno Longo 

Concludendo e dopo aver 
fatto alcune osservazioni e pro-
poste di emendamento al pro-
getto di programma 1'oratore 
ha sottolineato 1'esigenza che 
il problema delle pensioni 
non venga solo visto e posto 
come problema di revisione 
del minimi ma come lorta 
contro la abolizione delle pen 
sioni di anzianita che ha com-
portato in certi casi per gli 
operai perdite eravissime. ha 
sconvolto bilanci familiari e 
ha finito per costituire una 
spinta al « lavoro clandesttno » 
e cioe alio spreco di nuove 
energie nelle larghe pieghe e 
saeche del settore terziario. 

CAROTTI 
Da anni nel Veneto awer -

t iamo la necessita di chiarire 
davanti alia classe operaia 
gli obiettivi parziali ed arti-
colati mettendoll in relazione 
con una generale prospettiva 
di modificazione dei rappor
ti di forza fra le ciasst Que
sto per superare alcuni ele-
menti dl corporativismo che 
per altro non sono tn contrad 
dizione con episodi e sussul 
tl di lotta che si hanno in 
reazione agli attejtynamenti pa 
dronali ma tendono poi a 
nentrare permettendo cosl al 
la DC di contmuare nella sua 
politica- Da questo iimite na 
see lo stesso Iimite delle po 
sizioni «di sinistra • nella 
D.C. che non escuno. nei vi-
centino. da una chiusura mte-
gralistica Quesu sussulti di 
lotta nvendicatica non si tra 
ducono di per se. m uno spo 
stamento politico, per altro 
si va accentuando nel Veneto 
una certa insofferenza delle 
masse lavoratnci, st svtlup 
pano lotte acute, si da luogo 
a lmportantl manifestazioni 

come per esempio quelle del 
grandi gruppl tesslli Laneros-
si e Marzotto e del contadi-
nl. Vi e insomma una mag-
giore spinta dal basso alia 
lotta e noi dobbiamo com-
prendere meglio il significa
to e la portata di questo fat
to e metterlo in relazione con 
tutto l'inipegno e 11 lavoro 
(tt'l part no Co una crisi 
diffusa del tradizionale atte-
slsmo e di « deleghe di fidu 
cia» alle organizzazioni tra-
dizionali delle basse media 
zioni cattoliche e socialdemo 
cratiche. 

Si tratta di una assai dif
fusa spinta alia autodecislone 
delle masse, a voler contare 
di piii e decidere, maturata 
nelle lotte e di fronte alle 
esclusioni autoritarie del la 
voratori. della popolazione. de 
gli enti locall nel mumonti 
decisional! e soprattutto dl 
fronte all'acuito sfruttamento 
nelle fabbriche e nella socie
ta, alia « intollerabilita »> esi 
ziale ormai del « sistenia » nel 
suo insleme. per I'uomo. 

Per altro. mentre la classe 
operaia non b piii isolata ma 
si vengono arrlcchendo e mol 
tiplicando i terreni dello scon-
tro, il nodo principale di tut
te le tensioni resta l'intensifi-
cars! dello ' sfruttamento 
che produce disoccupazione, 
aumento del profitto capitali . 
stico. carovita. Occorre svilup 
pare lotte che incidano su 
questi nodi. Da qui 1'esigenza 
di far airermare ed avanzare 
I'autnnomia sindacale. che per 
essere autonomia e forza dl 
classe. ha bisogno, necessita 
di un forte e autonomo ruo 
lo nolitico del partito. 

Dove abbiano saputo meglio 
operare si e giunti a scontri • 
molto vivaci, costrlngendo la 
DC a « spiegarsi » davanti alle 
fabbriche, a difendere il suo 
operato a proposito della leg-
ge tessile. II fatto politico e 
diventato importante e « vici
no » per gli operai. come per 
la questione delle pensioni 

Realizzando In questo mo
mento una sintesi politica d: 
tutto quello che e avvenuto 
in questi anni dobbiamo un 
pegnarci ad una azione che 
ponga la classe operaia al 
centro di un nuovo schiera
mento di forze che liquidi il 
centni sinistra 

Per far ci6 e necessario 
che nella fase elettorale non 
vengano offuscati I due mo
menti della proposta politica 
del partito e della parteclpa 
zione democratica dei lavora
tori al controllo delle decisio-
ni, al suo ruolo di gutda dl 
altre forze sociali per una 
nuova maggioranza. 

VALINZI 
Si chiede fino a che punto 

la nostra linea politica giun-
gerii non deformata agli elet-
tori. Vi e una deformazione 
artatamente operata dal no
stri avversari. i quail utihz-
zano a questo scopo ii prin 
cipale strumento di comuni-
cazione di uni.ssa. la teievisio-
ne. Combattere I'opera di di-
sinformazione operata dalla 
RAI-TV diventa essenziale per 
una campagna elettorale in 
cui le nostre posizioni non 
siano sistematicamente defor-
mate. Secondo le statistic-he, 
la televisione, che e in conti 
nua espansione, entra nelle fa-
miglie del 507o degli italiani 
e la radio nel 76'"t Da otto 
anni I progetti di legge per la 
riforma della RAI-TV attendo-
no nei cassetti, come pure la 
sentenza della Corte costitu 
zionale del I960 per 1'obbiet-
livita (it-ii en it* ir i i 'vtsivo 

Una recente tndagine com-
piuta da un gruppo di gio
vani teleabbonati di Bologna 
patrocinato daH'ARCI. attraver
so un esame attento di cen
to telegiornali, ha documenta-
to a quali limiti di faziosita 
giunga la RAI-TV, la quale 
opera consapevolmente per dif-
fondere l'indifferenza politica 
t ra le m<iA>u. l^ritu.uicio i> par-
lando il meno possibile di av-
venimenti di grande nlievo po-
litiLO conic ii Sil-AR. il pro
cesso Bazan o i casi di Agri-
gento. La protesta spontanea 
degli ascoltaton e la nostra 
insistente campagna hanno ot-
tenuto qualche risultato. ma 
una vera svolta non e'e sta
ta. come dimostra l'episodio 
recente dell'intervento eletto
rale dell'on. Moro Propone di 
istituire un gruppo di con
trollo quotidiano delle trasmis-
sioni radiotelevisive per mter-
venire sollecitamente durante 
la campagna elettorale contro 
la stnimentalizzazione da par
te dei partiti govemativi, e 
per prepararsl attraverso una 
vigilanza di massa sulle tra-
smissiom di questi mesi di 
lotta elettorale alia battaglia 
per la riforma della RAI-TV 
nella prossima legisiatura. 

BUFAUNI 
Dopo alcune proposte di 

modifica al testo deu appello 
del pani to agli elet ton, il com 
pagno Bulalini affronta I pro
blemi dei movimento studen 
tesco. fatto nuovo di grande 
portata non solo nazionaie. e 
spressione delie crisi deila so
cieta e dei ruolo che ia scien 
za. la formazione professiona 

i le viene assumendo m tutto 
il mondo, in rapporto alio 
sviluppo delle forze produtti 
ve. Coes:st».»no nel (enomeno 
elementi assai compiessi. Non 
si pu6 sbarazzarsene con fa 
stidio da conservatori, ma 

i neanche con acntica superfi 
I ciahta Certamente. noi abbia 
I mo da fare delle autocriticne 
| per il ritardo nei curnprende-

re la portata del movimento. 
I'estensione deil'impegno dl 
lotta ed orgamzzativo che e 
venuto assumendo. Ci6 pone 
dei problemi di venfica aei 
nostri collegamentl, dalla Fe-

derazione giovanile alia Se-
zione cuiturale, alle Federazio-
ni delle citta universitarie. 

Dobbiamo respingere la mo-
novra propagandistica dei no
stri avversari che tende a ne-
gare ci6 che di specifico vl 
e nel movimento studentesco 
italiano, per assimilarlo al fe-
nomeno Internazionale dell'in-
quietudine delle nuove genera
ziont, saltando In tal modo 
II confronto politico sul pro
blemi italiani, sulle responsa
biiita del centro-sinistra. Sa
rebbe pero un errore non co-
gliere da parte nostra la por
tata internazionale del movi
mento, il quale presenta ana-
logie c spccilicita proprie nei 
diversi paesi. SI possono pe-
raltro riconoscere alcuni trat-
ti comuni. anche In paesi ret-
ti da sistemi sociali diversi e 
opposti. 

Da cosa derlvano questi 
tratti comuni? Occorre com-
piere in proposito una atten-
ta indagine. Da noi il movi
mento e fortemente orlentato 
contro rimperialismo, contro 
il sistema dei monopoli, con
tro le strutture universitarie 
come espressione dell'autori-
tarismo della societa, contro 
il tipo di cultura e di forma
zione professional tmpartiti 
dall'Unlversita. Nei paesi so
cialisti, 11 movimento avanza; 
rivendicazioni di democrazia, 
elementi di sfiducla contro de-
terminati metodi di direzione, 
non contro le basi sociali del 
regime. Vi sono tratti comuni 
che evidenziano Pinsofferenza 
delle giovani generazioni con
tro situazioni stagnant!, con-. 
cezioni dogmatiche del marxl-
smo e nella gestione della so
cieta. 

In questo travaglio dobbia
mo cercare le ragionl — non 
le giustificazioni —. della for-
tuna (e della successiva deca-
denza) di certe teorizzazioni 
culturali le quali sono espres
sione dl una certa crisi del
la coscienza storica. della storl-
cita del reale, del carattere sto-
rico delle vicende rivoluziona-
rie. La consapevolezza di que
sti aspetti e importante an 
che per confermare la nostra 
giusta linea. di un appOKgio 
pieno al movimento per un 
verso, e tesa a cogliere al 
contempo le differenziazionl, 
gli elementi estremistici e a-
narcoidi che v! si manifestano. 

In Italia il movimento stu
dentesco ha caratteristiche 
specifiche. Hanno rilevanza 
assai magglore 1 problemi del-
I'Universita. Scaturiscono dal 
fallimento del centro-sinistrft, 
della sua politica scolastlca. 
Nel quadro dl una radicallz-
zazlone di forze dl sinistra 
e della classe operaia, che ef-
fettivamente si verifica. ven
gono esprimendosi In cert! 
settori forme di radicalismo 
piccolo-borghese. Bisogna dare 
la consapevolezza che questa 
non e I'ideologia marxista e 
ler.inista. anche se questo ra
dicalismo esprime una ribel-
hone che pone alia classe ope-
rfl'n il problema di un colle-
gamento nella strateEia della 
lotta per il socialismo. 

La radicalizzazione di cui 
ha parlato Gruppl deve esse
re guidata sul terreno giusto 
deJ.'p lotta per le riforme, per 
ampliare il sistema di allean-
ze della classe operaia; diver-
samente si pu6 arrivare alio 
isolamento dl una parte del-
l'avanguardia, e a una reazio
ne di destra o al riaffermar-
s: di posizioni conservatrici o 
di sinistra moderata. Noi sia
mo naturalmente schierati dal
la parte del movimento stu 
dentesco rhe e volto a com-
ha'tere rimperialismo e la po
litica conservatrice generale. e 
scolastlca. delle classl capita
list iche. della DC. del centro-
sinistra. La scelta della linea 
giusta deve awenire — all'in
terno del movimento operaio 
— attraverso la lotta su due 
fronti: contro un atteggiamen-

j to conservatore. di routine, di 
J scarso Impegno; e contro le 
, posizioni politiche e Ideal! sba-

gliate, di natura estremistica 
e revisionista. Non sempre 
questa giusta posizione e sta
ta tenuta dalla nostra stampa. 

I punti di lotta riguardano 
la considerazione e il valnre 
della funzione dell'URSS e dal 
paesi socialisti nella lotta con
tro runpei'ialiMuw. I'alteggia-
mento nei confront! della no
stra linea di lotta per le ri
forme, la questione del rap
porto tra spontanelta e di
rezione 

II movimento si trova ora 
in un momento delicato. Oc
corre veciere situazione per 
situazione, citta per citta, qua
li sbocchi positivi pub avero 

TRiNTIN 
La battaglia elettorale si svoJ 

go in un momento di grmule tra
vaglio dello societa, come dim© 
atrano le lotte deiUi studv-nti. l 
formenti presenti nel mondo cat 
tohcx) e (juelli presenti tra i 
giovani lavoratori. anche in re 
lazione alio sviluppo delle ini 
ziative unitane fra i sindacati. 
11 dato caratteristico di questi 
processi, sempre piii estesi. e 
che si sviluppano e muturano 
nuove esj)eriea/e con grande ra 
pidita: questo fatto imix>ne un 
grande impegno <la parte nostra 
sia nel respingere le ten t a mmi 
di aUlicare a<! una necessaria 
funzione critica sia pero. in pri 
mo luogo. nella comprensione 
dello complessita di questi pro 
cessi e della loro origine. se va 
gliamo realmente e.sercitare un 
ruolo pojitivo nei movimenti in 
atto. 

In questo quadro assumojio 
una dimensione propria it pro 
CHASO di unita sindacale e la ri
cerca di una autonomia del mo 
vunento sindacale. Ksso tia cer-
Uimente i suoi nessi con il tra 
vaglio piu generale della societa 
ma non puo essere sommaria 
rnente confu.«o con altre mani 
festaziom di esso Si tratta dun 
que di capirne il carattcie .spe 
cifico e realmente autonomo. E' 
un processo nel quale esistono 
anche momenti di incertez/a e 
di confusione. che vanno supe 
rati con il franco ditKittito Non 
puo essere condivisa ad e.sem 
pio una concezione dellautono 
mia die si traduca in una 
astratta dernarcazione di « zone 
di influenza » tra sindacoti e 
partiti: o quella che identifica 
1 autonomia come una forma di 
disimpegno dalle grandi batta-
glie politiche e civili del paese. 

Ma quello che e essenziale e 
affrontare questo dibattito con 
idee ajwrte. partendo da una 
grande fiducia nella carica dc 
mocratica e di classe che si 
sprigiona dal processo di unita 
sindacale. sopratutto quando es 
so si costruisce con la parteci-
pazione diretta delle grandi 
masse. 

Per questi motivi i comuni
sti devono dare 1'esompio di un 
comjwrta mento conseguente nel 
corso della prossima campagna 
elettorale. Rifiutando certo il di
simpegno e l'as?enteismo che 
non vengono nffatto incoraggia 
ti dalle giusto delimitazioni 
adottate dai sindacati per quan 
to riguarda rapporto dei loro 
dirigenti alia campagna eletto
rale, e noi contempo difenden-
do I'autononiia delle lotte riven 
dientive in atto. e respingendo 
o^ni forma di stnimentalizzazia 
ne di questo lotte in funzione 
elettorale. Questo 6 tanto piii 
necessario in quanto ci trovia-
mo. con ogni probabilita. alia 
vieilia di un nuovo grande at-
tacco padronale alia condizione 
opemia e all'autonomia contrat 
tuale dei sindacati. I primi se 
ftni di qiK?.sta offensiva che si 
ricollegano chiararnente ai ri
flessi della crisi monetaria in 
ternazionale. si hanno gia nel 
comportamento dei padroni in 
alcune vertenze. 

Dobbiamo essere pronti nd af 
front a re e re.spinaere ouesto at-
tacco anche su un terreno poH 

(Segue a pagina 14) 

Sulla stampa jugoslava 

Ampio rilievo al 

discorso di Longo 
Nostro serrizio 

BEU;R.\DO. M. 
c lAngo saluta lo sviluppo del

la democraz;a socialista in Ce
coslovacchia >. Con q :<*s:o t.tolo 
il qjot:d:ano be.gradese « Poli-
t:ka » r:prodjee .a:egra.mente :n 
prima pa^.na. SJ tre colonne il 
~erv:zio dell'agenzia affic:ale JJ-
eo^lava € Tanjjg ^ sjJa rela-
z;one che ii compagno Lu:j?i 
Lonzo ha svolto al CC del PCI. 
II testo d:ffuso dall'agenzia. ol-
tre che da «Politika ». e stato 
r:prejo da q-jasi tutti i majy.ori 
qjotid:ani jjgoslavn Q;*iti gior-
nali nlevano come il PCI ap 
poftgi con fermezza il nlanc.o 
e k> sviluppo della democrazia 
in Cecoslovacchia e citaro tra 
i'altro il « memonale di Yalta >. 
e in particolare la frase nella 
qjale v:ene affemia:o: « E' per 
no: difficilrrente spei?ab:!e la 
lentezza e la resiirenza che «i 
notano nej paes: so?ial:sti a ri-
tomare alle norme lenmiste cbe 
assicniravano il partito e f-iori 
di esso iarghe po^sib'.Iita di 
espressione e di dibattito nel 
campo delia cultura. deH'arte e 
della politica ». 

II qjotidiano di Belgrado. »i 
particolare. afferma che nella 
relazione di I»n?o esistono ele-
menU che pe.-mettono di nle-
%-are che il PCI appoggia 

lo attuale proeexso in corjo 
in Cecoslovacchia e i comunisti 
che attualmcnte dirizono il PCC 
che si propongono di attuarc 0 
r;!anc:o della demoerauzzaz:on# 
nella '.-ita economica. culturaJe 
e politica. II zomale riporta 
rioltre pass, de! discorjo s.igli 
altn punti arTror«:ati neLa rela
zione del compazno Longo. 

La stampa jjzoslava conUnua 
a dare iargo spazio agli articoli 
degli inviati speciali a Praga. 
Ii « Komunist ». settimanale uf-
ficale della Lega dei comunisti 
jjzo>!avi. afferma che Je forze 
progressive del PC eecoslovacco 
han.*x> iniziato in tempo un"2zio-
ne politica generale per un aa-
giomamento del sistema socia
lista e de; rapporti nella societa 
cecoslovacca. L'impressione del 
redattore del giomale e che gli 
stevsi protagonisti di questo nuo
vo corvj rimangono talvolta sor-
presi dalle proporzioni e dalla 
larzhezza de-H'appoggio dell'opi
nione pubblica. II * Komumst » 
nle-.-a come nel processo attaaie 
non vengano messi in discussione 
i principi e^senziali sui quali 
si basa la societa socialista; gli 
estremismi sono secondari e s^xy-
radici e per questo vengono ar-
gmati e non rappresentano m 
pericolo. 

f ». 
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Battere la DC e il centro-sinistra, far avanzare il PCI 

II dibattito al Comitato Centrale e alia CCC 
sul programma dei comunisti per le elezioni 

(Segue da pngina 13) 
tico piu generate, lnfatti due 
sono le strade per fare fronte 
alia crisi monetaria: un muta-
mento nella politica estera die 
si accompagni ad una svolta 
nella politica economica. la qua
le punti sullo sviluppo del mer-
cato interno e sull'allargamen-
to e l'articolazione delle stmt. 
ture produttive esistenti oppu-
re il codimento alle grandi con-
centrazioni. la politica dei red-
diti e l'attacco alle conquistc 
.sindacali: a due anni e mez/o 
dal Piano Pieraccini 6 confer-
mato che nessuna programma-
zione pud essere in Italia uno 
strumento eoncreto di progre.s-
so economico e civile, se non 
vengono prima attuate alcune ri-
forme «qualificunti ». Proprio 
la mancata attuazione di queste 
riforme ha comloito ad una «ccn-
trattazione programmata » che 
e destinata a rafforzare la pre-
sa del grande padronato sulla 
utilizzazione della spesa pubbli-
ca in quanto tende ad emargi-
nare. al momento delle scelte 
decisive, sia i sindocati che lo 
stesso Parlamento. 

PETRUCCIOU 
Due sono le ragionl per cui 

* importante valutare il signi-
ftcato delle recenti lotte degli 
studenti e derivarne cor.se-
guenze precise nella nostra ini-
ziativa e nel nostro orienta-
mento. 

II movimento degli studenti 
e innanzitutto un movimento di 
avanguardia della gioventu nel 
senso piu vero del terminer es-
so esprime. cioe. condizioni. 
aspirazioni. spinte • che inte-
ressano — sia pure non ancora 
In forma casl chiara in tutti 
i settori ~ tutti gli studenti e 
gran parte delle nuove gene-
razloni. 

L'alta qualiftcazione comporta 
una tendenza naturale alia li-
berazione collettiva del lavoro. 
alia gestione sociale; come ri-
flesso di ci6 si da una piu ele-
vata coscienza <lel valore so
ciale del proprio lavoro e. 
qulndi. della necessita di un In-
tervento diretto e organizzato 
nelle deeisioni. neU'esercizio del 
potere. della necessita, cioe. di 
una nuova democrazia. 

Tutto cio si scontra Invece 
con il declassamento. la prole-
tarizzazione. lo svuotamento 
delle forme anche imperfette di 
vita democratica, la concentra-
zione del potere. il contenimen-
to dello sviluppo delle forze pro
duttive, ctri deve far ricorso il 
sistema attuale per tcnersi in 
piedi. 

