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1 Q 0 1 . 1 0 7 1 H Partito comunista celebra i suoi 50 anni nella lotta che conduce con tutte le forze popolari 
e democratiche per le riforme, lo sviluppo della democrazia, una nuova politica estera di pace 

CON IL PCI 
svilla via italiana al socialismo 
Oggi a Roma la grande manifestazione nazionale in cui parleranno Longo e Pajetta — Migliaia di comizi in tutta Italia — Messaggi da tutto il mondo — Alia celebra-
zione prenderanno la parola rappresentanti di partiti fratelli — Saranno presenti delegazioni di tutti i partiti della sinistra ed esponenti di altre forze democratiche 

UNA CERTEZZA 

CINQUANTA anni possono 
essere molti per la vita 

di un uomo e anche per la 
vita dj una associazione di 
uomini. Ma non conta sol-
tanto la misura fisica del 
tempo; conta il ritmo della 
storia. Non e stato, questo 
mezzo secolo, uno svolgersi 
sonnolento delle stagioni, 
lo scorrere lento di un fiu-
me sempre eguale a se stes-
so. Certo, la storia degli 
uomini, anche quando essa 
appare priva di mutamenti 
visibili, e tuttavia movimen-
to, modificazione, non mai 
semplice naturalita. Per6 vi 
son tempi in cui sembra 
manifestarsi e precipitare 
ci6 che vi era, prima, di 
inespresso, di latente, di inv 
mature E' allora che 11 
processo storico pare acce-
lerarsi e il fiume diventa 
rapida, e mille vortici si 
formano e il sommesso mor-
morio delle acque diventa 
rombo minaccioso. E* allo
ra che si provano le forze. 
E' allora che si dimostra 
chi resiste e chi viene tra-
volto. 

Pud non essere difficile il 
costituirsi di un'associazio-
ne, di un gruppo, di un par
ti to. Certo, fu scelta corag-
giosa ed eroica quella del 
1921. Ma essa si sarebbe li-
mitata a una testimonianza, 
sia pure grande, se non 
avesse contenuto in se il 
germe della capacita futu-
ra di interpretare e affron-
tare il corso della storia. 
Certo, e il secolo del socia
lismo. Ma tra tanto fermen-
to d'idee e di moti e di lot-
te occorreva e occorre la 
forza che per volonta e per 
intelligenza mettesse mano 
a una costruzione storica 
concreta. Questo e il movi-
mento comunista, questo e 
il Partito comunista Italia-
no di Gramsci e di Togliat-
ti, come erede e interprete 
dell'insegnamento di Marx 
e di Lenin, come costruttc-
re di una linea sua, come 
protagonista della storia 
d'ltalia 

Sono molti, dunque, que
sti cinquanta anni. Non e'e 
sacrificio che non abbia 
dovuto essere compiuto, non 
e'e prova che non abbia do
vuto essere affrontata. Da 
Gramsci a Curiel uccisi nel
la lotta, da Togliatti a Di 
Vittorio caduti in un impe-
gno durato fino all'ultimo: 
quanti sono i comunisti che 
hanno sacrificato la vita 
nella lotta antifascista, in 
Spagna, nella Resistenza, 
nelle lotte di questi venti-
cinque anni? E quanti so
no coloro, dirigenti e mili-
tanti del partito, che han
no impegnato tutta la loro 
esistenza per servire la 
causa della classe operaia, 
delle masse lavoratrici, del 
socialismo! 

F FATTO e che a consen-
tire la resistenza in ogni 

occasione, a rendere possi-
bile il lavoro di costruzio
ne politica dinanzi alle pro
ve piu ardue, ad aprire 
ognora nuove strade alia 
lotta, sta in primo luogo la 
coscienza dell'immensita del 
compito che i comunisti, 
sorgendo come forza politi
ca, si assunsero. Da questo 
punto di vista cinquanta an
ni sono pochi Pochi per chi 
vuole camhiare la faccia 
del mondo. costruire una 
societa nuova, creare nuovi 
rapporti tra gli uomini qua 
li mai la storia del mondo 
ha conosciuto 