Queste lacerantl contraddi-
zloni non interessano soltanto 
gli studenti. ma anche nuovi 
consistent! strati di tecnici e di 
classe operaia. e non e diffi
cile cogliere. anche fra questi 
ultimi, sintomi sfcnificativi di 
una maturazione che coglie I 
problemi e cerca vie per risol-
verli. 

D'altro canto, anche sul ter-
reno piu strettamente politico. 
il movimento degli studenti sug-
gerisce riflessioni valide in ge-
nerale: in particolare. la ri-
cerca di una nuova unita rivo-
luzionaria vede l'impegno attivo 
di componentl — particolar-
mente importante quella catto-
Hca — flnora estranee a questo 
processo. che si distaccano solo 
ora dal blocco ideale e politico 
della borghesia e avanzano 
istanze oritfinali di cui bisocna 
saner cogliere il nucleo sezio-
nale spingendole ad una matu
razione completa che comporta 
fnevitabilmente anche un arric-
chimento e uno sviluppo della 
nostra visione Ideale e stra-
tegica. 

Una riflessione politica gene-
rale sul movimento studentesco. 
e utile e necessaria anche per 
una seconda raekxie: perche 
consente di affrontare il proble-
ma del rapporto fra partito e 
movimenti di massa, di appro-
fondire la questione del colle-
gamento fra il parti to come 
strumento di lolta e le lotte au-
tonome delle masse. 

Le critiche a cui dobbiamo 
veramente rispondere riguarda-
no infatti questo punto e inve-
stono non solo e non tan to la 
linea strategica del nostro par-
tito. quanto la sua attivita 
pratica. k> scontm fra la sua 
inizjativa e il suo compito fon-
damentale di strumento che 
pramuove e dirige le lotte. 

Lo stesso discorso sulla auto-
nomia del movimento studen
tesco va fmpostato eoerente-
mente con questo problema. e 
va risolto in conseguenza del 

. riconoscimento della autonomia 
del movimento delle masse, nel
la organizzazione delta lotta. 
nella ricerca degH obiettivi. e 
nrila gestione della lotta stes-
sa. n partito deve agire all'in
terno di questo movimento se-
fuendone la lofrfca e interpre-
tandone la necessita. 

Cid consente una saWatura 
reaJe con una visione creati-
vamente vissuta e internretata. 
a contatto con la verifica delle 
lotte. della via italiana al so-
cialismo: c ci indica anche 
qual e la strada da seguire per 
Prmmediato futuro: la organiz
zazione del lavoro dei compagni 
che partecipano al movimento 
di lotta. il loro innesto nella 
vita complessiva del partito. af-
fincbe da questo possano trarre 
suggerhnenti. stimoli e comple-
tamenti alia esperienza che 
conducono. e ghmgere a con-
duskxri che fanno fare pot a 
tutto 0 movimento nassi in 
avanti per manteneme *d 
estendeme H carattere di mas 
sa. per garantirne la contimiita. 
per cotuentire la deflnizione di 
autonomj obiettivi di lotta. 

Tutto questo comporta una 
rlconsiderazione del lavoro no-
atro. del nostro orientamento: 
|» aiinrrinaxione di tutte le for

me di conservatorismo e buro-
cratismo. lo sforzo per uscire 
da formulazioni giuste ma li 
mitate e considerazioni di me 
totlo. per affrontarp i problemi 
che sono anche problemi di fon 
damentale importanza teorica e 
riehiedono quindi grande fer-
mezza, grande ape-tura e 
grande vitalitn nolla elalwrazlo 
ne. nolla polemica. nella lotta 
di massa. 

MRAmom 
Queste elezioni ~ ha detto 

Marannonl — si cnltocano in 
una situnzinne assai diversa 
rin nuelle prrrerionti del 1°fi3 
Allora la DC si presentava 
come 11 partito del mlracolo 
ecnnnmlcn; Innclava una ar-
rogante sflda a) comunlsmo. 
II Partltn sortialista, d'altro 
canto, chledeva plfi votl per 
aumentare II proprto pntere 
cnntrattuale. per pntere por-
tare ad attuazione le molte ri
forme promesse. Oggi. queste 
parole d'ordine non possono 
esserp rilnnciate fx> imnpdt-
sce il fallimento del centro-
sinistra, l'aggravamento della 
situazione internazionnte, I pe-
ricoll che corre la democra
zia, l'attacco alia condizione 
operaia, alle masse popolari 
e al mondo della scuola. Di 
piu: oggi, anche chl credeva. 
in buona fede, alia carica in-
novatrlce del centro-sinlstra, 
ha dovuto rlcredersl, prende-
re atto del fallimento. Molti 
lo hanno fatto In forme po
sitive, prendendo posizione 
contro il centro-sinistra, schie-
randosi al flanco del nostro 
partito e del PSIUP. Gli ele
ment! che formano oggi 11 
quadro della situazione poli
tica italiana hanno prodotto 
turbamenti e ribellionl, ac-
centuato e approfondito i fer-
menti. Difficile, naturnlmente. 
6 valutare l'entita di tall rot-
ture, ma il processo e In con-
tinuo sviluppo. Ne sono un 
riflesso le grandl manifesta-
zloni per la pace e per la fi
ne dell'aggresslone nel Viet-
nnm, alle quail sempre piO 
partecipano attivamente, assle-
me ai comunisti. cattolici e 
socialist!. 

Anche nel Veneto non man-
cano 1 circoli dei cattolici del 
dissenso e, del resto, fe a tutti 
nota 1'azione svolta da Dori-
go e dalla rivista Questitalia 
da lui diretta. Ma a Venezia 
anche nel PSU la protests va 
estendendosi, flno ad assume-
re forme dl aperta rivolta 
agll orientamenti del centro-
sinistra. Fra la classe operaia 
la tensions e crescente. Le 
grandi lotte e gli scloperi ne 
sono una dimostrazlone. Qui 
6 stata ricordata anche la ri-
bellione del contadini a bono-
miani» che si e espressa a 
Verona. Ci6 e molto lmpor« 
tante, perche e la prima vol-
ta che si assiste a una aperta 

ribellione dei contadini bono-
miani contro il loro leader. 
Ma ci6 pone a nol plti serle 
responsabilita. Occorre. Infat
ti essere piu attenti e piu 
present!; seguire con maggio-
re partecipazione questi pro-
cessi, suscettibili di aprlrsl 
a sbocchi positivi. Dlco que
sto perche se e vero che noi 
asslstiamo ad aspetti di ribel
lione dJ notevole rilievo. dob
biamo anche dire che non 
sempre in tall process! e pre-
sente la fiducla in una posi-
tiva prospettiva. Da qui la no
stra azione che ancorata al 
grandi teml della pace, della 
difesa della democrazia, del-
l'aumento delle condizioni dl 
vita e del potere operalo e 
delle masse Iavoratrlcl deve 
servire ad orientare le grandi 
masse in movimento, fornen-
do le indicazioni di una li
nea politica unitaria di alter
native al centro sinistra vol
te a dar fiducla in un pro-
fondo mutamento della situa
zione politica. 

TRtCCANI 
L'altra mattina — ha detto 

Treccani — ero a Milano. in 
piazza del Duomo, assieme ai 
2.000 studenU che protestava-
no contro le bestial! violen-
ze poliziesche. Ho ascoltato l 
loro numerosl interventi. Tut
ti si richiamavano all'unita con 
la classe operaia. denunciava-
no rautoritarismo, rivendJca-
vano cambiamenti profondt. 
Ieri, a Milano, gU st?identi 
che hanno rnanifestato non e-
rano piu 2iX» ma 5.000. Sen-
za dubbio quello degli stu
denti e oggi 11 movimento piu 
vivo. Dobbiamo chiederci qua
le e la nostra poshdone. il 
nostro rapporto con questo 
movimento. Senza dubbio il 
movimento studentesco ha iro-
vato aeU'UnitA. come qui e 
stato ricordato. una voce va 
lid*. Ma cio non pud basta-
re. II nostro partito p:io e 
deve svolgere una fururone di 
avanguardia promuovendo tni-
ziative capaci di sostenere 11 
movimento studentesco e dl 
orientarlo. AlcunJ esponentl dei 
movimento studentesco quan 
do si rivolgono alia C U S M ope 
rala lo fanno non tfa pen 
sando a uomini in came e 
ossa. ma pensando a una en 
tita mitica. C16 che noi con-
testiamo ai gruppi che si di-
stinguono per 1 loro atteggia 
menti estremistld non e gia 
11 loro fine volto a carabia-
re il sistema. ma il nriodo vel 
leitario. Da qui rtmportanza 
di essere al loro flanco per 
sostenerli e orientarlL 

Dobbiamo cogliere tutto li 
valore Ideale della loro lotta 
la loro carica contro un siste
ma ingiusto e dl classe, la lo
re rivolta contro rimperiaU-

smo americano che uccide e 
distrugge nel Vietnam. Vede 
te poi a quali risulcaci gib 
porta il loro esempio. Proprio 
Ieri. a Milano, un gruppo no
tevole di artist! ha ivicupato 
la Galleria di Arte Morterna, 
pet protesta contro '.'inm'f'cie'i 
?a del Comune. Noi sxlutia 
mo questi artisti, rla q:iP5U 
tribuna, pur coscient! che se 
cl6 e stato possihile K< si e 
dovuto alia tensione che carat-
terizza queste giornate mi:a 
nesi. 11 cui merito maegtore 
va acli studenti Ma proprio 
per questo, anche attruerso 
un esame autocritico. noi doo-
biamo essere in mezzo a lo
ro, discutere e lottare con lo
ro, essere presenti per aiutar 
ne In maturazione. per con-
quistare, nel vivo della lotta 
l'egemonla del movlman'o. 

HMIGHI 
Per sconflggere la DC biso-

gna anche combat tere ognl 
posizione di copertura che ad 
essa offrono gli altri partitt 
del rpntro sinistra In oarti 
colare non bisogna sottovalu-
tare 1'azione del PRI che af-
fronta la campagna elettorale 
— chiedendo come ha gia 
fatto altre volte — piu voti 
per il rilancio del centro si
nistra e per condizionare la 
DC dall 'interno del governo. 
I fatti dimostrano che nono-
stante in recenti elezioni par-
ziali 11 PRI abbia ottenuto 
con questa posizione un 
aumpnto di voti non e'e sta
to poi da parte del PRI al-
cun condizionamento della DC 
e il centro sinistra non ha as-
sunto in nessun caso un atteg-
giamento rinnovatore. L'ora-
tore ricorda a questo propo-
sito le vicende dell'assemblea 
regionale Sicilians dove il 
PRI e rltornato ad appoggia-
re la stessa politica tanto cri-
ticata nel corso della campa
gna elettorale con la denun 
cia della corruzione, del clien-
telismo. dell'immobilismo dc 
e del centro sinistra. Ricorda 
altresl quanto e awenuto al-
rAmministrazione provinciale 
di Palermo dove il PRI ha 
espresso poslzioni dl grave ce-
dimento continuando a far 
parte della giunta alia Provin-
cia. anche dopo le dimissio-
ni dei socialist! e ammini-
strando con quegli assessor! 
democristianl che sono denun-
ciatl alia Magistratura per 
gravi reati. 

In Romagna il PRI si e al-
lineato alia volonta della DC 
nell'imporre nuovamente la 
gestione commissariale al co
mune dl Forll e negli altri 
comuni dove si era votato In 
autunno; la scelta delle ge-
stioni commissarlall e stata 
fatta anche per il Comune e 
la Provincia dl Ravenna. CI6 
si e verificato mentre La Mai-
fa affermava che era gtunto il 
momento di abbandonare il 
discorso sugll schieramenti e 
sulle cosldette alternative, per 
affrontare invece I discorsl 
di sostanza sui programmi. 
A Forll il PRI ha rlfiutato 
di affrontare la discussione 
sui programmi. Contrarla era 
la DC ad una intesa program-
matica e contrario e stato il 
PRI, in contrasto con la vo
lonta dl tant! lavoratori re-
pubblicani. 

Ci6 manifesta I'abbandono 
del PRI a difendere le auto
nomic locali: lo conferma an
che il rifiuto dato all'alleanza 
col repubbllcani In queste 
elezioni da parte di una for-
za autonomista come il Parti
to Sardo d'Azione. 

Ora i dlrtgenti repubbljca-
ni in Romagna ed in altre zo
ne si presentano alle elezio
ni con il rilancio deU'antico-
munismo puntando su dl una 
avanzata che non e detto av-
venga. e se awerra, sara a 
scapito della destra e non 
della DC: il PRI sara quindi 
destinato in caso di avanzata 
ad essere ancor piu condi-
zionato a destra e succubo 
della DC. Dobbiamo chtari-
re alcuni equivoci che impedi-
scono a certi strati dl eletto-
ri di schierarsi a sinistra. 
Dobbiamo affrontare alcuni 
tern! della propaganda repub-
blicana come quello dell'alto 
costo delle strutture pubbll-
che e della cres«»nte buro-
cratizzazione: una magglore 
efficienza deglt enti pubblici 
e un m'glioramento dei servi-
zd pubblici non si pu6 ottene-
re con le tmpostazionl tecno-
cratiche del PRI. ma median-
te 11 controllo e la gestione 
democratica. II compagno 
FUunigni ha concluso sotto-
lineando i'esigenza dl rivolger-
si ai lavoratori repubblicani 
per chiedere loro di agire per 
Punita di tutte le sinistra. 

JOTTI 
C d'accordo coo la relazio-

n- del compagno Longo sia per 
le sue linee generali sia per il 
modo come vi sono affrontati 
i problemi femminili. Anche a 
questo proposito. come si e po-
tuto constatare nei convegni de 
mocristiani di Siena e di Na-
poli. mat la DC SJ e presentata 
agli eletton in una situazione 
cos) piena di contrast! e di 
fermenti. Nel convegno di Sie
na e apparsa chiara la preoc-
cupazione della DC circa I'orien-
tamento delle donne a propo 
sito della politica amertcana nel 
Vietnam che suona aperta con-
danna dell'intervento e richie-
sta di una politica di pace. A 
Napoli la DC ha awertito una 
diffusa insofferenza delle don
ne alio sfruttamento e alia mi-

seria del sud e una conseguen-
te critica alia politica mcridio-
nale deila DC. in questi anni. 

In definitiva viene fuori dal
le stesse preoccupazioni dc la 
constatazione del maturarsi di 
una coscienza nuova nelle maŝ  
se femminili Questo non si-
gnifica ancora ppro chiarezza 
di prospettive e percio chiarez
za di scelte politiche. Nel de 
terminare queste incertezze pe-
sa molto la carenza del nostro 
lavoro in questo settore e la 
tradizionale ma accresciuta in 
dirferpnza del partito nel suo 
complesso verso i problemi po 
litict della emancipazione fem-
minile. 

Analizzate dal punto di vista 
della presenza di rappresentan-
ze femminili le liste del PCI. 
la compngna Jotti ha continua-
to sottolineanrio le molte possi-
bilita che si offrono al partito 
per la maturata coscienza del 
i'elettorato femminile e per I'at-
teggiarnento delle donne oggelti 
varm'nte favorevole alle solu-
zioni politiche. generali e par-
ticolari. rhp nn; nro^nf'f iRmn 
Queste possibility sono per al-
tro legate al nostro impegno di 
mobilitazione delle donne nel 
corso della campagna elettora
le. Per agevolare questo impe
gno. la Direzione indira dal 21 
al 28 aprile la settimana del 
Partito verso le elettrici. che 
si concludera con un discorso 
del compagno Longo a Roma. 

L'oratrice ha poi affrontato 
il tema delle lotte studentesche 
in corso sottolineandone il va
lore positive e perch6 investono 
nuovi ceti ponendo il problema. 
di un rinnovamento in senso 
socialista della societa e per-
chd pongono in discussione nel 
loro complesso 1'organizzazione 
della scuola e della cultura in 
Italia. 

Per altro I'analisi dei vari 
aspetti del movimento studente
sco non pud non suggerire un 
esame autocritico sul come nei 
recenti anni abbiamo discusso 
determinate teorie. di cui oggi 
gruppi esigui ma attivi di gio-
vani si fanno portatori. In ef-
fetti. spesso. preoccupati di sal-
vaguardare l'unita. non abbia
mo condotto le necessarie lotte 
politiche: ora si pone il pro
blema di riconquistare, mentre 
diamo la piu piena e attiva 
adesione al movimento, una cer-
ta egemonia sui problemi ideali. 

AMENDOLA 
Approvo pienamente il rap

porto presentato dal compagno 
Longo e particolormente il giu-
dizio sulla gravita della situa
zione nazionale e internaziona-
le. sui pericoli per la pace, la 
Iiberta e il lavoro nel nostra 
Paese. Dalla coscienza di que
sti pericoli. e dalla possibility 
di batterli attraverso la mobili
tazione e la lotta di massa. de-
riva una prospettiva di cre
scente tensione politica e di 
classe. di dun* scontri. Sta a noi 
non fare diventare allarmismo 
che spaventi strati di elettori 
1'allarme che dobbiamo dare, la 
vigilanza che dobbiamo pro-
muovere anche nel pen'odo elet
torale. dando fiducia al popolo 
italiano sulle possibility di cam-
biamento. 

Al centro dei pericoli della si-
tuazione internazionale sta la 
continuozione dell'aggressione al 
Vietnam. Malgrado le sconfitte 
subite. rimperialismo americano 
mastra di non voler mutare con-
dotta. anzi si accentuano le 
minacce di ulteriore aggrava-
mento dell'aggressione. Questo e 
dunque il momento di estende-
re. non di attenuare. l'flzione 

di massa per la pace nel Viet
nam, 6 azione non solo di soh-
darieta. ma di difesa dell'indi-
pendenza del popolo italiano. 

Dobbiamo collegare la lotta 
per la pace alia lotta per la Ii
berta e il lavoro. Questo nesso 
oggi appare chiaro come non lo 
e mai stato, Le difficolta politi
che e strategiche amencane pro-
vocano infatti un crescente in-
tervento nella vita del nostro 
Paese. L'affare SIFAR va visto 
in questa prospettiva, non e 
stato un0 scandalo tra i tanti 
ma uno dei nodi della poli
tica italiana di maggiore gra
vita. N'on possiamo attenuare 
lo sforzo nella battaglia in 
difesa dolle lit>ertn democra
t i ze . ma. al contrario, dob
biamo opera re nel paese contro 
le minarcp autoritarip una vico 
rosa spinta democratica, dalle 
lotte operaie alle proteste con-
tadine ol movimento studen-
tesco. 

In rapporto a quesfultimo 
dobbiamo evitare il pencolo di 
stare a vedere o di adeguarci 
soltanto alia spontaneita. C'e 
anche un piano di lotta ideokv 
gica da condurre come sempre 
sui due fronti, piano che abbia
mo trascurato nel recente pas-
sato. La polemica ideologica de
ve accompagnarsi perd alia pre
senza attiva del nostro partito 
all'interno del movimento per
che. nel rispetto della sua piena 
autonomia. gli studenti comuni
sti sappiano affermare la loro 
presenza per orientarlo nella 
lotta verso sbocchi positivi. 

I problemi economici. la si
tuazione del lavoro in Italia an; 
paiono strettnmente collegati 
alia crisi del sistema moneta-
rio internazionale. al tentativo 
americano di addossare agli al
tri paesi parte del deficit della 
sua bilnncia dei pagamenti. la 
conseguenza della svalutazione 
del dollaro. aliquote crescenti 
del peso delle sue spese militari. 
Noi abbiamo sollevato il proble
ma dei sacrifici che l'accordo 
di Washington sull'oro compor
ta per I'economia italiano. Ma 
le forze di governo tendono a 
sfuggire al problema: dovreb-
bero rivelare il costo sopporta-
to dall'Italia per il salvataggio 
della sterlina (certamente si 
tratta di centinaia di miliardi) 
ed ora per difendere il dollaro-
Le riserve in dollari della Ban-
ca d'ltalia sono conselate e po-
tranno essere utilizzate soltan
to dopo difficili trattative nel 
Fondo monetario. Enorme d la 
fuga di capitali all'estero. del-
l'ordine di 3000 miliardi negli 
ultimi anni. Questi fatti. queste 
conseguenze negative sull'eeono-
mia italiana non vengono nega 
ti: ma si afferma che 1'Italia 
do\Tebbe sopportarli per evitare 
di essere travolta dalla caduta 
del dollaro. 

Intanto gli Stati Uniti tendo
no a misure protezionistiche per 
ridurre le importazioni in Ame
rica. mentre chiedono facilita-
zioni per le loro esportazioni in 
Europa. Cid si traduce per noi 
in disoccupazione. bassi salari. 
ristagno della domande estera. 
aumento delle difficolta compe 
titive. Tutto cift comporta una 
nuova stretta economica. Dato 
I'indirizzo della ripresa mono-
polistica di questi anni. tutto 
puntato suH'esportazione attra
verso ura brutale riduzione dei 
costi attuato con la «riorganiz-
zazione > e il supersfmttamento. 
tali conseguenze sono inevitabi 
li. E la via prescelta dai padro
ni. dal governo. da Colombo e 
da Carli e ancora questa. Un 
diverso indirizzo. quello da noi 
richiesto per una crescita della 
domanda interna (investimenti 

per la ripresa dell'agricoltura. 
la difesa del suolo. per opere 
di irngazione e trastormd^ioni 
culturoli. per lo sviluppo dell in 
dustna di Stato che sia di ap 
poggio alia piccola e media in 
dustna) nchiede una disponibi 
lita di capital! resa lmixissibile 
dalla linea. assunta dal gover 
no. di soggezione ogli intere.-ui 
americani. Questa soggezione 
nduce ogni possibility di pro 
grammazione economica demo 
cratica aggrava la questione 
meridionale. provoca nuove ten 
sioni sociali. 

Oggi la situazione e nmessa 
in movinvnto non solo dal fol-
limento del centro sinistra, ma 
dalla gravita dei nuovi proble 
mi che operano nella coscienza 
della gente. Si deve soiled tare 
qn mutamento anche elettorale 
in base ai fatti nuovi: discorso 
che non exclude la critica ol 
passato. ma pone in primo pia 
no l'appello intorno ai pericoli 
e ai problemi di oggi, perche 
avvengano (|iiegli spostamenti 
elettorali che permettano di mo-
difjeare lintera situazione at. 
traverso una sconfitta della DC 
e del centro sinistra, che tolga 
alia DC quel margine di mano-
vra che le ha pemiesso. >n o a s-
sato. di imporre il suo mono-
polio politico. Tutto ci6 esige 
una campagna elettorale da par 
te nostra nduciosa e consape-
vole. rivolta. secondo 1'indica-
zione che viene da Parri. all'al-
largamento dell'unita democra
tica e antifascista, che si im-
pone proprio per la gravita e la 
emergenza della situazione. che 
vogliamo volgere a una prospet
tiva positiva. democratica e so
cialista. 

MINUCCI 
Si richiama all'intervento del

la compagna Jotti. per esami-
nare le caratteristiche delle cri
tiche « da sinistra » prbvenien-
ti al nostro partito da settori 
del movimento studentesco. Si 
dice che I'egemonia di que«to 
movimento e esercitata da cer-
te teorizzazioni e certi miti re
centi. Al di la dei miti. indub-
biamente la situazione interna
zionale ha contribuito decisa-
mente a far decantare l'orien-
tamento delle masse studente
sche. L'aggressione al Vietnam 
e I'elemento fondamentale che 
ha maturato rorientamento an-
timperialista del movimento. 

La nostra debolezza in seno 
aH'Universita preesisteva agli 
sviluppi piu recenti. Da anni 
eravamo scarsamente presenti. 
mentre si notava una presenza 
assai attiva di gruppi pur H-
mitati che conducevano una po
lemica «di sinistra >. di tipo 
radicale. Bisogna peraltro evi
tare di ridurre tutto all'imma-
gine Ideologica che questi grup
pi stessi tendono a dare del 
movimenlo. di rimaner© noi 
stessi pricionieri di certi ideo-
logismi. di una polemica pura-
mente dottrinaria. mentre d'al-
tra parte le posizioni estremi-
stiche. proprio sotto il profilo 
ideologico. sono caratterizzate 
da una continua mutevolezza e 
contraddittorieta 

La nostra autocrines e ne
cessaria non tanto per la pre
senza di determinati orienta
menti ideologici che non condi-
vidiamo. ma per il fatto che 
per anni come comunisti non 
siamo stati capaci di promuo-
vere e guidare lotte reali. su 
obiettivi di carattere rivendi-
cativo e politico, tali da deter-
minare una partecipazione de
gli studenti come «Drotagoni-
sti >. Siamo apparsi agli studen-

Riunione d'emergenza a Stoccolma 

del Comitato internazionale della conferenza 

Deciso una iniziativa europea contro 

l'aggressione americano al Vietnam 
Esaltata la ferma opposizione della Svezia alia guerre USA - Importante 
contrlbuto della delegazione italiana - La Pira: «l giovani swertono che dal
la vittoria della pace e della Iiberta si produrra un cambiamento decisivo» 

II Comitato internazionale di 
collegamento della conferenza 
di Stoccoima ha tenuto una riu-
nione di emergenza alia quale 
hanno partedpato esponenti dei 
movimenti padfisti di tutto il 
mondo e rappresentanti della 
RDV e dell'FNL del Sud 
Vietnam. 

Ha aperto i Iavori il profes
sor Gunnar Myrdall. l'economi 
sta svedese di fama mondiale. 
il quale, dopo aver ricordato la 
posizione del governo svedese 
con ira punta di orgoglio po 
Iemico nei confronti di altri 
paesi occidentali («Noi siamo 
ricchi. piu degli americani. ma 
non facciamo sprechi e soorat-
tutto non appoggiamo chi por
ta la morte ai poveri »). ha au-
spicato lo sviluppo di un dia-
logo tra le forze politiche euro-
pee perche si giunga ad una 
dissodarione di tutta 1'Europa 
dalIV-*caIafion americana. Dopo 
di lui. hanno recato le loro 
autorevoli testimonianze il pa-
store Martin Ximoeller. il ca-
nonico anelicano Collins, il de-
putato laburista Mendelson. il 
prof. Giorgio La Pira. accolto 
calorosamente dall'assemblea. 

€ Dobbiamo prima di tutto 
ringraziare il governo svedese 
— ha detto tra 1'altro Tex-sin-
daco di Firenze — che ha avu-
to il coraggio di dire di no 
alia guerra americana nel Viet

nam. e poi dobbiamo ribadire 
con forza due punti fermi per 
la pace: i bombardamenti de-
vono cessare. 1'FN'L deve es
sere accettato come interlocu-
tore fondamentale per un ne-
goziafo >. La Pira riferendosi 
alle manifestazioni dei giovani. 
ha afferma to che «non e un 
caso che gli occhi delle nuove 
generazioni del mondo intero 
siano fissati sul Vietnam. I gio
vani awertono che dalla vitto
ria della pace e della Iiberta 
nel Vietnam si produrra un 
cambiamento dodsivo per I'av-
venire del mondo: lo intuisco-
no come gli uccelli che quando 
la stagione cambia sentono che 
occorre mutare la rotta ». 

A nome deU'caltra Ameri
ca ». il prof. William Davidon 
ha ampiamente illustrato gli 
sviluppi deiropposizione alia 
guerra all'interno degli Stati 
Uniti. indicando nuovi movi
menti positivi sia al livello di 
elites influenti. sia al livello 
della resistenza dolle forze 
di pace. 

I delegati vietnamiti. ai quali 
i presenti hanno rinnovato i 
sentimenti di fratema solida 
rieta delle organizzazioni che 
rappresentavano. hanno foml-
to dati di grande interesse 
sulla situazione politica e ml-
litare, riconfermando la loro 
convinzione che gli Stati Uniti 

stiano perdendo la loro barba-
ra guerra e la loro disponibihta 
a favorire una soluzione nego-
ziata del conflitto non appena 
cessi raggre&sione imperiall<ta. 

La delegazione italiana. com-
posta da! prof. La Pira. dallr.no-
revole Carlo Galluzzi. dal sena 
tore Luciano Mencaraglia. da 
Giorgio Giovannoni di Sote di 
cultura. e da Alberto Scandone 
segretario del Comitato nazio
nale per la pace e la Iiberta nel 
Vietnam ha contribuito in modo 
particolare alia deflnizione del 
la proposta svedese di inizia
tiva europea. ottenendo che es-
M venga considerata al di la 
dei limiti di una a us pica bile 
azione diplomatica del governo 
svedese. come una vera e pro
pria svolta nella lotta contro 
la guerra americana nel 
Vietnam. 

Quella di dare dimensiom* 
europea al movimento e stata 
una delle dedsioni principali 
maturate nella < riunione di 
emergenza ». concIuAasi con un 
appello per la cessazione incon-
dizionata e permanente dei born-
hardamenti americani e con la 
costitmione di una delegazione 
che si incontra oggi con il pri 
mo ministro svedese Erlander 
per esporgli le risoluzioni di 
una assise ampiamente rap-
presentativa della cosdenza 
delTEuropa e del mondo. 

ti come una forza politica che 
gestiva organismi universitari 
sclerotizzati oppure come una 
for7a He' tutto externa. 

II problema duncjue 6 quello 
del recupero « dall'interno » dei 
problemi e delle lotte dell'Uni 
versita. conx? abbiamo fatto in 
molte fabbriche. All'Universita 
di Torino, da una nostra pre
senza scarsissima siamo passa-
ti. nel corso del movimento. a 
continue crescenti adesioni al 
partito e alia FOCI. Parole 
d'ordine errate sono state fat-
te cadere. il nostro peso d ere 
sciuto nel determinaro gli orien
tamenti e gli obiettivi con la 
crescita stessa della nostra 
forza organizzata. E ci6 anche 
se siamo appena all'inizio di 
una nostra ripresa. se il piu e 
ancora da fare, se i ritardi 
e i limiti da superare sono an
cora notevoli. 

La funzione svolta dalla no
stra stampa e stata importan-
tissima e positiva, proprio per
che ha assunto posizioni proble-
maticbe, non ha dato giudizi 
paternalist id ma si e inserita 
nel vivo del movimento. « L'Uni-
tn » 6 l'unico giornale accetta
to dal movimento studentesco. 
e considerato un tramite anche 
organizzativo della lotta. E que
sto b un fatto enormomente po-
sitivo, che ha consentito al no
stro partito di trovare ed esten-
dere i suoi collegamenti. 

NAPOUTANO 
La discussione sui temi piu 

strettamente attinenti all'impo 
stazione della campagna eletto
rale si e intrecciata con altre. 
di grande interesse. su cui per 
altro avremo modo di ritornare 
ampiamente. II partito si 6 gia 
impegnato con grande lancio 
nella eampaena elettorale: e 
perA necessario un sorio sforzo 
di organizzazione della propa
ganda e di tutto il lavoro elet
torale. ed anche un impecno di 
raffor/amento del partito, di svi
luppo della campagna di tes=e-
ramento e reclutamento in que
sto stesso periodo. Sono inoltre 
ancora aperti problemi di orien 
tamento: su alcuni aspetti della 
impost azione data dal rapporto 
del compagno Longo (il posto 
che ha la DC e quello che ha 
il PSU nella nostra polemica: 
la parola d'ordine dei «nuovi 
rapporti unitari tra tutte le 
forze di sinistra ») occorre im-
peenarsi ancora perch6 siano 
bene nssimilati da tutto il par
tito. E l'orientamento della no
stra campagna elettorale inol
tre non viene dato una volta 
per tutte ma va continuamente 
verificato a seconda deeli svi
luppi della situazione e del mo
do in cui si muove il partito. 

Andiamo alle elezioni in con
dizioni favorevoli. che si rias-
sumono in larga misura nel fal
limento del centro-sinistra. E a 
questo proposito ci sono degli 
dementi di novita: I) di alcuni 
aspetti di questo fallimento cer
ti strati deU'opinione pubblica 
hanno preso coscienza in questi 
ultimi tempi, sotto lo spinta di 
awenimenti clamorosi f.St FAR): 
2) il fallimento del centro-si
nistra sul piano della politica 
estera come sul piano della po
litica di riforme acquista nuovo 
risalto di fronte all'aggravarsi 
delle prospettive internazionali 
e della situazione economica 
mondial-0 

I compagni che sono interve-
nuti hanno messo in luce come 
il fallimento del centro-sinistra 
abbia prodotto una crisi politica 
e ideale vast a e profonda. e 
come I'acuirsi — a seguito di 
questo fallimento — di determi
nate situazioni e qucstioni eco-
nomico-sociali abbia provocato 
e provochi grave malcontento 
e forti reazioni. In tutto ci6 
6 insita una carica enormemen-
te positiva, ma sono presenti 
anche dementi contraddittori 
(di conftisa ricerca. di insoffe
renza. di esasperazione) e di 
non fadle risoluzione. Nei con
fronti di questi fermenti e di 
queste spinte dobbiamo atteg-
giarci nel corso della campagna 
elettorale in modo molto aperto. 
senza peraltro cadere in posi
zioni n6 acritiche ne paternali-
stiche n6 strumentali. Rispettia-
mo la ricerca di forme e canali 
nuovi di partecipazione politica; 
non pretendiamo di riportare 
otfni sforzo di ricerca in que<to 
senso cntro uno schema di par
tito. Ma dobb amo con molta 
sicurezza far valere la eapaeita 
della nostra politica unitaria e 
di lotta — e solo di una politica 
di questa nalura — di mettere 
sul sorio in discussione e in 
crisj I'attuale stato di cose, la 
linea della democrazia cristian* 
e del centro-sinistra. il potere 
dei grupp: monopolsstici. Dob 
biamo esaltare al di la delle 
nostre in;ufficienze il nostro 
:mpegno di .'otta. passato e pre-
-ente. e i risultati della nostra 
an'ODO. senza la quile non si 
sarebbe determinate quel pro-
fondo risveelio democratico. 
quella forte spinta democratica 
a cui oggi assistiamo. 

Non esiste — lo ha gia rile-
vato Gruppi — nessi.ma con-
traddiz:one tra la concretezza 
delle soluz;oni che indichiamo e 
lo slancio ideale che dobbiamo 
dare alia nostra campagna elet
torale. Longo ha sottolineato 
come anche trasfonmzioni u-
mitate, parziali oggi non si pos
sano consoguire se non si mette 
in discussione ii potere dd 
gruppi monopolistid. Se questo 
e vero. il valore di convergenze 
anche parziali e temporanee, 
della Iiquidazione della preclu-
s:one anticomunista, delTawio 
di nuovi rapporti unitari tra 
tutte le forze di sinistra, risai-
ta in tutta la sua pienezza. L'av-
vio di questi nuovi rapporti uni
tari gia si delinea nei fatti, ne

gli sviluppi dei movimenti di 
lotta e della situazione politica. 
Non 6 ancora la nuova maggio-
ranza. ma e una evoluzione ver
so la nuova magigoranza. ed 
e gia — anche solo l'avvio di 
nuovi rapporti tra le forze di 
sinistra — una alternative al 
centro-sinistra. Siamo in grado 
dunque di presentare al corpo 
elettorale, e dobbiamo porre in 
primo piano — per roagire a po
sizioni di sllducia come ha rile-
vato Barca — la possibility di 

una politica diversa e di uno 
schier.imento diverso. 

Dopo esscrsi dichiarato d'ac
cordo con le os«ervazioni fatte 
da diversi compagni, e in parti-
colar modo da Trent in. al testo 
di appello presentato al CC. 
Napolitano ha concluso sottoli-
neando la necessita di un i for
te proiezione del partito verso 
determinati strati ilel eorpo elet
torale. e in modo particolare 
verso le masse contadine e le 
mas«e femminili. 

Un'interrogazione del PCI 

Illegal! trasferimenti 
di medici all'INAIL? 

I ministri del Lavoro e della 
Sanita. continuando in una pra
tica deplorevole, ancora non 
hanno dato risposta ad una in-
terrogazione del compagno on. 
Ignazio Pirastu relativa alia si
tuazione esistente all'INAIL. 

Nella sua interrogazione. il 
deputato comunista aveva chie-
sto di conoscere dai citati mi
nistri € se risponda a verit.i il 
fatto che un medico non dinen-
flente dalllNAlL. il professor 
Antonio Mocci, assistente della 
clinica ortopedica dell'Universi-
tn di Roma, sia stato illegal-
mente nominato primario in
terno del centro traumatologics 
dell'INAIL di Bari. mentre dal 
centro di Bari. ospedale di se
conda categoria, e stato tra-
sferito al centro di Napoli, 
ospedale di prima categoria, il 
professor Antonio Mignogna». 

L'on. Pirastu chiedeva inoltre 
di conoscere < se risponda a v»-
rita il fatto che i due provvs-
dimenti siano stati deliberati t 
snlledtati dal vice <iirettore 
sovrinlendcnte medico general* 
dell'INAIL. professor Ricciardi 
Pollini, alio scopo di favorire II 
proprio (iglio che presta servi-
zio nella clinica dalla quale * 
stato trasferito il professor 
Mocci > e di sapere. inline. <se. 
nella eventualita che i fatti espo-
sti rispondano a vcrita », i due 
ministri < non ravvisino nello 
o|K-rato del professor Ricciardi 
Pollini, oltre che una viola-
zione delle norme vigenti, gli 
cstremi dello interesse privato 
in atti di ufficio e non ritengano 
necessario intervenire per far 
nnnullare i provvedimenti citati 
e per far adottare le misure che 
riterranno adeguate nei con 
fronti del responsabile ». 

VIE NUOVE 
UN AMPIO FOTOSERVIZIO SULLA 

RASSEGNA DELL'ELETTRONICA A ROMA 

VIAGGIANDO 
DALL'ATOMO 
AL COSMO 

La trasmittente giunta su Venere * I Cosmos: 

le pattuglie dello spazio - Vostok per la prima 

volta in Italia - Luce per forare il metallo • 

I I Molnya, satellite teletrasmittente - L'ac

celerators di Novosibirsk. 

NEL N. 13 DI 

Rinaseita 
da oggi nelle cdicole 

La via di Togliatti (editoriale di Luca Pavotini) 
Scalfari in lista con Tremelloni (di Aniello 
Coppola) 
Siemens: uno sciopero modernissimo (di Ugo 
Baduel) 
Vietnam e Vaficano (di Libero Pierantozzi) 

Gl? ultimi avvenimenfi politic! cecoslovacchi 
# La speranza di Praga (di Ernst Fischer) 
# Tutti i dogmatici sono disfattisti (di 

Gyorgy Lukacs) 

La nuova realta del Mediterraneo (di Romano 
Ledda) 
La sfida americana (di Giorgio Signorini) 
La corsa a tappe di Willy Brandt (di Sergio 
Segre) 
Israele cerca il quarto scontro? (di Massimo 
Robersi) 
Primo bilancio del dibattito su « per chi si 
scrive un romanzo •» (di Gian Carlo Ferretti) 
A sangue freddo (di Mino Argentieri) 
Da Pickwick all'Odissea (di Ivano Cipriani) 
* Bulgakov, vn uomo di sbalorditivo inge-
gno» (di Aleksandr Fadeev) 

IL C O N T E M P O R A N E O 
CHE FARE PER LA CULTURA 
Proposte per una politica culturale della sini
stra nella prossima legislatura. Intervengono: 
Franco Antonicelli, Edoardo Sanguineti, Ro
berto Fieschi, Pier Francesco Galli e Luciano 
Gruppi 

Consumatori e produttori dell'opera lirica (di 
Virginio Puecher) 
Le barricate (di Cesare Zavattini) 
Bertolt Brecht (ricordi di Benno Besson) 
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11 serrato dibattito tra il rappresentante co
munista, Piccoli, Orlandi e Almirante - La 
« comprensione » per Vinfame guerra USA 
nel Vietnam - Non solo la DC non ha pre-
sentato i conti della Federcon&orzi, ma non 
present a neppure quel I i del SI FAR e del-
VON MI di Roma - La condizione operaia e le 
inadempienze del governo - / comunisti pro-
tagonisti del rinnovamento, in Italia come 
nei paesi socialisti - Imbarazzo di DC e PSU 
dinanzi al bilancio della coalizione di gover
no - «Non avete camhiato politica, e dal pae-
se sale la richiesta di profondi mutamenti » 

II bilancio della quarta legislature 
fallimentare per il centro-sinistra 

Sciocca ma sintomatica battuta di Piccoli: «Ho Ci Min non e iscritto al PCI» 

Amare conclusioni dei colloqui di Washington 

ABRAMS: «IL FNL PUO 
TORNARE ALL OFFENSIVA 
QUANDO LO DESIDERI 

Ieri sera la Televisione ha 
niuwlnto in owla il pnmo dei 
dibattiti previ-.ti da «Tribuna 
elcttoralu *. D(»po I'orgi.i cii'i 
discorsi governativi di queste 
ultimo settimane. (|inti<ii. si e 
potittn sentire anche la voce dl 
un rappresentante comunista. 
Al dibattito. interne al compn-
gno Pietro Ingiao hanno preso 
parte il vicc-enretano della 
DC. Piccoli. il rondirettore del-
\'Avanti! Orlandi e il mis^ino 
Almirante: moderatore Jaco-
bclli. 