La nostra e una sfida al 
luugu comunc, a cio che 
siccome c sempre stato, 
semlira che dchba essere 
per ivmpre. ci sono scm 
pre si all i ricchi e i poven. 
e'e sempre slata la miscria. 
lo sfruttamonlo. I'lnguisti 
zia Si a memona d'uomo 
ci sono sempre slati Ma e 
possibile, non solo necos-
urio, cambiare. E' possibi
le abbandonare la rassegna-

zione. E' possibile avere 
speranza. La differenza, pe-
rd, tra i molti che hanno 
sognato e predicato e an
che voluto una societa nuo
va e i comunisti sta in que
sto: che - i comunisti sono 
questa speranza che si fa 
lotta di ogni giorno, impe-
gno vivente, obiettivo poli
tico. Essa diviene ricerca 
sul reale, lavoro In ciascu-
na singola nazione, impegno 
alia scoperta di fronte al 
nuovo e al diverse 

Questa e la storia dei co
munisti italiani. Certo, non 
e una vicenda senza erro-
ri. Ma quello che imports e 
la forza e la capacita di cor-
reggerli continuamente. Ed 
e percid che nessuno e riu-
scito a batterli o a piegar-
li. Altre forze, che sembra-
vano grandi, sono scompar-
se. Altri che sembravano 
aver trionfato contro i co
munisti, sono stati spazzati 
via. Molti che pensavano di 
avercela fatta a elirainare o 
a ridurre la forza dei co
munisti italiani, sono oggi 
costretti a vederla come una 
realta inalienabile. 

Cio dipende dal fatto che 
1 comunisti italiani hanno sa-
puto sfuggire sia all'acquie-
tamento opportunista nelle 
pur grandi conquiste rea-
lizzate, sia alia fuga fuori 
della realta nel regno del 
sogno e della fantasia, nel 
vuoto verbalisrao massiraa-
listico. Momento per mo-
mento, essi sono venuti 
ponendo quegli obiettivi che 
potevano dare un colpo rea
le al nemico di classe, alio 
sfruttatore, all'imperialista. 
Rivoluzionario non e colui 
che vacuamente parla di 
rivoluzione. Rivoluzionario e 
chi in una situazione deter-
minata fa compiere un pas-
so in avanti alia causa del 
socialismo. Qui sta la forza 
dei comunisti italiani e del
la loro politica. 

PERCIO', a cinquant'annl, 
questo Partito e giova-

ne ed e dei giovani. Perche 
esso e, piu che mai, impe
gnato nella lotta. Perche 
esso traccia una strada su 
cui giorno per giorno e pos
sibile unire il popolo, dare 
battaglia, avanzare. E le 
scadenze, cos), maturano: 
un'unita sindacaie che si 
costruisce su basi classiste, 
una nuova unita politica a 
sinistra che si va manife-
stando, l'incalzarc delle tap-
pe di riforma, I'urgere sem
pre piu awertito di una 
collocazione internazionale. 
Non si va avanti di tanto, 
e con la situazione difficile 
che vi e per il movimento 
operai o in tutti i paesi ca
pitalistic! avanzati, senza 
che nuovi e gravi pericoli 
si manifestino. Non e giun-
tc di certo, ne giungera fa-
cilmente, il momento in cui 
le minacce piu gravi pos 
sano dirsi superate. Ne le 
grandi conccntrazioni finan-
ziarie italiane, ne Timperia-
lismo straniero volevano e 
vogliono l'attuazione della 
Costituzione, lo sviluppo 
della democrazia, le riforme 
delle strutture economiche. 
Piu che mai e l'ora della 
mobilitazione intelligente, 
della estensione del fronte 
di lotta, dcll'unita operaia. 
popolarc, democratica. 

A garanzia di ogni lavora-
tore, di ogni democratico, 
di ogni antifascista, sta il 
Partito comunista. forte dei 
suoi cinquanta anni di espe 
nen7a. armato della sua po
litics e della sua orpaniz 
zazione l/intrlhgenza col 
lettiva del Partito e matu 
rata, eiovane e rimasta la 
passione e la \olonta Sen 
za i comunisti non si pu6 
andare a\anti Ma la clas 
se operaia. i contadini, le 
mas.se lavoratrici, la nazione 
italiana andranno avanti, 
con I'umia di tutte le forze 
democratiche e popolari; 
con i comunisti. 

La compagna 
Angela Davis 

al nostro partito 

Dal carcere dove i stata gettata in base a false accuse 
dai dirigenti reationari USA, e dove rischia la condanna a 
morte, la compagna comunista Angela Davis ha tnvuito — 
atlraverso i suoi legali — il seguente messaggio al PCI. 