Ha cominciato Piccoli. riTa-
cendnsi al tenia del dibattito 
(il bilancio della legislation). 
ma solo per sfiorarlo afferman 
do ehe nel {juinf|iiennio «una 
grande occasione di liberta e 
di giusti/ia 6 stata cnlta dalle 
for/e pohtiche dciiHxratiche ». 
anche se — ha amrnes-.ii — 
l'mcontro tra dc e socialist! ha 
conosciuto un c rodaggio diffi
cile » Ha cercato poi di con-
traddire il titolo deiri'iiitd per 
il discorso di Longo al Comi-
tato centrale: € E" l'ora di 
cambiare ». 

Rispondcndo. Ingrao ha det-
to die egli si aspettava da Pic
coli una spiegazione su « come 
avete cambiato. e se avete 
cambiato. la politica del go
verno ». 

PICCOLI — Lo ve<lremo dopo. 

INGRAO — Questo 6 il pun-
to e->senziale. Su questo non 
ci ha detto nicnte, ha parlato 
di noi e non ha parlato del-
1'opera del governo Potrei Ta
re I'elenco di tutte le riforme 
che avete prome.sso e che non 
sono state realuzate: non lo 
faccio perchd mi mangerei tut-
to il tempo che mi mette a 
disposizione il modern tore 

Ma su tre questioni voglio 
concentrare I" attenzione dei?li 
eletton. Pnmo: il contributo 
dell'ltalia alia lotta per la pa 
ce e contro 1'iniperialLsmo. E' 
vero o no. on. Piccoli. che voi 
all'mi/.io avete addinttura dimo 
strato comprensione verso lin-
fame guerra amencana nel Viet
nam? Ed e vero o no che voi 
ancora ades=o non osate fare 
a Johnson nemmino le criti-
che che gli fanno i senaton 
del suo partito Rob Kennedy 
ed Eugene MacCarthy? Secon-
da questioner e'era da compie-
re un mutamento nei rappo-ti 
di potere fra padronato e la-
voratori. tra sfruttatori e sfnit-
titi. Ebbene. io ho qui il giu-
dizio di Lombardi. paladino e 
soitemtore del centro sinistra, 
il quale ad una riunione del 
vostro Comitato centrale. on 
Orlindi. ha detto: le forze do-
minanti capitah-tiche sono piu 
forti oggi di quanto lo favero 
ieri. Perch6 e avienuto tutto 
questo? Voalio sceahere — ha 
pro=eguito Ingrao — un tema 
•mora piu semphce perch6 puo 
darsi che chiedere a voi di 
cambiare qualeho cosa nei rap
porti di potere fra le forze di 
classe e chiedeTe troppo. Par 
lo della questione della mora-
Iita p-ibblica almeno della pu 
lizia dei conti. Nel K*. qui a 
« Tribuna elettorale ». ho ehie-
sto i conti della Federeon*or-
zi Sono passati 5 anni e nem-
meno questi conti «ono venut*. 
anzi se ne sono aggiunti altri: 
i conti del SI FAR. i conti del 
1'OXMI di Roma — nv>n faccio 
nomi perche \04lio rispettare 
il regolamcnto —. Come mai 
non si e nusciti ad ottenere 
tutto questo? Certo. «o bene: 
tutto questo non vuol dire che 
non si e fatto niente Ci man 
cherebbe altro C e un gran-le 
popolo. e'e un i?rande rrnni 
mento di ma>sa nel no-tro Pae-

" se. C'e la pre^sMne incalz^nte 
dei comunisti e anche di forze 
cattoliche e 50ciali«te Si e 
strappvito qualche co>a. ma. 
on Piccoli. il iii>1izio sulla 
le^islatura n>>n si psio dare su 
qualche misura parziale e rvm 
mono su qualche p.irola. come 
lei ha fatto Riso^na dirlo nei 
fatti. Voi non avete cambiato 
e do^-ete diro perche 

ORLANDI - In<rao ha con 
cluso che «1 Paese e cambiato. 
anche se non in tutto 

INCIRAO — Ma non siete cam 
biati voi 

ORLANDI - Certo che ootre-
sti fare facilmentc lelenco del 
le co*e che non >̂no state rea-
lizzate. 

INtiRAO - Sarebhe un lun 
go elenco. 

Dopo lintorvento di Almiran 
te con Orljn li coruncta il * se 
condo ^iro 1 del diSattito 

ORLANDI ipolemizzan.io con 
roralnre 1asn<ta) - Shttare in 
direzwne oxnuni^ta <unirk-a 
che la liberta e du*trutta. In 
Italia la liberta e5i>te e tutti 
pos^no opera re... 

INURAO - (J.ie.-te cose non 
l i dice pm neppure Piccoli. 

Perch6. Orlandi. le continui a 
dire tu ? 

ORLANDI - Ad Ingrao vor-
rei ncordare che il governo 
italiano ha ricevuto la dele-
gazione del FNL del Vietnam 
e il PCI. che non ne sapeva 
niente. si e preoccupato... 

INCIRAO — Ci avete messo 
4 anni a capire questo Ma 
se abbiamo dovuto aiutarvi noi 
comunisti a stabihre questo 
cont.itto' Domandalo a Fanfani. 

Dopo un fitto scambio di bat-
tute. Ingrao riprende la paro-
la, rilevando innanzitutto che i 
MIOI inlerlocutori sfuagono al 
confronto sui fatti. rifugiando^ 
si dietro parole come democra-
zia e libertn Vi voglio ricor-
dare — dice — che non c'e 
stato nessun partito che ha fat
to in Italia in questi anni. quel-
lo rhe il PCI ha fatto per di-
fendere la libertn e la demo-
cr«7ia da tutte le minacce che 
sono venute alle istituzioni. 
QueMe minacce. on Piecoli. so
no vennte da unminf della DC. 
da alleati della DC o da amici 
vosfri. Cos! 6 stato nel '53... 

PICCOLI - Sono tutti fan-
tasmi. 

INORAO - ...cosi 6 stato nel 
'fiO. cosi e stato nel '64. Li
beria reale, comunque. non vuol 
dire soltanto il diritto di eleg 
gere ogni 5 nnni mille persone 
da mandare in Parlamento Che 
liberta e quella di un operaio 
che si deve mettere In movi-
mento. a volte alle 5 del mat-
tino. per andare a lavorare... 

ORLANDI — In Russia vanno 
a lavorare alle nove? 

INGRAO - Mi dispiace che 
un soeialista non senta quanto 
sia crave la sitnazione del la-
vorafori in Italia. 

ORLANDI - Anche a Mosra 
ci sono i < pendolari >. 

INGRAO - In Russia hanno 
carciato via i capitalist, voi 
non lo avete saputo fare, no 
in Italia ne altrove. 

A questo ptinlo Ingrao trac-
cia un rapido quadro della con
dizione operaia in Italia, e ri-
corda rhe nel programma di 
srovemo e'era anche la legffe 
dollo stafuto dei lavoratori Non 
e «tnta realizzata Quando i co 
mnnisfi hanno presentafo una 
loro letree in proposito. non si 
e voltito discuterla E questa 
era una leuire che non sarebhe 
eo«tntn \m centesimo alio Stato 

L'on Piccoli accenna qnindi. 
in un intenento successivo. al
ia situa7ione cecoslovacca. af-
ferrnando che I.on!»o ha * accet-
tatn il processo in eorso». 

INGRAO - Ma lo abbiamo 
detto nello scntto di Togliatti! 

PICCOLI - Nel no'tro Paese. 
quando shacliamo pachiamo. e 
i tnbunali sono giustamenfe se-
veri 

INGRAO — Avete rifnrtato 
nerfino finchicsta del Parla
mento sui SIFAR. 

PICCOLI - II suo partito ha 
cavalcato la tigre Si occupi del
la Cecoslovaccnia. non perchd 
10 voglia trasferire il problema... 

INGRAO - Parleremo anche 
della Ceco«!ovacchia. ma ora 
parli del SIFAR. 

PICCOLI — La magistratura 
ha dimostrato quanto doveva e 
ha smontato a pezzettini una 
montatura immensa. Ci sono 
state le famo«e deviazioni. 6 
vero. ma tl governo ha avuto 
il coraggio di affrontarie... 

INGRAO - Allora Nennl ha 
mentito. perche ha parlato in 
modo diverso da lei. 

PICCOLI - II ministro della 
Difesa ha saputo fare il suo 
dovere (silenzio sul I'SU. dun 
que. ed elogio personate per 
Tremelloni NdR). 

U vice seffretano dc ammet 
te poi che « nel mondo del la-
voro vi sono ancora molte cose 
da fare; riconosciamo che ci 
sono ancora 650 mila disoccu-
pati >. 

INGRAO - Sono moiti di piu. 
on. Piccoli. 

Il compagno Ingrao. poi. af-
Terma che per cid che nguar-
da 1 contatti che si sono avuti 
coi delegati di Hanoi, spetta al 
mini«tro degli Esten di pariare. 
Quello che posso dire a Piccob" 
e che non si tratta di ingiu-
nare Johnson. U Thant non ha 
mgiunato Johnson, eppure ha 
detto con mo'.ta chiarezza quel 
lo che il governo italiano an
cora non ha saputo dire: cioe 
che ci deve es«ere la cessazione 
immediata e tncondizionata dei 
bombardamenti se dawero si 
vuole il nego7iato Cio ha detto 
anche il governo danese, 

PICCOLI - II governo Italia 
no ha una sua responsabilita, 
che e particolare. Non confon-
diamo. 

INGRAO — Parliamo adesso 
della Cecoslovacchia e della 
Polonia So liene che anche in 
quei paesi ci sono limiti. erro-
ri e difetti. e non esito a par-
larne. Ritengo. per esempio. che 
non solo in Italia, ma anche in 
Polonia, le questioni poste dagli 
studenti non possono essere ri-
solte con misure di polizia. Ave
te detto che I'ltalia ncn 6 la 
Polonia Avete ragione. perche 
in Polonia hanno cacciato via 
i capitalisti e gli agrari e pro 
prio per questo si pud andare 
piu spediti in avanti verso lo 
sviluppo della democrazia. e si 
andra avanti... 

PICCOLI - Allora in Ceco 
slovacchia i reazionari ci sono 
ancora. 

INGRAO - Mettetevi d'accor-
do: avete per anni presentato la 
Cecoslovacchia come una specie 
di caserma. Adesso si sta svi 
luppando un grande dibattito no 
litiro di massa. un grande mu 
tamento politico che sta cam 
biando perfino i vertici dello 
stato. mentre voi non avete sa
puto nemmeno licenziare il ge-
nerale De Lorenzo Chi e alia 
testa di questo mutamento? Sia-
mo noi comunisti. Sappiamo su 
perare gli errori e andare avan
ti. Voi non sapete correggere 1 
vastri Ix>i. Piccoli. ha detto in 
un discorso che il comunismo 
non sa dire nulla ai giovani. 
Sono rimasto sbalordito C'e un 
paese di cui in questo momento 
parlano i giovani di tutto il 
mondo: c'e un nome che e il 
simbolo di questo paese: Ho 
Chi Min da Roma a Mosca. da 
New York a Pechino Forse e 
democristiano Ho Chi Min? 

PICCOLI - Non fa parte del 
PCI. comunque. 

INGRAO - Ho Chi Min e un 
comunista. figlio della terza in-
terna7ionale. Si e educato con 
Tcliatti ad essere un grande 
patriota e un grande rivoluzio-
nano 

Orlandi. subito dopo. 6 co-
stretto ad ammettere che il PCI 
si e battuto per la liberta e la 
democrazia: cid sarebhe acca-
duto. pero. soltanto nerch6 e alia 
opposizione. Poi aggiunge che 
anche in Cecoslovacchia c'e uno 
«sforzo di aggiornamento». 
segue un serrato scambio di bat-
tute sulla Cecoslovacchia e sul-
I'ltalia. al quale prendono parte 
tutti e quattro i partecioanti al 
dibattito. 

L'ultimo turno tocca infine ad 
Ingrao. che risponde a Orlandi 
e Piccoli. La liberta — affer-
ma — non sta per aria. Voi non 
slete stati capaci neppure di ri-
solvere il problema delle pen
sion!. 

PICCOLI — Bisogna vedere 
da dove si viene e dove si va. 

INGRAO - Sulle pension!, il 
go\emo aveva. dal luclio 196.1 
tutti i poteri. attraverso una 
legce deleca Ha lasciato passa 
re due anni e non ha fatto niente. 

ORLANDI — Ma se volete la 
infla7ione... 

INGRAO — No. no. no Fate 
pagare le tasse. per esempio. a-
gli azionisti del Vaticano. Tu sai 
cos'd la cedolare d'acconto... 
Alia fine, per le pensioni. siete 
vennti con una legge che ha su 
scitato la collera di tutti i lavo 
ratori. compresi quel I i dell*. 
CISL e della UIL. 

ORLANDI - Le deleaazioni 
sindacali avevano aoprovato lo 
sforro del governo. compreso il 
rappresentante comunista. 

INGRAO - La nostra Confe 
derazione ha sconfeissato I'accor-
do del eovemo.™ 

PICCOLI - Ma a tu per tu t 
smdacati avevano firmato. 

INGRAO - Si vede che vi bnv 
cia la nsposta della CGIL Non 
siete neppure capaci di accor 
gervi di quello che monta net 
paese La richiesta che viene e 
che efTettivamente si camhi li 
nea Forse. senza accorgersene 
anche lei. on Piccoli e un se 
gno di questo mutamento. Alcuni 
anni fa era considerato un fer-
mo campione deiranticomunismo. 
adesso invece. e accusato di es
sere uno che dialoga coi comu-
nbti. 

PICCOLI - Si vede che a re-
stare coerenti si cammina in a-
vanti. 

INGRAO — Lei subisce questa 
accusa perche si rende conto che 
non si pud pariare come prima. 
perche c'e una spinta a smi 
stra nel Paese Compito del par 
titi non e di registrare le cose 
come stanno o come sono state 
nel passato. E* quello di aiutare 
il nuovo a nascere. Per questo 
noi siamo present! nel Paese. 
per questo chiediamo forza e fi-
ducia agli elettort. 

Veglia contro la guerra 

BOLOGNA - Student! e laureati del centro bolognese della Johns Hopkins University hanno 
manifestato sedutl sulla strada nel corso di una veglia durata 24 ore contro la guerra. Gl! 
student! portano cartelli sui quali si legge «Combattete la miseria, non il popolo • c Gli stu
dent! d! Johns Hopkins contro la guerra •. 

Fino al 31 maggio 

Regime provvisorio 

per il MEC agricolo 
Dieci giorni dopo le elezioni italiane tornera in ballo I'unificazione accelerate 
Nessuna misura di fondo a favore delle aziende conladlne - Restivo ha 
impegnato I'ltalia a pagare per i surplus di burro olandese e francese? 

Dal nostro inviato 
RRIIXEI LES. 2S 

La « maratona > dei sei mmi-
stn della? ncoltura s'e vonciusd, 
come p-e.i^'o a tarda note su 
una formula di compromesso 
etie smaccaTamen'e nvela il 
carattere * e.et:orale» della 
proroga concessa a Re*tivo e a! 
co^emo itahano: e stato infat-
U deciso che la scadenza de! 
pnmo apriie per I'un.ficaz one 
del rnercato del latte e delie 
carru sia nnviata aJ 31 masgio 
cioe d eci giorni dopo !e elezioni 
ita.iane. e neiiuneno al pnmo 
luglio. come era stato proposto 
dai francesi per una ragione di 
< simmetna ». dato che il pnmo 
higlio scatta U MEC «indu-
stn«ie>. 

I sei rrunistn hanno prowe-
d-jto ad elaborare un regime 
transitono che operera tra il 
pnmo apnle ed d 31 maggio e 
si sono dati ippintime^.to per 
1*8 apriie a Bruxelles alio sco-
po di mettere a p-into i nuovi 
reg^.amenti proposti dalla com-
missione Si tratta. come si ri-
cordera dell'mifirizione del 
prezzo del latte al livello attua-
le, della diminuzione delle sov-
venzioni del fondo comunitario 

al sostegno del prezzo del bur
ro. della tassa sulla margarina. 
delle agevolaziom al latte scre-
mato come mangime per i vi-
teiii. deeii incentivi neressari 
allaumento de!!a produnone 
delle cami e qumdi alia ridu-
zione del.a prodozione de! laUe 
e cosi via. 

Su tutti questi pun'.i t mini-
stri hanno dato un accor do di 
massima riservandosi di stu-
diame I'applicazione nei ri-
spettivi paesi per poi nfe-
rirne nel prossimo incontra 
Re*tivo avreb"-* dito anche -jn 
accordo di massima (si tratta 
di una voce di corndoio che do 
manda conferma) alia proposta 
di accoilare alle finanze dei sei 
paesi i cento miliardi per to 
smercio di meta dello stock di 
burro invenduto (150 mila too 
nellate) Ancora Restivo. soddi-
sfatio della d;m.nuzione delle 
sowenzoni a sostegio del prez
zo del burro, avrebbe rinuncia-
to ad esigere per I'ltalia (che 
non e produtirice ma importatn 
ce di burro) la fissazione di una 
quota limite oltre la quale il 
governo italiano non vorrebbe e 
potrebbe andare. 

La sola cosa concreta otte-
nuta da Restivo e il rinvio. ia-

somxa. de.la scadenza dei pnmo 
apriie a dopo !e e.ezioni mentre 
e chiaro che la rinjnna ai.a 
dimin-izione del prezzo del lat
te da parte di Maruhot non e 
una vitrona. sia pjre parziaie. 
di ResHo ma del.e m-is-e con-
tadme ita:-ane e franeesi. 

Ma i conti±m. cne non hanno 
dimen'tcato la minaccia fatta 
pesare sulle !oro famiglie e le 
loro aziende dal piano Maisholt. 
vorrebbero sapere con precis-o-
oe cosa accadra dopo le ele
zioni non potenrtosi accontenta-
re di un ^mp'ice rm;io per 
dichiararsi a! sicuro 

La cosa che piu insospettisce. 
a questo punto e che se i sei 
m:nistn avessero avuto in pro
gramma una sene di misure a 
favore della picco:a propneti 
contadina non avrebbero esitato 
ad annunciane sia pure con tut
te le necesAane n=erve E" un 
av\enimenTo per i p:ccoli pro-
dutton italiani. di fronte at 
quali Restivo e Bonomi sban 
diereranno di aver ottenro a 
Bruxelles concesJiioni fondamen-
tali a loro favore. 

a. p. 

II generate torna a Sai

gon • Robert Kennedy 

tentera di dare lo sgam-

betto a McCarthy nel-

Tlndiana 

WASHINGTON. 28 
n gen. Creighton Abrams. 

vice-comandante del corpo di 
spedizione americano nel Viet
nam. ha lasciato Washington 
dopo intense consultazioni con 
il presidente Johnson, con il 
segretario alia difesa. Clark 
Clifford, e con altri esponenti 
politici e militari. culminate 
ieri in una seduta del Consi-
glio per la sicurezza nazio-
nale. 

Abrams non ha voluto for-
nire indicazioni sugli orienta-
menti che sta assumendo la 
discussione al piu alto livello 
sulla condotta della guerra. e. 

I naturalmente. neppure sulla 
possibility che egli sia chia-
mato a snstituire il suo diretto 
superiore, gennraln Westmo
reland Ai giornalisti. egli ha 
detto soltanto che i Vietnam!-
ti «hanno la possibilita di 
condurre operazioni offensive 
quando ritengono che sia giun-
to il momento adatto ». ci6 che 
sembra confermare i timori 
del gruppo dirigente america
no in questo senso II genera-
le. perd. ha negato. al pari 
rii Westmoreland, che gli ame-
ricani abbiano perso 1'inizia-
tiva. A chi gli chiedeva che 
cosa si aspctti nei prossimi 
mesi. ha risposto: « Altri com-
battimenti». 

La discussione alia Casa 
Bianca viene seguita con in-
quietudine dai circoli politici. 
consapevoli, da una parte. 
delle difficolta obiettive che 
si oppongnno ad un'intensifi 
cazione dello sforzo bellico: 
dall'altra. dell'immutata oppo
sizione di Johnson ad una si-
stemazione pacifica e dell'im-
mutato impegno nel senso del-
V escalation. 

Oggi. ventuno deputati han
no chiesto formalmente l'an-
nullamento della risoluzione 
votata dal Congresso nell'a-
gosto 1964. dopo i presunti 
< incidenti del Golfo del Ton-
chino », risoluzione che ha of-
ferto a Johnson, riconoscen-
dogli ampi poteri di azione 
militare nel sud-est asiatico. 
l'appiglio per la sua c guerra 
non dichiarata >. I deputati 
hanno chiesto una riunione 
comune delle commissioni e-
steri delle due Camere «per 
porre la politica asiatica del 
governo sotto controllo*. 

Sebbene il consighere presi-
denziale John Roche abbia de
finite < inconcepibile sotto I'at-
tuale amministrazione > 1'im-
piego di armi nucleari. diver
se organizzazioni pacifiste han
no inviato a U Thant e ai 
capi di novantacinque paesi 
un messaggio che li sollecita 
a c condannare sin da ora 
qualsiasi ricorso ad armi nu
cleari. in qualsiasi circostan-
za. da parte degli Stati Uniti 
nel Vietnam ». I firmatari. che 
rappresentano il Comitato per 
una sana politica nucleate, la 
Associazione delle donne per 
la pace e la Lega internaziona-
le femminile per la pace e la 
liberta hanno anche chiesto al 
segretario dell'ONU e ai capi 
di governo di intervenire pres-
so Johnson «per indurlo. in 
nome dell'umanita. a cessare 
la guerra >. 

II senatore Eugene McCar
thy. parlando a Chicago, ha 
avvertito gli americani che. 
continuando di questo passo. 
il governo perverra a trasfor-
mare I'economia nazionale in 
un'economia di guerra, con 
gravissime eonseguenze per lo 
sviluppo economico e per le 
condizioni di vita generali. 
McCarthy dovra sostenere, in 
vista delle « primarie > del 7 
magg:o nell'Indiana, una bat-
taglia su due fronti: contro 
Johnson e contro Robert Ken
nedy. Quest'ultimo, che non 
ha finora mantenuto la pro-
messa di appuggiare U « can-
didato di pace >. ha infatti 
annunciato icn inopinatamente 
a Salt Lake City (Utah) che 
intende partecipare a questa 
consultazione. A favore di 
McCarthy si stanno pronun 
ciando vasti gruppi di «mo 
ck.rati» del partito repubbli-
cano, che non se la sentono 
di \otare per Nixon. E' sorta 
perfino un'associazione <Re-
pubblicani per McCarthy*, il 
cui intervenio. si dice, potreb 
be avere un peso decisivo per 
il successo del senatore. 

II leader integraz onista Mar
tin Luther King ha annuncia
to a Newark che preferisce da
re il suo appoggio a McCarthy 
o a Robert Kennedy, piuttosto 
che a Johnson, dubitando che 
costui voglia porre termine 
aila guerra nel Vietnam King. 
che e stato in passato un so-
stenitore del presidente Ken
nedy. non ha detto a quale 
dei due esponenti dell'opposi
zione vadano le sue simpatie. 

Da un mlcidiale bombardamento del FNL 

Distrutto a Long Dinh 
il comando dei 

colla borazion is ti 
SAIGON. 28. 

II capoluogo di distretto di 
Long Dinh. 40 km. a sud est 
di Saigon. <*• stato attaccato 
stanotie coi mortai da una 
uniia del FNL. H comando di 
distretto dei collaborazionisti 
e stato distrutto, e le perdite 
inflitte alia guarnigione risul-
tano pesanti. 

Altri combattimenti si sono 
svolti nella zona a sud della 
fascia smilitarizzata. Una gros-
sa pattuglia americana che 
aveva tentato una operazione 
di ricognizione all'esterno del 
campo trincerato di Khe Sanh. 
e~ stata anche ogni attaccata 
dai vietnamiti non appena u-
scita dal perimetro difensivo 
del campo trincerato. e co-
stretta a rientrare alia base 
dt partenza dopo aver subito 
gravi perdite La situazione 
all'interno della base si fa in-
tanto sempre pin drammnti-
ca. La contraerea del FNL, 
che ctrconda la base, d stata 
infatti ulteriormente rafforza-
ta, e sta ora rendendo estrema-
mente perirnloso nnrhe il ten 
tativo di mantenere una spe
cie di enrdone ombelirale tra 
la base accerchiata ed i cen-
tri logistici americani (soprat-
tutto Danang e Cua Vict) a 
mezzo di elicotteri. Anche nei 
pressi della base di Camp Car
rol, a sud della zona smilita
rizzata, vi d stato un violento 
combattimento quando una u 
nita di < marines > americani 
trasportata con elicotteri. e 
stata fatta atterrare in zona 
controllata dal FNL, i cui 
soldati I'hanno infatti presa 
immediatamenle sotto un tiro 
micidiale. 

Aerei t B-52 > del comando 
strategico hanno intanto effet-
tuato una colossale operazione 
di bombardamento a tappcto 
sulla vallata di A Shau, pres 
so il confine laotiana. Alter 
nandosi in cinque ondate. tren 
tacinque di questi giganteschi 
aerei hanno rovesciato oltre 
mille tonnellate di bombe sul
la vallata dove, dicono gli a-

mericani. i t'ietnamili concert-
trano armi, materiah e uomi-
ni per una offensiva verso 11 ui 
e verso Khe Sanh 

L'inutihta d« que«fl bombar
damenti mas.sifci £ stata tut-
tnvin gin dimostrata attar no 
a Khe Sanh. dove i soli <B-5}» 
hanno qui roitwiufo negli ul-
titni mesi Vequivalente in «• 
splosivo di 2-3 bombe atomt-
che, senza nuscire ad alien-
tare la stretta avversarta. Le 
trincee vietnamite glungnno 
ora in certi punti a cinquanta 
metri dai reticolati america
ni. Aerei USA hanno effettua-
to bombardamenti anche sid 
Vietnam del Nord, glungen 
do fino a 28 chilomelri dal 
confine cinese 

II corpo di spedizione ameri
cano e salito a 511.000 uomini. 
con un aumento di 2 000 sulla 
settimana precedente. U ca
po dello stato fantoccio. Ngu
yen Van Thieu. ha annuncia
to di avere ordinato il richia-
mo alle armi di tutti oh ex 
militari fino ai 40 anni di eta. 
di prncedere alia mobilitazio-
ne di tutti i giovani di t9 an
ni, e di preparare la chiama 
ta per quelli di 18 anni Sco-
po di tutto cid $ di trovare 
135 mila uomini. per aumenta-
re gli effettivi dell'esercito 
collaborazionista. E' la deci-
ma volta, almeno. che i colla
borazionisti pianificano au-
menti del genere. Ma non rie-
scono mai a trovare gli uomi 
ni necessari e sono costretti 
sempre ad abbandonare que
sti piani. 

Da Washington si appren-
de che un aereo del tipo F-1H 
< non e tomato do una mis-
sione di bombardamento nel 
sud est asiatico. e si presume 
abbattuto*. 11 FIJI e I'aereo 
a geometria variabile (cioi 
con ali ripiegabili ad alta quo 
ta e ad altissime velocita) t 
cui primi esemplari sono en-
trati in azione ieri per la pri
ma volta, contro il Vietnam 
del Nord, da basi in Thailan-
dia. 

Sui rapporti con la Cecoslovacchia 

La «Pravda » replica 
alle calunnie borghesi 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 28 
Ogni ten tativo degli ambienti 

imperialistic! e della loro pro 
paganda anche solo di proiet-
tare un'ombra sui rapporti di 
fratellanza. di reciproco soste
gno e di non ingerenza fra i 
popoli e i partiti comunisti del-
I'Unione Sovietica e della Ceco 
slovacchia e destinato a slcuro 
fa Hi mento Cos!, oggi la « Prav
da > reagisce all'interpretazio 
ne che una parte della stampa 
borghese ha cercato di dare del 
recente incontro di Dresda fra 
gli esponenti di partito e di Sta 
to di set paesi socialisti eu 
ropei. 

L'esito di quell'incontro e stato 
accolto con soddisfazione nei 
paesi socialisti e dall'opimone 
progressiva del mondo e do 
non poteva piacere all'impena 
lismo - scrive U giornale —. 
Ecco allora d ncorso alia calun-
nia. cioe alia asserzione che a 
Dresda si sarebbe compiuto un 
tentativo di ingerenza negli af 
fan interni della Cecoslovacchia 
Questa calunma aveva I'eviden 
te scopo di lndebolire I'auton-
ta del Partito comunista ceco 
slovacco e di dare fiato a ele
ment] anusociali'ti di quel pae 
se: c Si e tentato di porre tn 
falsa luce le relazioni tra 
I'URSS e la Repubblica sociab 
sta cecoslovacca. tra il PCUS e 
il PCC Ma vani sono gli sfor 
zi dei nemici deJ socialismo Le 
relazioni fra t paesi socialisti 
si sono sempre basate e si ba 
sano sull'amicizia. sull'ugua 
glianza. sulla nducia. sul re 
ciproco sostegno e sulla non In 
terferenza E ad d stato con 
fermato a Dresda ». Questo U 
po di legame e sorto e si e con 
sotidato sulla base di radici 
stonche profonde. di lotte de 
cwive contro i comuni nemici, 
di comuni ideali socialisti e co 
munisti Esiste una indefettibile 
stima e sohdaneta reciproche 
fra i due popoli e i due partiti 
e — conclude i) giornaJe — nes-
suno e nulla, in qualsiasi circo-
stanza. potra infrangerle. 

L'articoio dellorgano del PCUb 
va registrato non solo come una 
esplicita messa a punto nei 
rispetti della pressiooe avver 
sana, ma anche come la piu 
duara press di posizione che 
si sia avuta da parte sovietica 
dopo che, per van giorni, la 
stampa si era limiUU a dare 

sintetiche informazionl sugli at-
ti degli organi responsabili del 
partito e dello Stato cecoslovac-
co II commento odierno della 
e Pravda i accompagna un re-
soconto assai ampio deH'intervi-
sta del compagno Dubcek alia 
CTK sul significato degli incon-
tri di Sofia e di Dresda. 

e. r. 
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rassegna 
internazionale 

La tournee 

di J. J. S. S. 
Con un seguito di una decina 

di giornalisti alloggiali e nu-
trili a sue spese e urrivalo in 
Italia per una tournee di qual
che giorno il a giuvin signore » 
francese Jean Jacques Servan 
Schreiber (firma J.J.S.S.) di-
rettore dell'Express (die fu 
una volta un oriesto giurnale 
di sinisira) e, pare, aaggiMa di 
economia. Cosa sia xciiulo a 
fare non e ben cbiaro. Alruni 
•ostengono, dalo il seguilo di 
giomalisli, per lanciare, dalPI-
talia, la sua randidatura alia 
presidenza della Keptihhlira 
francese. Mali... e davvero rnsi 
megalomane? Allri in voce dire 
per far puhhlicitn ad un sun 
mediocre libro (La sfulit ante-
ricnna) di recenlo iradnllo an-
die da noi. Cerln e die J.J.S.S. 
•i e dalo tnollo da fare: h slalo 
inlervislnlo, prima di arrivare 
in Italia, da una agenzia di 
•tampa e poi, una volla qui, 
dalla televisinne, essemln riii-
•rito a far credere, evidenlc-
mente, di essere un personag-
gio. Ed elTctlivainentn qualm-
no, nella fauna sempre piu spa-
ruin dei filn-americani ml ngni 
costo, gli ha dato corda. Con 
altri inveco gli e nndata mollo 
male. E* stalo il raso, ad csem-
pin, di qunndo J.J.S S. si e tro-
vnto a disculere del rappnrln 
Europa-Ainerica con noslri 
rnmpagni. II pnvorettn si e Ian-
ciato in complimenti nei rnn-
frnnti del nnstrn parliln per 
cercare di far pnssnre, pni, se-
gtirndn una mmla nrmai in di-
suso anrlie in Erancia, idee a-
variatn sul Pnrlilo cnmunisla 
francese. Cli e stain risposln a 
tnno e ens) il signnrino ha po-
tuto forse imparare la difTeren-
za die enrre Ira un cerio am-
biente pnlilicn-mnndnnn italia-
no ed i dirigenti di un grande 
parlito intema/ionalicia. 

Ma. a parte qurMn incidente 
islmttivo, il snggiomn di J J. 
S.S. non ha lasriato davvero 
molte tracce. Ne poteva essere 
diversamente visto die e venn-
ln a raccnnlarri cose che se po-
tevano impressionare qualrhe 
•provveduto erann idee vpechie. 
addiritlura decrepile per la 
maggioranza della gente che si 
orcupa seriamente del modo 
come vanno le cose nel mondo. 
In altra sede, su qiicsto gior-
nale, ci si e occupati df*ll*ullt-
ma fatica del Noslro, il me
diocre saggio La slida ameri-
carta. C'e solo da agghtngere 
che. nel fraltempo. la crisi del 
dollaro ha inferlo 1'iillimo col-
po. dcrisivo, alia nttendihilita 

di una test die non ha resislito, 
alia prova dei falli, pin di qual-
che seltimana. Cosi J.J.S.S. si 
6 trovalo a dnver modificare 
gnffamente, nelle conversazio
ni italiane, alcune delle a idee » 
soMcnule nel saggio. II die non 
si e risolio cerlo a favore della 
sua prohila intelletluale. 

II falto e die quesli cosid-
delli <i lecnocrati » — vuol del' 
la economia vuoi, diciamo, del
la penna — si shagliano sem
pre. Credono, infatti, di poier 
pensare ed agire con metodi 
da laboralorio e poi finiscono 
per trovarsi di fronle a croce-
via della sloria, die, come e 
nolo, non tiene conlo delle a-
strazioni. Prendiamo, ad esein-
pio, il « deltaglio D vietnamita 
nell'analisi di J.J.S.S. Per il 
a giovin signore » francese PA-
merica « fa male n a continuare 
quella guerra die costiluirehhe, 
a suo dire, il granello di gab-
bia in un ingranaggio che altri-
menti marcerebhe in modo 
perfelto. Posta la questione in 
quesli termini risulla del tutto 
evidenle che al signor J.J.S.S. 
sfugge la natura vuoi del gra
nello di sabbia vuoi dell'ingra-
naggio. Dopo di die Inlla la 
rostrtiziono crolla misernmen-
te. E conla poro, ovvinmenle, 
die sul conditio vietnamita J.J. 
S.S. si sia trovato a dover po-
Irmizzare con chi dava addi
ritlura raginne agli americani 
o lorlo ai vietnamili. Cio fa 
risallare, se mai, la stupidita 
degli interlocutiiri e non la in-
lelligenza delle cose del No
slro. 

So ci siamo occupati. nd ogni 
modo, della Innrnve italiana di 
J J S.S. non e slalo per quel 
die costui puo aver delto o non 
detlo ma per segnalare la im-
poten7a, nnche intelleituale, di 
un certo tipo di commessi viag-
gialori di una sorta di america-
nismn di <i tipo nuovo D. Costo-
ro non riesenno pin a farsi 
premiere sul serio. Per la buo-
na ragione che arrivano con 
estremo ritardo rispelto a cio 
che in Eurnpa, nei confronti 
dell'America, si e gia mosso dal 
profondo. E partendo, guarda 
caso, da quel famoso deltaglio 
vietnamita che ha messo defi-
nilivamente in luce cos'e I'in-
granaggin americano. I'n in
granaggio che non solo e tut-
t'allro die perfelto ma che e 
essenzinle rompere, dall'interno 
e dall'estemo, se si vuol far 
fnnzinnnre il mondo. E fino 
a qunndo i vari J.J.S.S. non si 
sarannn resi ronto di questa 
semplice veriln le loro chiac-
chiero enntinueranno inevita-
bilmente a dispendersi al vento. 

a. j . 

La lotta della gioventu spagnola contro il fascismo 

Per disculere i nuovi mezzi di pagamenfo 

Oggi a Stoccolma 
la conf erenza 

monetaria dei 10 » 

STOCCOLMA. 28. 
Si apre domani nella capi-

tale svedese una riunione. a 
livello ministeriale. del cosid-
dctto « Club dei Dieci >. creato 
per la discussione dei proble-
mi monetari da dieci fra i 
paesi capitalistici maggior-
mente interessali agli scambi 
internazionali: USA. Gran 
Bretagna. Germania federate, 
Francia. Italia. Svezia. Giap-
pone. Olanda. Belgio. Svizze-
ra. Questi paesi sono rappre-
sentati dai rispettivi ministri 
del Tesoro e dai governatori 
delle banche centrali. 

L'argomento in discussione 
k quello gia afTrontato nella 
sessione dello scorso autunno 
a Rio de Janeiro: la creazione 
di una « nuova liqiridita > in
ternazionale. cioe di nuovi 
mezzi di pagamento attt a con-
sentire lo sviluppo degli scam
bi. in aggiunta all'oro e ai 
dollari. Questo nuovo mezzo 
di pagamento dovrebbe essere 
costituito dai cosiddetli « dirit
ti special] di prelievo ». vale a 
dire da credit! automatic! 
iscritti sul Fondo Monetario 
Internazionale. e liberamen-
te trasferibili in pagamento di 
beni o servizi ricevuti. I c di
ritti speciali di prelievo » per 
aascun paese sarebbero pro-
porzionali alia sua quota di 
partecipazione al Fondo Mone-
tano Internazionale (FMT). 

Naturalmente. 0 progetto in-
teressa non solo i c dieci >. ma 
tutti I 106 membri del FMI. 
ciascuno dei quali godrebbe di 
«diritti di prelievo*. Questo 
sistema d stato escogitato per 
fare fronte alia Iimitata dispu-
nibilita di oro da parte delle 
banche centrali di molti paesi, 
mentre la posizione del dollaro 
come mezzo di pagamento in
ternazionale e — come e ben 
noto — seriamente scossa. AI-
cuni dei promotori del proget
to. come il ministro del Tesoro 
italiano Colombo, sperano che 
il nuovo mezzo di pagamento 
possa graduaimente sostituire 
in misura crescente l'oro e I 
dollari. nella sua specifica fun-
zione Ma per Q momento, il 
pmblema in discussione ri-
guarda 1'emissione di * diritti 
di prelievo * per complessivi 
due miliardi di dollari, pari a 
circa il due per cento dei mez-
•i di pagamento intemaztonaU, 
k O N , feilsri e altre valute, 

attualmente disponibili nel-
I'ambito dei paesi aderenti al 
FMI. 

I piu ottimisti fra gli esper-
ti pensano che il nuovo siste
ma possa entrare in funzione 
nel giro di un paio d'anni. non 
prima: e questo significa che 
c'e tutto il tempo perche 'a pa 
sizione internazionale del dol
laro continui a deteriorarsi. e 
per un crescente impiego del-
I'oro come mezzo di pagamen 
to internazionale. D'altra par
te. si riconnsce che una con 
dizione pregiudiziale perche 
il sistema fondato sui diritti di 
prelievo possa funzionar.-. 
che gli Stati Uniti ristabili-
sea no requilibrio della loro bi-
lancia dei pagamenti. la quale 
come e noto presenta un de
ficit che da sole assorbirebbe 
piu del doppio del valore com-
plessivu dei « liritti di pre-
Uevo » di cui si studL. !*emis-
sione 

Questa co- " 'nr. si trova 
espres'w in particolare i* una 
nota ufficiosa italiana, diffu
sa oggi in coirii-i.lenza con la 
partenza del minist™ Colom
bo per Stoccolma. La *te>»a 
nota afTerma .nche che, con 
l'adozione dei c -iiritti speciali 
di prelievo». c sara la deci 
sione e resuun>abilita interna 
ziooale a sostituirsi gradual 
mente alle decisioni. sino a 
questo momenTo unilat* rali. 
dei paesi a monete di riser-
va». Concetti analoghi sono 
stati espressi da Colombo al 
suo arrivo a >tocco!ma tr 
altri termini, la crir di fidu 
cla verso il doParo si manife 
sta oramai a nche da parte 1ei 
govern] euro occidentali, i qua 
li reclamano il diriUo di in 
tervenlre nel mercanismo di 
regotazione legli scamoi in̂  
ternazionali. profondamente 
turbato dalla inflazione del 
dollaro. 

D'altro canto, 1 sei paesi 
della CER (le cm deiegazionl 
a Stoccolma si sono in- <ntra-
te questa sera, r"ln>a dello 
inizio della coiiferenza f die
ci) Intendono chiedere modi 
Hche aggiuntive agli statuti 
del FMI per ottoncrc che sia 
accresciiita la parte che cssi 
n.inno nel Fondo. attualmen
te molto inferiore a quella de
gli Stati Uniti. 

Chiusa Tuniversita di Madrid 

dopo gravi violenze poliziesche 
La polizia ha fatto irruzione nell'Ateneo per strappare manifesti contro I'aggressione americana 
al Vietnam — Barricate, sassaiole, assemblee, comizi — Alio sciopero proclamato da seimila 

studenti il rettore ha risposto con la «serrata» 

MADRID — I poliziotti bastonano un giovane nei viali dell'Universita. 

MADRID. 28. 
Con la chiusura a tempo in

determinate dell'universita della 
capitale spagnola, decisa dal 
rettore, si e conclusa una gior-
nata caratterizzata da ignobili 
violenze poliziesche contro gli 
studenti della facolta di scien-
ze economiche e nolitiche, leg-
ge. scienze e lettere. 

A mczzogiorno la polizia ha 
fatto irruzione nell'universita 
ed ha cominciato a strappare 
dai muri numerosi manifesti, 
afTissi dagli studenti. annuncian-
ti una < giornata antimperiali-
sta» e contenenti frasi contro 
la guerra nel Vietnam, i'impe-
rialismo americano e l*autorita-
rismo accademico. 

Gli studenti hanno reagito con 
energia. Nella facolta di legge 
hanno innalzato barricate, in 
quella di scienze economiche e 
politiche si sono asserragliati 
in duecento, sbarrando porte e 
finestre. Quindi hanno organiz-
zato c libere assemblee >, per 
rivendicare il diritto di espri-
mere liberamente le proprie 
opinioni. 

Sono intervenuti il prof. An
gel Vegas, preside di economia 
e politica. ed il rettore. i quali. 
dopo lunghi colloqui telefonici 
con il capo della polizia e trat-
tative con i dirigenti studente-
schi. hanno raggiunto un accor-
do: gli studenti sarebbero usci-
ti spontaneamente. e gli agenti 
li a\Tebbero lasciati passare 
senza tentare di arrestame nes-
suno. Ma la polizia non ha ri-
spettato l'accordo, ed ha assa-
lito a tradimento i giovani che 
abbandonavano gli edifici gui-
dati dal prof. Vegas e da aleuni 
docenti. I poliziotti hanno fero-
cemente bastor.ato gli studenti. 
colpendoli anche con i calci dei 
fucili. Aleuni professori sono 
stati brutalmente malmenati. 
Uno studente e aU'ospedale in 
grave condizionj. 

Allora una parte dei giovani 
e tornata nella facolta di eco
nomia e politica ed ha comin
ciato a lanciare dalle finestre 
oggetti di ogni genere e per-
fino mobili contro i poliziotti. 

Fuori deH'ateneo. presso una 
fermata di autobus, si e svolto 
un altro scontro \iolentissimo. 
Caricati dalla polizia. numerosi 
studenti si sono difesi con un 
fitto lancio di sassi. Poi si sono 
rifugiati nella facolta di lettere. 

La notizia dei gravi a\ri-eni-
menti si e sparsa per Madrid. 
e ben presto circa seimila gio
vani sono affluiti verso 1'uni-
versita. si soiio riuniti a comi-
zio ed hanno proclamato uno 
sciopero fino a lunedi prossimo. 
Poche ore dopo. evidentemente 
per ordine del govemo. il ret
tore decideva di proclamare a 
sua volta la « serrata » e chiu-
deva luniversila. II fermento 
permane tuttavia vivissimo e 
non si escludono tentativi di 
occupare rateneo. 

Manifestazione repressa nel sangue in USA 

Un negro assassinate 

da poliziotti a Memphis 
Ore di battaglia fra centinaia di giovani e migliaia di agenti — Un mor-
to, decine di feriti, cinquanta arresti, negozi devastati e saccheggiati 

MEMPHIS, 28 
Una manifestazione di negri 

nel centro di questa citta del 
Tennessee (Stato meridionale 
dove la discriminazione raz-
ziale e particolarmente dura) 
e stata repressa nel sangue da 
migliaia di agenti e di guardie 
nazionaii. Un negro e stato as-
sassinato dagli agenti. La ma
nifestazione era stata organiz-
zata dal Premio Nobel Martin 
Luther King in sostegno di 
uno sciopero degli spazzini del
la citta, che sono in maggio-
ranza negri. Migliaia di perso-
ne. tutte c di colore > si sono 
raccolte davanti ad una chiesa 
e poi, guidate da King, hanno 
intrapreiio una marcia attra-
verso la centralissima Beale 
Street, famosa nella storia del 
jazz come c culla dei blues». 

La marcia si e svolta paci-
ficamente. ma a un certo pun-
to, non si sa ancora bene co
me e ocrche. sono cominciati 
i primi scontri con la polizia. 
Gli agenti hanno fatto uso di 
bastoni con la consueta bruta-
Iita e quindi hanno aperto il 
fuoco piu volte. Centinaia di 
negri (quasi tutti giovanissi-
mi) si sono battuti con ecce-
zionale veemenza. scagliando 
sui poliziotti pietre e bottiglie. 
rilanciando indietro le bombe 
lagrimogene. usando come ba
stoni pezzi di lejino strappati 
agli mfis.si dei negozi. 

Ben presto, gli awenimenti 
hanno assunto il carattere di 
una riv>lta negra. ccme quelle 
esplose negli anni scorsi nei 
ghetti di Los Angeles e di al
tre citta anche del Nord. Sono 
state sfondate vetrine. saccheg
giati negozi. II govematore ha 
mobiiitato la guardia rtazionale. 
che ha occupato Memphis, po-
nendola in stato d'assedio. 11 
bilancio degli scontri, durati 
fino a sera, e pesante: un 
morto. decine di feriti (fra cui 
aleuni agenti. uno dei quali in 
gravi condizioni) e circa 50 
arresti. 

DALLA PRIMA PAGINA 

MEMPHIS — Un agente si scaglia su un negro. 

Quinto episodio bellico nell'ultima settimana 

ANCHE IERI SCONTRI SUL GIORDANO 
Decisa tc « El Fatah » ia ricosifuzione di KsranicM — Scopcrto ricatto anglu-anicrieanu ad Amman 

AMMAN, 28 
Colpi di cannone e rafficbe 

di mitragliatrice hanno sta-
mane riempito del loro frago-
re la vallata di Beisan, sul 
Giordano, lo scontro a fuoco 
fra israeliani e giordani d 
durato un'ora circa. Le infor-
mazioni fino ad ora fomite 
dalle due parti — che si ad-
dossano a vicenda la respon-
sabihta dell'incidente — non 
parlano di perdite. Quello di 
oggi e stato il quinto episodio 
bellico da quando. una setti
mana fa, le truppe israeliane 

scatenarono La < spedizione 
punitiva > contro Karameh e 
altri centri giordani nei quali, 
secondo Tel Aviv, ha le sue 
basi il movimento di libera-
zinne palestinese. 

A proposito di Karameh, un 
comunicato del movimento 
c El Fatah > annuncia che e 
stata decisa, dal movimento 
stesso, la ricostruzione della 
citta distrutta dagli israeliani., 
Karameh dovra diventare «i l 
perno difensivo di un piano 
generate di difesa delle citta 

A Tel Aviv, il giomale israe-

liano Yedioth Aharonoth scri-
ve che gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna hanno fatto sapere 
al govemo giordano che se i 
partigiam palestinesi continue-
ranno a disporre di basi nel 
territorio giordano. il regime 
di Amman e il trono di Hus
sein saranno in pericolo. Un 
ricatto scoperto. come si ve-
de. con fl quale i protettori di 
Israele scendono in campo per 
ottenere cid che la c spedizio
ne punitiva > delle truppe sio-
niste non e riuscita ad otte
nere; fallita la repressione 

israeliana contro la resistenza. 
gli imperialist! vorrebbero che 
essa venisse attuata dallo stes 
so govemo arabo di Giorda 
nia D giomale — che dta in 
formazioni di buona fonte — 
afTerma che Londra e Wa
shington hanno anche messo 
in guardia Israele dal compie-
re nuove azioni militari < che 
provocherebbero una seria 
reazione al Consiglio di sicu-
rezza >. Ma tutti sanno quale 
conto sia solito fare Israele 
delle reazioni del Consiglio di 
sicurezza e delle Naziooi Unite. 

Gagarin 
verificato sulla via del ritor-
no dopo che i compiti di ad-
destramento erano stati por-
tati a termine. 

Secondo altre voci, decisa-
mente smentite perd dal comu
nicato ufficiale che parla, co
me abbiamo detto di un c volo 
di allenamento >, i due piloti 
sarebbero caduti invece men
tre si trasferivano da Mosca 
a Baikonur, in un < banale 
incidente, in un banale volo di 
trasferimento >. Converra co-
munque attendere il comunica
to ufficiale sulla inchiesta che 
certamente avra luogo. 

II pensiero di tutti va ora 
alia moglie Valentina, che ha 
continuato a fare il suo lavoro 
di infermiera (<io ho paura 
— aveva detto al marito alia 
vigilia del primo volo — ma 
desidero fortemente che tu sia 
il primo a volare...*.) e alle due 
figlie, Elena di nove anni e Ga-
lina nata un mese prima della 
impresa e che oggi ha (Unique 
soltanto sette anni. 

Alle dieci di stamane. al Pa
lazzo dei Congressi dove sta-
vano per aprirsi — presenti 
Breznev. Kossighin e Podgor-
ny — i lavori delle organizza-
zioni di partito di Mosca, la 
grande sala dove tutto e, di 
solito, sempre cos! raccolto e 
ordinato. era un ribollire di 
voci appena trattenute. Qui 
Gagarin era di casa. Chi non 
lo ha visto ai congressi, alle 
riuniotii del Soviet Supremo. 
fare la coda, insieme a tutti 
gli altri. nel grande guarda-
roba, cercare delicatamente, 
e sempre invano. di rompere 
1'assedio di gruppi di ragaz-
ze, di delegati di ogni paese. 
che volevano da lui almeno 
un autografo. la possibility di 
dire al ritorno a casa: < Oggi 
ho parlato con Gagarin...»? 
Chi chiudendo appena gli oc-
chi, non ha siibito. di fronte, 
quel suo sorriso che ha con-
quistato di colpo il mondo. 
quell'indimenticabile 12 aprile 
1961. quando la Vostok 1 portd 
per la prima volta nella sto
ria. un uomo nello spazio in-
finito? 

Tra qualche giorno, l'urna 
con le sue ceneri — che 
da domani sara esposta 
nella sala centrale della 
Casa delle forze armate — 
sara insieme a quella del suo 
ultimo compagno di volo. il 
colonnello Serioghin. tumula-
ta nelle mura del Cremlino. 
sulla Piazza Rossa. Cosi hanno 
deciso. questa mattina. le au-
torita sovietiche. Davanti a 
quel muro, abbiamo visto Ga
garin il giorno dei funerali di 
Komarov insieme a Suslov, 
con la Tereskova, con i piu alti 
comandanti militari del Paese, 
con i compagni cosmonauti. 
Poco prima aveva parlato dal
la tribuna che sovrasta il mau-
soleo di Lenin ed aveva comin
ciato il suo discorso spezzando 
di colpo ogni c atmosfera uf
ficiale ^ chiamando Komarov 
col nome di tutti i giorni, 
Volodia. 

Basta un episodio come que
sto per dirci che cosa 6 un 
uomo. Cera tutto. in quel Vo
lodia: il dolore piu disperato 
e il piu grande attaccamento 
alia vita, e anche e'era I'eco 
di un cdialogo con la morte> 
continue e razionalmente do-
minata. 

E' stato un conquistatore di 
mondi. e sara ricorda to nella 
storia come Colombo, come 
Vespucci; ma — ed e ormai 
banale dirlo giacche tutti co-
noscono la sua straordinaria 
semplicita — non e'era nulla 
in lui de) superuomo. del-
I'eroe che conosciamo dai ro-
manzi di fantascienza. 

C'^, a darci una dimensio-
ne precisa deU'umanita del-
I'eroe. il racconto di un gior-
nalista sovietico. Gheorghi O-
strumov. inviato speclnle del
le Isvestia. che ha visto Ga
garin appena un'ora dopo 1'at-
terraggio della Vostok I. cEra-
vamo una quindicina — rac-
conta Ostrumov — ad aspet-
tarlo lungo la pista di un ae-
roporto Oa Vostok partita da 
Baikonur era poi atterrata 
nei pressi di Slelevska. un pic
colo villaggio della regione di 
Saratov): ad un tratto un 
Iliuscin 18 vir6 sopra la no
stra testa, scese sulla pista 
e si fermd. Noi. nervosi. feli-
ci. impazienti. attendevamo 
Gagarin come si pud atten
dere un marziano. Come sa 
ra? Che volto avra? Quale 
sara la sua prima parola da 
po 1'impresa? Ed ecco il pilo-
ta si affaccia e scende. chiu-
so ancora nella sua tuta blu. 
come un viaggiatore comune. 
Davanti a noi non e'era un 
marziano. ma un uomo del 
tutto simile a me. a tutti... >. 

Qualche giorno dopo. in una 
conferenza stampa Gagarin 
descrisse. in una pagina bei-
lissima. la sua esperienza di 
volo e ci parld per la prima 
volta del cosroo: «II cielo e 
nero e le stelle brillano piu 
intensamente che quaggiu. Ma 
dal nero del cielo alia Terra 
il passaggio e dolce e gradua
te. C'e una fascia luminosa 
che circonda Ia Terra, una 
fascia azzurra. ed il passag 
gio dal nero all'azzurro av-
viene in modo dolce, stupendo, 
Quando sono uscito dall'or-
bita terrestre I'onzzonte era 
diverso: e'era una stnscia 
arancione che sfumava nel-
razzurro prima dj divenire 
nero cupo. Non bo visto la 
Luna. D sole e. nel cosmo. 
dieci volte piu luminoso che 
sulla terra. Le stelle si ve 
dono benissimo; sono lumino-
se. nitide ». 

Ora oerchiamo fra le carte, 
fra i vecchi gjornali. le trac
ce lasciate sulla terra da que
sto straordinano figlio del-
ITJnione Sovietica. Ecco le fo-
to dj Yuri ragazzo. figlio di 
contadini. Siamo in un paesi-
DO della zona dj Smolensk 

(Gagarin ha raccontato una 
volta degli anni durissimi del 
dopoguerra. quando, per man-
giare. occorreva andare spes-
so a cercare patate nei cam-
pi). Qui il ragazzo studia al-
I'istituto agrario, poi in quel
lo professionale finche si tra-
sferisce a Saratov sul Volga, 
dove non solo e'era una scuo-
la professionale, ma anche un 
aeroclub con tanti giovani en-
tusiasti. II resto e noto, e con-
segnato alia storia: ma gia 
questi primi dati biografici ci 
dicono cosa c'e di tipico in 
un « eroe sovietico > di oggi. 

II ritratto migliore di s i e 
della generazione nata dal-
I'ottobre e dello stesso Gaga
rin: «Molti altri giovani so-
vietici — disse una volta — 
avrebbero potuto essere scelti 
al mio posto. Io sono stato 
soltanto fortunato... >. 

Altri documenti, altre foto: 
Gagarin a Parigi. a Londra, 
tra folle entusiaste, insieme 
a personality della politica di 
tutto il mondo. quasi Umido 
e impacciato. Ma c'e un Ga
garin meno conosciuto, il 
comandante dei cosmonauti, 
l'istruttore di nuove leve di 
piloti. il cosmonauta che tut
te le mattine — quando non 
e'erano cose piu important! 
da fare — andava regolar-
mente a scuola. all'Accademia 
Sciukovski dalla quale pro-
prio nel febbraio scorso ha a-
vuto il diploma. Perch6, an
che se dopo la sua memora-
bile impresa non e andato piii 
nel cosmo. Gagarin non e I'e
roe cli un giorno. Tutti coloro 
che hanno volato nello spa7io 
dopo di lui sono stati suoi al-
lievi: non c'e stato lancio sen
za la sua partecipazione eel 
era sempre lui. insieme al 
< costruttore capo ». a salutare 
dai piedi della scaletta Titov. 
Nicolaiev, Popovic. Bjkovski. 
la Tereskova e gli altri. fino 
all'ultima tragica impresa di 
Komarov. 

Abbiamo qui le sue ultime 
dichiarazioni pubbliche. Han
no tutte un tema comune: 
nello spazio devono volare gli 
uomini. « Nel volo cosmico — 
ha dichiarato recentemente a 
Sovieskala Rossija — l'uomo 
d insostituibile ed e inevitab
le dunque che la partecipazio
ne dell'uomo alle ricerche spa-
ziali sia destinata ad aumen-
tare». E, ancora piu chiara-
mente. in un articolo pubbli-
cato dalla rivista Ogoniok: 
€ E' impossibile pensare alio 
sviluppo della cosmonautica 
senza apparecchi pilotati. E' 
impossibile conquistare il co
smo soltanto con le stazioni 
automatiche ». Quando avven-
ne la tragedia di Komarov, 
alia Konsomolskala Pravda 
giunsero molte lettere di gio
vani: «Si volera ancora nel
lo spazio? Saranno interrotti 
gli esperimenti? >. Rispose 
Gagarin: <I cosmonauti con-
tinueranno a volare, sia quel-
li che gia hanno conosciuto lo 
spazio sia gli altri, i giovani. 
Certo il tragico incidente che 
e costato la vita a Komarov 
comporta un inevitabile rin-
vio. ma non si puft perd par-
lare di fine della conquista del 
cosmo da parte dell'uomo. II 
volo di una nave tipo Soiuz 
non sara evidentemente ripe-
tuto sino a che le cause che 
hanno portato alia tragedia 
non saranno interamente sco-
perte. il che comporta tempo. 
naturalmente. Ma torneremo 
sulle vie del cielo >. Per av-
vicinare il giorno del nuovo 
lancio Gagarin ha continuato 
a lavorare. « I voli nel cosmo 
— ha detto una volta — sono il 
mio lavoro. Per quanto me lo 
permetteranno la salute e le 
forze fard tutto il possibile 
per contribuire a conquistare 
il cosmo*. 

Come Titov 
ha appreso 
la notizia 

NAPOLl, 28. 
Gherman Titov ha appreso la 

notizia della morte del suo ami-
co e collega. appena uscito da
gli scavi di Pompei. dove si era 
recato ui mattinata. Titov, si 
trovava insieme a tre accom-
pagnatori: 1 colonnello Belusov, 
la signora Belusov e il signor 
Rodriguez, della Rassegna elet-
tronica di Roma, presso Ia qua
le il cosmonauta era ospite. 

Sono stati gli accompaena-
tori ad acquistare un giomale 
sul quale, in prima pag:na. cam-
peggiava la notizia della morte 
di Gagarin. Titov e nentrato su-
bito al c Vittona Excelsior > di 
Sorrento dove aveva pre.̂ o ai 
loggio. Qui e stato av\icinato 
dai giomalisli. I suoi aeeompa-
gnatori hanno chiesto che non 
fo^se disturbato: «Titov e af-
franto e molto. molto stanco >. 
Titov. che da anni desiderava 
di visitare Napoli e i dintomi. 
aveva compiuto. in mattinata. 
un giro turistico per la citta. 
Contava di rimanervi ancora. 
per tra=KX>rrerii qualche gior
no di vacanza In .cera*a e *i 
partito p̂ -r Roma, da dove do-
mattina ripartira per Mo«ca 
per orendere parte ai funerali 
di Yuri. 

Praga 
siovacco che Ha n'evato come 
Ia persona di Svoboda sia oggi 
Ia piu indicata per raccogliere 
ia mage-oranza di consCTiii. 

Una vera folia di giornalisti. 
oper3ton televisivi e anema'o-
grafici. fotografi. hanno aite^o 
stamane al ca^ello di Praga 
I'arnvo dei membri del Comi
tate Centrale dei Pec per la 
nuniooe olenana. Uno dopo i*at-
tro sono arnvati tutti e tutti 
hanno parlato cordialmente con 
t giornalisti che li interrogavano; 
sok) I'ex presidente Novotny ed 
il ministro della difesa I-om=ky 
si sono nfliitati di parlare ed 
hanno vilito in fretta la scalinata 
che doveva portarli alia *a'a 
spagnola. Alle ore 9 il pnmo 
m îLstro Lenart ha dichiarato 
a pert a la sessione. Hanno par-

tecipato alia riunione anche I 
membri della Commissione cen
trale di controllo. il Presidium 
del Partito comunlsta siovacco 
ed t segretari dei comitati di-
strettuali. Tra gli ospiti. i mem
bri del govemo ed altri rappre-
sentanti della vita pubblica, eco-
nomica e culturale. Nel riferire 
le raccomandazioni del Presi
dium per la elezione di Svoboda. 
Alexander Dubcek ha dichiarato 
che si tratta della persona che 
meglio, nel momento attuale, 
pud unire tutto il popolo. i vari 
strati sociali, i gruppi e con-
solidare la situazione politic* 
interna. Dalla discussione che e 
seguita d risultato che il gene-
rale Svoboda ha tutti i requisiti 
necessari per essere eletto pre
sidente. Hanno parlato compl&s-
sivamente quarantuno tra i mem
bri effettivi e supplenti del Co-
mitato Centrale e nella stra-
grande maggioranza si sono di-
chiarati d'accordo. II ministro 
Smrkovsky. che era stato pro-
posto come candidato, ha di
chiarato d: sostener* pienamente 
la candidati.-^ de'. fcr.cn'e Svo
boda, un uomo che gode del pie-
no rispetto del popolo e che ha 
eccellenti qualitn morali. Anche 
un altro probabile candidato. I'ex 
amba^ciatore a Bucarest Cesto-
mir Cisar, ha dichiarato di so-
stenere la candidatura di Svo
boda afiermando che egli puo 
svolgere un lavoro piii utile nel 
suo nuovo incarico di responsa-
bile della commissione educa-
zione cu'ttira e scienza del Co
mitate Centrale. 

Poco dopo mczzogiorno — con-
temporaneanwnte ai funerali d«l 
poliziotto ucciso con una coltel-
lata I'altro giorno da un delin-
quente comune — in piazza Cor'o 
e nelle vie del centro una foil * 
di studenti ha dato vita ad uns 
paeiflca manifestazione con car-
telli in cui si chicdeva Tcleziona 
a presidente di Cestomir Cisar, 
un dincente comuni.sta che e 
mo'to noto negli ambient i degli 
intellettuali. l̂ » manifestazione 
si d ripetuta per un paio d'ore 
anche nel pomeriggio. 

II « Rude Pravo » e il « Mlada 
Fronta» di stamane riportano 
una intervista con Cisar sull'at-
tuale processo di democratizza-
zione. «Ormai questo processo 
e giunto cosi lontano — ha detta 
Cisar — che e impossibile tor-
nare indietro. Sono convinto — 
ha aggiunto — che la Cecoslo-
vacchia non solo pud essere. 
ma sara anche in futuro un 
paese socialista con un propno 
onentamento democratico corn-
spondente aile tradizioni di que
sto pae.se ». Cisar ha sottohnea'.o 
quindi die lo sviiuppo della Ce-
coslovacchia ha alcune caratte-
ristiche: tra le prime si dovra 
confermare die cosa di sano • 
suscettibile di un ultenore svi
luppo ha in s6 l'attuale forma 
di socialismo e su che co-»a 
potra essere edificata in futuro 
la societa. 

Altra carattenstica e quella 
che devono essere sradicate tul-
te le deformaziom ed ehminati 
tutti gli ostacoh che hanno pe-
sato sulla vita politica del paese. 
Cisar ha constatato inline che 
e dovere del Plenum del Comi-
tato centrale. iniziatasi oggi, 
concludere la prima tappa del-
l'attuale processo di rinnovamen-
to all'intemo del partito pren-
dendo quelle decisioni che po-
tranno creare le condizioni per 
un rapido consolidamento della 
nuova linea politica. per un nn-
novamento degli organi del Par
tito e per una nuova funzione 
del suo apparato. Tutta la stam
pa cecoslovacca dedica oggi am-
pi comments alle dichiarazion. 
di Kurt Hagcr sulla situa/ione 
in Cecaslovacchia e la reazione 
che queste hanno provocato nel 
paese. II Rude Praro respinge le 
dichiarazioni del segretario del
la SED e afferma che queste so
no una interferenza in que.stmni 
che sono esclusivamente un af-
fare del Comitato Centrale del 
PCC e del governo cecoslovacco. 

I.a presa di pasizione di Hacer 
offre un quadro distorto dell'at-
tuale situazione cecos'ovaora. 
I,a posizione cecoslovacca verso 
I'alleata Germania democratic* 
e tuttora valida — contimia il 
giomale — ma le interference 
non sono in armonia con le re-
lazioni tra i nostri partiti. 

Da parte sua. il quotidiano dei 
sindacati serive che Hacer ha 
re.so un cattiio servigio alle re-
la7ioni tra i due paesi perchi 
egli non e un privato cittadmo. 
ma un qualificato dirigente della 
SED. Dello stesso tono sono an
che i commenti degli altri quoti-
diani. Lo Si'ohodne Slnvo. quoti
diano del Partito socialista ce-
coslovacco. riporta oggi le di
chiarazioni fatte dal segretario 
generate del partito. Bohuslav 
Kucera. nel corso di una confe
renza stampa. Kocera. che * 
anche deputato della Assemble* 
nazionale. ha affcrmato che il 
suo partito conta II 500 membri. 
venti deputati al Parlamento • 
milleduecento elctti nei comitati 
nazionaii locali. 

Noi — egli ha detto — non 
vogliamo fare del partito socia
lista cecoslovacco un partite di 
massa. ma un partito di quadn 
per influenzare I'opinione pub
blica. Alia domanda circa il ruo-
10 dirigente del PCC. Kucera ha 
dichiarato che il PCC deve es
sere il pnmo tra eguali. In me-
rito al programma del suo par
tito il dirigente socialista lo ha 
cosi sintetizzato: siamo sociali
st!. siamo per un accordo poli
tico nel quadro del Fronte na
zionale e per lamicizia con la 
Unione Sovietica. 

A Banska Bystrica, nella Sh> 
vacchia centrale. si era aperto 
oggi il pubblico processo per ri-
vedere il dibattimento contro 
Villiam Zigor. che nel '50 venne 
condannato a morte per spionag-
gio dalla Cone di stato di Bra
tislava. Zigor venne processato 
assieme a Samuele Bibz e l-adi-
slav Nosak. che vennero pure 
condannati a morte e gitiitiziati. 

A Bratislava si deve invece ri-
fare il processo contro i! dottor 
Smrih Karvas e altre persone. 
che nel '58 vennero condannate 
per sowersione II Karvas ven
ne condannato a morte e la sen-
tenza venne poi commutata in 
erea>te!o. Tutti gli imputati in 
questo processo furono coman
danti partigiani durante la se-
conla guerra mondiale. 

II vescovo reaaente I'Arcidio-
cesi di P'aaa Tnma«etc ha fat
to una pastorale in cui rinnova 
i'mvito ai fedeli ad armneaiare 
il processo di rinnovamento nel 
paese I.a pasto--ale e <tata pub 
blicata dal TintHiano rattoli^o 
LMnra Dt^norrarie 

La tragica morte di Yun Ga
ga nn ha provocate profondo do
lore in tutta la Cecaslovacchia. 
11 Comitato Centrale del PCC 
ha sospeso i lavori osjervando 

J stamane un minute di wlenno. 

file:///iolentissimo
http://pae.se


PAG. 6 / marche - umbria l ' U n i t d / venerdi 29 marzo 1968 

Entusiasmo tra i lavoratori 

Calzaturieri: firmato I'accordo 
Si tratta anche alia Gran Prix 

I sindacati denunciano la grave crisi economica dell'Umbria 

Tribunci 
elettorale 

La FIPE come 
per i mezzadri: 
58% a Corona 
42% a Forlani 
Su indicazione della Fede-

razione italiana pubblici eser-
cizi (FIPE), gli esercenti 
marcUigiani dovrebbero vo-
tare, non tanto per i partiti 
politici. quanto per alcuni uo
mini che piu degli altri lian-
no « aiutalo la categoria > 
durante Vultima leoiilatura. 
II sin Antonio Prantera — 
presidente della FIPE — non 
•M limtta nella sua Irtlvra 
agli esercenti in data H mar-
zo. e omnia in questi niorm. 
ad una generica segnalazio 
ne di maisima. ma tende a 
dividere la « torta» fra t( 
PSI-PSDI unificati e la DC. 
anche se a parole vorrebbe 
far credere die bisognereb-
hp votare anche per qualchc 
liberate e perfino per qual-
che comunista. In realta. pe-
ro. fa due grossi nomi di 
candidati marchigiani. quelli 
degli onorevoli Corona (PSU) 
p Forlani (DC) * distintisi > 
in battaulie « vittoriosp » per 
la catpqoria dei pubblici e-
sprcenti. 

I due « conducator > do
vrebbero ppro sparine la tor
ta a mezzadria. secondo la 
legge vigente nelle campa-
gne' 58 per cento per il mez-
zadro. Achille Corona, a cui 
I'anno i maggiori favori e 
simpatie; 42 per cento per 
il padrone. Arnaldo Forlani. 
Questa suddivisione non e no
stra. ma dello stesso presi-
dente Prantera. il quale 
nella lettera incensa i due 
uomini politici in toni di-
vers't. 

*Ed $ propria in questa 
visiono del problcma — scri-
ve ad tin certo momento 
Prantera — che ho I'obbligo 
morale (chissa poi quanto sa
rd morale - n.d.r.) di segna-
larti. anche se credo non do-
vrebbe essercene butogno 
tanto nota e la sua attivita 
di Governo in favore della 
cateporia. Von. Achille Coro
na. ministro del Turismo e 
dello Spetlacola. che in ogni 
occasione. nplla vmone glo-
bale degli interest del set-
tore turiftico e nella conta-
pevolezza dell'importanza del 
ruolo che il settore stesso 
svolge nell'economia naziona-
le. ha semprp dedicato la 
massima attenzione ai pro-
hlemi dei pubblici esercizi 
die sono sempre da lux stati 
considerati componcnte indi
spensable e primaria. Al mi
nistro del Turismo sono le
gate tuttc le vittore riportate 
dalla FIPE neali ultimi anni 
e sono certo che te ne ram-
menterai al momenta oppor-
tuno. 

E' altresl doveroso — con-
tinua la leVera — segnalartx 
un altro parlamentare della 
tua regione che ha spesso 
dedicato la sua attenzione a 
sostegno dellc rivendicazioni 
della categoria e mi riferisco 
all'on. Arnaldo Forlani. cui 
deve andare la riconoscenza 
delVinlcro settore ». 

In altre regioni maaari la 
FIPE mctte il candidato del
la DC al 58 per cento e quel-
lo del PSU al il per cento. 
Son crediamo propria che la 
FIPE intenda fare parziahtd 
fra una parte el'altra. Cio 
che piu ci merariglia e che 
questi uomini — tipo Corona 
e Forlani — che arrebbero 
tanto bene opcrato a favore 
della categoria dei pubblici 
esercenti sentano il bisogno 
di farsi fare cosl plateali e 
malde*tre presentazioni. La 
cosa puzza un poco. Che ab-
biano la coda di paglia...? 

ANCONA, 28. 

' I calzaturieri di Monlegranaro 
hanno vlnto. La reilstema pa-
dronale & stata comp!etamenfe 
pleaala dopo gtorni di comDaltlt 
simi scloperi della categoria. le-
rl sera a tarda ora gll Indu-

' i t r la l l hanno dovuto flrmare un 
accordo con II auale i l accoqlle 
la princlnale r'vtndlcaz'one d«o<l 
oneral: I' apoMrazlnne qraduale 
del nuovo cont»'*,,'> dl lauoi-o 
flno al oenn»lo 19'9. L» notlzia 
6 c o n * In !<••'« le f*hbr| fh« r*|-
zatuWere Hoi Fermano e de' Ma-
rerat»<i». I Vn»it«l*«mo « iiHIvO-
mn. Ormnl e cWa'o che 'I pa-
d-nnato, una vnlta ceduto a 
Montiinranaro. d o v a accett»»e 
ana'oohe rlvend'cazlonl In tutta 
la zona ca'taturtera. 

Slamo dl fronte » un ulle-lore 
patso In avantl Impotto dalla 
cateqorla verio la normallzia-
zlone slndacale e glur'dlca del 
settore. Per I lavoratori le tral-
tatlve con all Indmtrlall sono 
*Mte condMte da Silvaio Paoli, 
O'ovannl Blnncucrl e C'emento 
Forte d»l «'frf*ira»o ln*e*orovln-
c'a'e F I L T F A . C O I L Mar^-' lo 
L I I / I d " " * CrdL /••'•olan-i. CiUi. 
jp-.0<, n'Amato e Dlno GulHoill 
d""-" CISL. 

F-t pre" n'cunl ountl fonHi 
•nan«r>i| H"'l' arcordn: aumenlo 
del 3 ' ' su'la pun* base a oar-
tlr-. dal o r Imn mar in ; at im*- 1^ 
d«''e rriribuzlonl pari al 50'^ 
de'la dlfferenr^ f ra gll aumenti 
satfrlall previstl dal vecchlo ac
cordo zonale e quelli previstl dal 
nuovo contralto; Immediate ao-
p'lcazlone del nuovo contralto 
relatlvamente alle ferle; resta-
no immutate le pos'zionl dl ml-
gllor favore gla vlaentl In que-
sto o auel posto dl lavoro; co-
stlturlnne a fine »nno dl una 
comml'^'one parlteltca per la 
traltazlone de'le controversle. 

* * • 

Nostro servizio 
TOLENTINO. 28. 

La lotta degli operai della 
Grand Prix di Tolentmo con 
tro i licenziamenti per rappre-
saglia di due operaie del co-
mitato elettorale per la Com-
missione interna continua e 
sta investendo tutta la citta. 
Nel momento in cui telefonia-
mo le parti sono riimite pres-
so 1'Ufficio provinciate del la
voro. 

La lotta, diretta dal sindaca-
to della CGIL. si sta svilup-
pando sotto la spinta sempre 
piii compatta delle raga£ze, 
convinte rome sono di assolvere 
a una funzione decisiva per la 
conquista di una nuova condi-
zione operaia di tutta la classe 
oporaia tolcntinate. Nei locali 
della CdL si e svolta un'affolla-
ta assemblea di altre categorie 
lavoratrici. che ha manifestato 
la sua piena solidaricta e la 
volonta di una lotta piu gene-
rale. leri le operaie hanno 
sventato immediatamente le 
provocation! antiseiopero por-
tate avanti dai rappresentanti 
del datore di lavoro che si sono 
rerati casa per casa a far pres-
sioni sui genitori delle operaie 
ondc rompere I'unita di lotta. 

La declsione delle 120 ragaz-
ze in lotta di ritornare al la
voro dietro alle compagne li-
cenziate. e stata riconfermata 
npetutarnente nel corso delle 
riunioni sindacali che si sono 
svoltc. La rap,)resaglia non de
ve pa "ware: questa la parol a 
d'ordine della lotta. La direzio-
ne a7iendale ha forse capito la 
sua debolezza di fronte a tanta 
combattivita. tanto che dopo 
avere rifiiitato piu volte colloqui 
con il sindaco e 1'Uriicio pro-
vintiale del lavoro. oggi e sta
ta costretta alia tavola rotonda. 

La lotta si allarga anche sui 
fronte degli obiettivi da rag-
giungere. Al primo punto delle 
rivendicazioni vi e il ritiro lm-
mediato dei licenziamenti e la 
convocazione delle elezioni per 
la Commissione interna. Ma tra 
le questioni fondamentali vi e 
l'inizio delle trattative sindacali 
per il rispetto dei contratti col-
lettivi. E in questa fabbrica. che 
per essere costituita ha ricevuto 
una serie di notevoh agevolazio-
ni da parte dl Comune. la con-
dizione operaia e dav\'ero dram-
matica Una ragazza di 18 anni 
percepisce in media un salario 
di 37.000 lire mensili dopo otto 
ore e mezxa di lavoro: un'altra 
di 17 anni. con lo stesso orario 
di lavoro. ne percepisce 35.000. 
Una modellista non va oltre le 
30 mila. Vi e poi da togliere al 
salario. per le raaazze resident! 
a To!entino 3000 lire mensili 
per il tra.sporto. 

s. a-

Iniziati i voli di prova a Falconara 

Nuovi collegaitienti 
aerei con Ancona 

Una pista dell'aeroporto di Falconara 

I 
CASTELFIDARDO 

Entro un mese 
dibattito sui 

piano regolatore 
Nostro servizio 

CASTELFIDARDO. 28. 
Mentre l'amministrazione 

popolare di Castellidardo con
tinua a lavorare a pieno rit-
mo, con l'aiuto di apposite 
consulte tributarie all'uopo 
istituite. per giungere quan
to prima alia revisione demo-
cratica dell'imposta di fami-
glia — che i partiti della 
Giunta (PRI. PCI. PSIUP) 
giustamente considerano uno 
dei temi qualiflcanti di que-
sto primo scorcio di gestions 
— la DC e alcuni elementi 
del PSI-PSDI unificati conti-
nuano a manovrare perche la 
Giunta cada. 
L'argomento escogitato da 

chi non vede di buon occhio 
1'eventualita che la Giunta 
di Castelftdardo resti in ca-
rica abbastanzi tempo per 
aumentare le tasse a indu
strial! come Paolo Soprani 
e compagni diminuendole 
agli operai ricordiamoci che 
il pas^ato centro - sini^ra 
aveva ridotto le t-'sse al So
prani di ben mezzo milione). 
riguarda la regolamentazio-
ne urbanistica della citta. II 
PSI-PSDI unificati vorreb-
bero che si votassc subito il 
\-ecchio p i a n o regolatore 
commissionato all'arch. Ros
sini e sono contrari all'ado-
7ione da parte del Comune 
di un c programma di fab-
bricazione» (quando per 
due Consigli comunali si era-
no dichiarati d'accordo per 
adottare prima del piano re
golatore. un programma di 
fabbricazione) che — secon
do la Giunta — ha invece il 
merito di costituire un effi-
cace strumento contro edifl-
cazioni speculative, lascian-
do al Comune il tempo di 
preparare un nuovo piano 
regolatore. che dovra uscire 
da un dibattito popolare il 
piu ampio possibile. e che 
inoltre do\Ta essere in re-
gola con i criteri delta legce 
«nonte» Mancini. nonche 
adeguati a quelli di pianifl-
cazione urbanistica com-
prensonale deiramm-nistra-

zione provinciale; tutte cose 
importantissime che manca-
no all'attuale piano Rossini. 

La pretestuosita dell'attua-
le posizione del PSI-PSDI 
unificati. e fin troppo chiara. 
Cosa vuol dire, infatti, esse
re per il piano regolatore e 
contro il programma di fi'b-
bricazione. quando il pro
gramma di fabbricazione non 
e altro che «la fotografia > 
del piano regolatore a suo 
tempo voluto e approvato 
dai responsabili urbanistici 
della Giunta di centro-sini-
stra Barontini (PSU) prima. 
e Piermaria (PSU) poi. con 
Tunica differenza che il pia
no di fabbricazione puo es
sere sempre « modiflcato >, 
perche non e c vincolante > e 
perche il Consiglio Comu-
nale « decide > su ogni even
tuate lottizzazione? 

II piano regolatore, se la 
Giunta lo approvasse cosi 
com'e oggi. sarebbe preso in 
esame dal Ministero come 
minimo tra un anno, e molto 
probabilmente sarebbe an
che respinto perche non in 
tinea con la legge Mancini: 
nel frattempo il Comune non 
potrebbe procedere a lottiz-
zazioni. con il «brillante > 
risultato di bloccare 1'atti-
vita edilizia cittadina. E' 
questo che vuol il PSI-
PSDI unificati? 

I dirigenti comunisti rile-
vano che in realta. da quan
do il PSI-PSDI unificati han
no dato malvolentieri il loro 
appoggio «esterno» alia 
Giunta popolare PRI-PCI-
PSIUP. ha sempre cercato 
pretesti per rompere un'al-
leanza che pare si a loro 
scomoda, e. non tro\andoli. 
li inventa. c In ogni caso — 
assicurano gli attuali ammi-
nistratori di Castelfidardo — 
il piano regolatore sara por-
tato In Consiglio entro un 
mese: k un impegno che e 
gia stato preso pubblicamen-
te. e al quale nessuno pensa 
di non tener fede». 

Mariano Guzzini 

ANCONA. 28 
Sono iniziati i primi voli 

di prova del nuovo colleg- a 
mento aereo Taranto, Ban, 
Ancona e Venezia dell'aeroli-
nea ATI. Ieri 1'altro il pri
mo Fokker F. 27 «Friend-
schip» nelle prime ore del 
giorno si e posato sull'aero-
porto di Falconara per pren-
dere dimestichezza con quelle 
piste. II velivolo, un bimoto-
re a turboelica di costruzio-
ne olandese, dalla linea armo-
niosa e modernissima, era di-
pinto con I colori bianco e 
blu della compagnia Aero tra-
sporti italiani, la quale e di 
emanazione dell'AHtalia e per-
tanto fa parte del gruppo IRI. 

L'istruzione degli equipaggi 
prevede, come prellminare al-
l'istituzione di uno scalo aereo, 
tutta una sequenza di atter-
raggi e decolli su un determi-
nato aeroporto che non sia sta
to mai prima collegato, affin-
che 1 piloti, a turno, prenda-
no confidenza con la pista di 
volo interessata, con le parti-
colari condizioni operative vi-
genti e con le procedure im-
poste aalle apparecchiature di 
controllo. Oltreche con tutta 
la normativa standard propria 
delle comunicazioni con la tor-
re di controllo, comune del 
resto a tutti gli aeroscali del 
mondo; il che presuppone na-
turalmente divers! voli d'am-
bientamento effettuati senza 
passeggerl. 

L'inizio dl questi allenamen-
ti per piloti significa che la 
linea entrera veramente in at
tivita, come era stato prean-
nunciato, nei primi di aprile 
e che appena il Ministero dei 
Trasporti dara il suo benesta-
re, il servizio sara regolare. 
A questo punto giova ricor-
dare che la societa Aerdorica 
dovra rivedere la potenzialita 
dello scalo di Falconara non
che la funzionalita delle sue 
strutture. 

Gli enti locali che faranno 
parte della societa Aerdori
ca non hanno mezzi sufficien-
ti per affrontare la realizza-
zione di tali opere, per cui e 
necessario l'intervento del go
verno, il quale con propri 
mezzi deve mettere l'aero-
porto di Falconara in condi-
zione da assolvere al sempre 
piu gravoso lavoro che le nuo-
ve linee richiedono. Sembra, 
infatti, che alle vecchie linee 
ed a questa in procinto di en-
trare in servizio, e alio studio 
anche il prolungamento per 
Ancona della linea Palermo-Xa-
poli, gestita sempre dalla stes-
sa ATT. 

Dibattito a Urbino tra don Cerrato e il professor Salvucci 

Cattolici: nessun obbligo di votare dc 
URBINO, 28. 

Presente un pubblico nume-
rosissimo — composto da pro
fessor! e student! universitari. 
ma anche da cittadini di ogni 
ceto sociale — si e svolto al 
teatro Ducale di Urbino. su 
iniziatlva della Amministrazio-
ne comunale, un atteso dibat
tito frm il prof, don Rocco 
Cerrato Cgia docente presso 
il semlnario di Fmenza) ed il 
prof. Pasquale Salvucci della 
Universita di Urbino ed asses-
sore comunale alia pubblica 
istruzloce sui tema: «Posiibi 
lita e stato attuale del dialc-
go fra marxisti e cattolici*. 

Diciamo subito che i due 
oratori — sono Infervenuti 
due volte ciascuno — non so
lo hanno sottolineato la possi 
bilita del dialogo, ma anche 
la sua esistenza e la sua con
tinua evoluzione. 

Motivi dl dissidenza e dl 
•ritica fra le due parti non 
mancano: anche questo e sta
to detto. Ed esistono — ha 

rilevato 11 compagno Salvucci 
— nella mlsura in cui la chie-
sa e stato e continua ad es
sere uno strumento di custo-
dia del capitalmno. Salvucci, 
tuttavia. ha riconosciuto che 
la chiesa appare sempre piu 
sensibile alle istanze dl pro-
gresso, soprattutto econom.co, 
nel mondo. Don Cerrato ha 
ammesso le deviazioni subite 
nella storia dalla ch'.esa ri
spetto al suo apostolato ori-
ginario. Ha acoennato anche 
alia persistenza di una ancora 
«non completa l ibenas del
la chiesa — la situazlone co-
munque, va progTessivamente 
migliorando — negli Stati so
cialist!. A parte questi osta-
coli i due oratori si sono di
chiarati convlnti che i due 
mondi — quello comunista e 
quello cattolico — sono destl-
nati a comprendersi, awlcinar. 
si, a «dialogare» sempre d! 
piu. 

Don Rocco Cerrato ha fat-
to una lnteressante e corag-

giosa dichiarazione sulla col-
locazione politica dei cattoli
ci. Partendo dal fatto cne It. 
chiesa post-conciliare del Van 
gelo ha affermato che per 
quanto riguarda le idee ed i 
principi degli uomini deve im-
pedire che si strumentalizzi 
« i ] prestlgioso nome di cri-
stiano*. 

• Noi — ha aggiunto — non 
abbiamo nessun modello po
litico da proporre e da lndi-
carea: qui il concetto della 
libera scelta del cattolico nel
la societa politica e la con-
testazlone, anzi, la negazione 
dello atogan relativo allMnita 
dei cattolici attorno alia DC. 

11 dibattito — spesso inter-
rotto dagli applausl del pub
blico — si e sempre mantenu-
to su un elevato livello dottri-
nale. Tuttavia, come abbiamo 
gia visto, non sono mancati 
espliciti riferlmenU alia realta 
del mondo moderno. 

Al riconoscimento del pro
fessor Salvucci circa gll Indub-

bi mot! di rinnovamento del
ta chiesa, sui quali ha influi-
to anche l'attiva presenza del 
comunisti e del movimento po
polare. e seguito da parte de. 
prof. Cerrato una elencazlone 
dei motivi per i quali si e 
addivenuti ad un'accelerazione 
del « dialogo » fra comunisti e 
cattolici: gli insegnamenti di 
papa Giovanni, la fine della 
cguerra fredda», il processo 
di destalinizzazione in tutti i 
paesi ove i comunisti aono 
al governo con una conseguen-
te modifica di rapporti anche 
verso la chiesa, I'affermazione 
del pluralismo nelle vie di ri-
scatto e progresso dei popoll 
(questione dei paesi del ter-
zo mondo). 

• Da parte nostra — ha 
detto den Rocco — ci siamo 
resi conto del conflitto dram-
matico fra capitate e lavoro, 
nonche del sorgere del prnte-
tarlato sulla scena del mondo*. 

Cos'e che rende necessario 
11 dialogo fra cattolici c co

munisti. che ci spinge ad au-
spicame un crescente svilup-
po? Anche su questo punto 
fondamentale, e'e stata unani 
mita di opinione fra i due 
oratori. Rende necessario il 
«dialogo» fra le due forze 
soprattutto la lotta in difesa 
della pace. 

« Dobbiamo difendere l"uma-
nita — ha detto Salvucci — 
dalla distruzjone, dalla fine 
stessa delle font! biologiche 
della sua esistenza*. Poi una 
altra questione fondamentale: 
la difesa dei valori dell'uomo 
che rischiano di rimanere snf-
focati dalla societa industria-
le, dalle incessant! e rapide 
trasformazioni imposte alia 
umanita. 

Gia i due oratori avevano 
piii volte posto 1'accento su un 
impegno comune per 1'ellmi-
nazione della miseria e delle 
grandl inglustizie che ancora 
affllggono 11 mondo. 

w. m. 

Chiuse sette fabbriche: 
questo il bilancio del '67 

In numerose altre aziende ci sono stati licenziamenti, sospensioni, ri-
duzioni delle ore di lavoro • Se il governo non prendera misure imme

diate i tre sindacati chiameranno i lavoratori alia lotta 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 28 

CGIL-CISL e UIL chiame
ranno, al piii presto, i lavo
ratori alia lotta «qualora le 
iniziative intraprese non por-
teranno a nsultati concreti e 
tali da procurare un rapido 
e sostanziale miglioramento 
della situazlone economica di 
Terni e dell'Umbria». I tre 
sindacati hanno illustrato la 
propria iniziativa unitaria di 
grande rilievo e di estremo 
interesse. I tre segretan con
federal!. Bartolini della CGIL. 
Rapallini della CISL e Boni-
ni della UIL hanno anzitutto 
sottolineato il valore della let
tera inviata al partiti politi
ci — di cui abbiamo dato no-
tizia ieri. Non si tratta dl un 
atto di nnuncia da parte dei 
sindacati alia azione che e 
propria del sindacato. Non si 
tratta di un modo per chia-
mare i partiti a fare le « pro-
messe» elettorahsiiehe. Si 
tratta di una iniziativa che 
per la sua portata unitaria. 
per il fatto stesso che e 
espressa dalle organizzazioni 
che rappresentano la quasi 
totalita dei lavoratori, impo-
ne ai lavoratori stessi una ri-
flessione critica sui compor-
tamento dei Partiti, sulla lo
ro azione nella trascorsa le
gislature, sulla responsabili-
ta di ciascuno nell'aver deter
minate la grave crisi che de
nunciano i sindacati. Si trat
ta soprattutto di un atto che 
chiama tutte le forze sane, 
sindacati e partiti dei lavo
ratori a battersi per la rina-
scita umbra, per lo sviluppo 
e miglioramento delle condi
zioni di vita dei lavoratori. 

Altrcttanto importante e la 
decisione unitaria, ribadita da 
Bartolini Bonini e Rapallini 
nella conferenza stamDa, di ri-
volgersi a Moro, Pieraccini, 
al presidente del CIPE. al ca
po del governo, per denuncia-
re il fatto, assai grave, che, 
mentre nello schema di svi
luppo si parla di creare altri 
22.500 posti di lavoro per il 
'70 la situazlone che si regi-
stra va nel senso opposto, 
nel senso cloe dl creare nuo-
ve migliaia di posti nella gia 
fitta schiera di disoccupati. 

«Chiediamo che il piano 
regionale sia operativo »: que
sto hanno detto con forza i 
tre segretari delle organizza
zioni sindacali. Nella lettera 
al capo del Governo si docu-
menta questa tendenza, oppo-
sta a quella fissata dallo sche
ma: una tendenza, una real
ta prodotta dalla politica del 
governo. 

Gli aspetti essenziali — so-
stengono i sindacati — che te-
stimoniano la gravita della 
situazione si possono cosl 
riassumere: 

— in agricoltura l'attuale 
processo di ristrutturazione 
capitalistica, l'entrata in vi-
gore dei prezzi comunitari, 
1'inefficacia delle leggi e stru-
menti operanti nel settore, il 
grave ed ingiustiflcato ritar-
do che si registra nell'entra-
ta in funzione dell'Ente di 
sviluppo, le frequent! viola-
zioni delle leggi e de! contrat
ti compiuti dai proprietari 
terrieri, sono fattori che acui-
scono la crisi che travaglia 
il settore e che determina il 
permanere dell'esodo disordi-
nato di manodopera dalle 
campagne verso le citta. 

Nell'edilizia e nelle attivita 
ad essa collaterali pur regi-
strandosi alcuni sintomi di 
miglioramento, la situazione 
permane precaria e l'occupa-
zione staziona su livelli assai 
bassi ed il settore di conse-
guenza e incapace di assorbi-
re la numerosa manovalen-
za disoccupata. 

Nell'industria la piccola e 
media impresa incontra tut-
tora serie difficolta come e 
dimostrato dai frequenti ca-
si di cessazioni di attivita, di 
Iicenziamento, di sospensioni 
e di ricorso alia Cassa inte-
grazioni e guadagni che si 
mamfestano in tutto il terri-
torio regionale. 

Nel 1967 in provincia di Pe
rugia hanno cessato ogni atti
vita le seguenti aziende: Va-
ligerie di Perugia, Grifo di 
Assisi, Carbonari di Todi. 
Mama di Gubbio. Fomacio-
ne di Citta di Castello. In con-
seguenza di queste cessazio
ni di attivita hanno perdu-
to il posto di lavoro nume-
rosi operai. Alia SAI di Pas-
s:gnano che occupa 350 di-
pendenti. 16 sono stati licen-
ziati. per altri 80 e in corso 
la proceduta di Iicenziamen
to. Alia Gavina di Spoleto 
sono stati licenziati 16 ope
rai. alle Officine Meccaniche 
Franchi di Foligno ne sono 
stati sospesi 30. 

Alle fonderie e Smalterie 
Genovesi di Spoleto dove so
no occupati 400 dipendenti, la 
direzione aziendale ha chie-
sto la sospensione di 325 lavo
ratori. Attualmente il prowe-
dimento e solo sospeso in at-
tesa di interventi pubblici. 
In provincia di Terni ha ces
sato ogni attivita la Cartie-
ra della Valnerina provocan-
do il licenziamenro di 40 ope
rai. Alia ditta ALOSA che ese-
gue lavon edih all'intemo del
le Acciaierie sono stati licen
ziati 75 lavoratori. Alia So
cieta Autotrasporti CISA e in 
corso la procedure per 12 H-
cenziamenU. Sono inoltre so
spesi e posti sotto cassa in-
tegrazione E9 operai delle se
guenti Aziende: Off. Mecc. U-
gobbi 60 unita su 60, Fibre 
sintetiche S.RX. 12 su 31. 
SO.VPRE. di Orvieto Scalo 
17 su 17. 

Nella grande industria com-
presa quella a partecipazione 
statale «Terni Siderurgica * 
in particolare. pur registran-
dosi consistent! incrementi 
produttivi dovuti all'ammoder-
namento degli impianti ed al-
t'aumento del rendimento del 
lavoro, Toccupazione ristagna 
ed in cert! casi registra una 
vera e propria diminuzione. 
Alcuni esempi sono sufficien-
tl per testlmonlare l'esattez-

za della predetta constatazio-
ne. Alia « Terni siderurgica » 
nel perlodo che va dal 1965 
al 1967 1'occupazione operaia 
e diminuita di circa 300 uni
ta. Nei tabacchifici della re
gione gli occupati si sono ri-
dotti da 6 000 a meno di 3.000 
unita lavorative. 

Da questa situazione ne de-
riva come conseguenza il per
manere di una vasta disoccu-
pazione attestata su livelli 
assai elevati tanto che il nu-
mero dei lavoratori pnvi di 

j una occupazione e valutabile 
attualmente attorno alle 30 
mila unita, ai quail si deve 
aggiungere la massa di semi-

occupati particolarmente nu-
merosi In agricoltura e tra la 
popolazione femminile. 

Di fronte a tale stato di co
se il potere pubblico centra-
le non ha adottato alcun va-
lido provvedlmento a favore 
dell'Umbria e continua ad 
ignorare le pressanti richie-
ste che gli umbri attraverso 
il « piano regionale » gli « or-
dini del giorno parlamentari » 
e recentemente con lo « sche
ma regionale di sviluppo eco-
nomico» hanno ripetuta-
niente posto all'attenzione del 
Parlamento e del Governo. 

a. p. 

Due immagtni de l l 'Umbr ia povera, de l l 'Umbr ia ve ra . Ora una 
nuova drammat ica crisi economica minaccia la regione; ma 
il governo, come al soli to, ha risposfo con le promesse 

STRONCONE 

Sciopero alia Coca-Cola 
contro il sottosalario 

TERNI, 28 
I lavoratori dello stabi-

limento Sulib Coca-Cola 
di Stroncone sono scesi 
in sciopero. Gli operai 
della Coca-Cola, dopo 
avere vinto la batta-
glia per I'elezione del
la Commissione interna, 
che il padrone voleva 
impedire, hanno ingag-
giato la lotta con uno 
sciopero di 48 ore, co-
minciato oggi, sui proble-
mi salariali, normativi e 
delle condizioni di la

voro. 
Le rivendicazioni poste 

dalla CGIL sono quelle 
di un aumento dei mini
mi salariali nella misura 
del 2 5 % per eliminare 
la vergogna del sottosa
lario, la corresponsione 
di un premio di produ-
zione per un minimo di 
200.000 lire giornaliere, 
la riduzione dell'orario di 
lavoro a 43 ore, la rego-
lazione dell'orario straor-
dinario, I'indennita ma-
lattia. 

Manca una firma di Mancini 

Bloccata da un anno 
I'attivita di una 

commissione dell'IACP 
PERUGIA, 28. 

La Commissione regionale 
per i ricorsi contro le deter-
minazion! dei prezzi degli al-
loggi popolari fissati dagll 
IACP, nel momento in cui 
questi debbono essere riscat-
tati dagli inquilini. non fun-
ziona dalla estate scorsa. Ab
biamo gia denunclato mesi fa 
questo sconcertante episodio. 
Siamo ora giunti al punto. che 
sui tavolo del ministro Man
cini, o in chissa quale stanza 
dei burocrati ministeriali. c*e 
la designazione della Corte di 
Appello di Perugia del pro-
prio candidato alia presiden-
za di questa commissione. 

Non siamo quindi dinanzi 
ai casi al quali slamo stati 

abituati, di un ministro che 
non firma i decreti di nonii-
na, perche non e stato tro-
vato un accordo tra i ptrtitl 
di centro sinistra. In questo 
caso la legge e categotica: 
presidente della commissione 
deve essere un magistrate dl 
Corte di Appello. E !a Corte 
di Appello ha fatto temi*5ti-
vamente il suo dovere. 

Ma il ministro non firma 
il decreto: pensate, quanta fa-
tica, per mettere una firma, 
in un anno! Per non fir fa-
ticare troppo il ministro la 
legge viene messa sotto 1 pie-
di. Infatti, la legge prevede 
che i ricorsi debbono essere 
esamlnati entro trenta gtorni. 

Una lettera 

di Bellini 
sulla sagra 

musicale 
U compagno Lulgi Bellini, 

ha inviato al sindaco di Pe-

merito nd alcune questioni re
lative alia sagra musicale um
bra: 
« Signor sindaco, 

le vicende deU'ultima riunlo-
ne del Comitato d'amministra-
zione della Sagra musicale um
bra — riunione tenutasi lu-
nedl 18 marzo 1968 — mi 1m-
pone una presa di posizione 
pubblica anche a nome del 
gruppo consiliare del PCI In 
rappresentanza del quale sono 
membro di detto romitato. 

Avendoml Ella imppdito di 
parlare in quella sede — e 
per tale sua imposizione ho rl-
tenuto di dover protestare ab-
bandonando la sa!a delln riu
nione — desidero ohianre a 
Lei. agli altri menibri del Co
mitato e all'opinione pubbli
ca le questioni che intendevo 
sottoDorre alia discussion2 del 
Comitato e alia particolare nt-
tenzione del presidente, vJoo-
presidente e consigliere riele-
gato, rispettivamente Lei, si
gnor sindaco, e gli assessori 
dott. Andreani e a w . Ricciardl. 

Le mie osservazioni traggo-
no motivo dalla situazione fl-
nanziaria estremamente preca
ria in cui la Sagra. una del

le piii prestigiose iniziat'vp mu-
slrali in camno mondif'-'1. ^ 
venuta a trovarsi per l'iner-
zia dei suoi attuali dir'^r-*'. 

Non e certo la orima volta 
che la Sai;ra si trova in dif
ficolta per motivi moltepliri e 
complessi, che non e qui 'i 
caso di lllustrare. ma sulle 
quali in altre sedi varra la 
pena di soffermarsi, ad ulte-
riore documentazione di come 
vanno le cose musicali in Ita
lia; quel che qui intcressa so»-
tolineare e che, medinnte ini
ziative coraggiose, fu sempre 
possibile garantirne la vita sal-
vaguardandone alt resi lo spe-
cifico carattere culturale. 

Proprio la consapevolezza dl 
queste difficolta spinse varl 
membri del Comttato insedm-
tosi oltre tre anni fa a snl'.e-
citare gli attuali dirigenti a 
ricercare, in vane forme, la 
possibility di assicurare alia 
Sagra una esistenza meno dif
ficile e, nello stesso tempo, a 
dare alia istituzione una strut-
tura organizzativa tale che ne 
consentisse la presenza atti-
va, in Italia e all'estero. per 
tutto l'anno e non solo nel bre
ve periodo del suo svolgimen-
to concreto. 

Di tutte le iniziative allora 
suggerite — e piii volte poi 
sollecitate in sede di Comita
to: daU'aumento degli apporti 
degli entl finanziatori alia ri
ce rca di nuove fonti di en-
trata, dalla creazione di una 

struttura organizzativa efficien-
te, ad una tempest iva presen-
tazione dei consuntivi e dei 
preventivi — nessuno e stato 
praticamente realizzato, se si 
eccettuano un modestissimo 
incremento delle entrate (nep-
pure sufficiente a copnre gli 
aumenti dei costi di gestione) 
e l'anticipazione da parte del 
Comune di un contributo a 
copertura del deficit accunvi-
lato al 31 dicembre 1966. E 
se quest'ultima iniziativa !ia 

consentito, al momento. di con-
tinuare la eifettuazione delle 
manifestazioni artistiche (ma 
il passivo accumulato nella e-
dizione '67 — oltre 27 milioni 
— per cause per lo piii ecre-
zionali, aggravate tuttavia da 
alcune delle disfunzioni orga-
nizzative indicate, ha creato 
ora un'altra gravissima falla), 
la mancata reahzzazione di 
tutto il resto ha fatto si che 
per l'edizione 1968 sara dispo-
nibile, per la parte artistica, 
una soinma dt L. 41.750 000 
lire, appena sufficiente a ga-
rantire la met a del program
ma, pur ridotto ail'osso, pre-
sentato dalla direzione artisti
ca della Sagra. 

Pmspettive ben piii allar-
manti si hanno per il future 
in quanto la proposta, g a m 
via di approvazione, di tra-
sformazlone istituzionale. non 
modifica in alcun modo le 
prospettive di finanziamento 
della manifestazione; si che, 
dato l'aumento costanfe dei 
costi, si ridurra sempre piu la 
quota destinata alia parte ar
tistica, per la quale si hanno 
pure costi in continuo au
mento. 

La situazione appare. per-
cio, veramente drammatica. E 
non pud non essere cl i ima-
ta in causa la responsa'oilita 
di chi, in questi anni la oire-
zione della istituzione. pur oon-
tmuamente richiamato a prov-
vedere, ha di fatto lasciato 
che la situazione precipitasse. 

Ma la Sagra deve vivere, e 
il senso del mio intervento e 
proprio questo: far giungere 
l'appello. che non ha trovato 
ascoltatori nei dirigenti del Co
mitato. all'opinione pubblica 
locale, nazionale e intemazio-
nale, per chtamarla a sostene-
re una manifestazione che ono-
ra Perugia e 1'Itaha ed impor-
re alia Ammimstrazione Co
munale di Perugia ed al go
verno iniziative ed interventi 
adeguati. 

Con questo spirito e riser-
vandomi di portare la discus-
sione anche in altre opportu
ne sedi, La ossequio. 

(dott. Luigi Belt**) 