COME MIL1TANTE del Partito comunista degii Stati Unit), invio 
saluti rivoluzionarl a tutti I compagni italiani che hanno dedicate la 
loro vita alia battaglia contro ttmperiallsmo ed esprimo loro la piu 
profonda solidarieta in occasione del 50* annlversario del Partito comu 
nista italiano. 
IL VOSTRO partito ha avuto di recente una fuiuione decisiva nel 
rendere piu estesa la consapevolezza internazionale delle tenderize 
fasciste presenti nella cricca dirigente americana ed ha sottolineato 
la necessita per gli operai e gll antimperialisti di tutto il mondo di 
difendere le vittime dell'odioso tentativo del govemo americano di 
soffocare il nostro movimento rivoluzionario. In realta un consolida-
mento del fascismo negli Stati Uniti potrebbe avere le piu gravi ri-
percussioni per la battaglia rivoluzionaria mondiale per II socialismo. 

I MIEI COMPAGNI ed lo apprezziamo molto 1'appoggio che avete 
dato sia a me che agli altri prigionieri pofittci negri, come I Soledad 
Brothers. Ruchell Magee. e i dirigenti del Partito delle Pantere Nere, 
Bobby Seale ed Ericka Huggins. attualmente processati a New Haven 
nel Connecticut. Noi tutti comprendiamo che la nostra battaglia e 
indissolubilmente legata con la lotta degtl operai sfruttati • degli altri 
uomini oppress! in tutto il mondo contro il declmante dommio del-
rimperialismo. Guardiamo a un awenire comune per la costruzione 
del socialismo mondiale e combatteremo senza posa finch* questo 
obiettivo sara ragghmto. 

Con solidarieta, 
ANGELA Y. DAVIS 

Un messaggio 
dal fronte 

del Vietnam 
! 

II Comilato centrale del Fronte nazionale di Ltberazione del 
Vietnam del Slid ha inviato. ai comunisti italiani. nel 50° del 
\HiTlito. questo indirizzo di saluto. di /clicitaziont. di nngra 
ziamento. 

CARI COMPAGNI E AMICI. 
come combattente che lotta sotto la bandiera del Fronte nazionale 

di liberazione del Sud Vietnam, per I'indipendenza e la liberta della 
patria, ho la gioia e I'onore di inviare ai comunisti italiani le mie 
calorose felicitazioni per II 50* anniversario della fondazione del loro 
glorioso partito. 

NEL CORSO del lunghi anni trascorsi il Partito comunista e i 
comunisti italiani hanno, assieme al popolo italiano. manifestato la 
loro profonda simpatia e tutto il loro caloroso appoggio alia resistenza 
contro I'aggressione americana, resistenza del popolo vietnamita per 
la sua liberta. Negli anni recenti numerosi rappresentanti della popola-
zione sudvietnamita in lotta hanno avuto I'occasione di recarsi in 
Italia. A Roma, Milano, Bologna, Ravenna, come Venezia, Torino. 
Firenze. Ferrara. dovunque noi siamo stati protondamente toccati 
dal la calorosa simpatia manifestata dai comunisti e dai lavoratori ita
liani per la nostra lotta. Oueste manifestazioni di solidarieta inter
nazionale hanno incoraggiato e mobilitato il nostro popolo nella sua 
lotta ardua. ma ineluttabilmente vittoriosa contro I'aggressione ame
ricana. 

PERMETTETEMI. in occasione di questa solenne celebrazione, 
di esprimervi la nostra sincera gratitudine e di inviarvi i nostri mi-
gliori auguri di successo nella vostra nobile lotta. 

NGUYEN VAN TIEN 
membro del Comitato centrale del Fronte 
nazionale di liberazione del Vietnam del Sud 

AVANZA L'lNIZIATIVA DEI SINDACATIE DELLE FORZE POLITICHE DEMOCRATICHE 

SI SVILUPPA LA LOnA PER LE RIFORME 
Marfedi fermi gli edili • In settimana gli incontri conclusivi fra governo e sindacati • Governo e DC alle slrefte suj ffiffi agrari e sulla legge tribularia 

Palermo 
Milano 
Lecco: 
ferma risposta 

a gravi 
violenze fasciste 
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Martedi prossimo un milione 
e mezzo di edili e di lavoratori 
delle costruzioni aUueranno uno 
sciopero nazionale di 24 ore per 
una nuova politica delta casa e 
per la riforma urbanistica. 

La battaglia per le riforme 
deci«a dai Comitati direttm 
delle tre Confederazioni ripren-
dera cosi con una grande ma 
mfcstazione nazionale. 

L'azione dei sindacati per le 
riforme. e entrata ormai in una 
fase decisiva soprattutto per 
quanto riftuarda la casa. la sa-
nita e il fisco: Sui problemi del
la riforma sanitaria vi e stato 
venerdi pomeriggio un incontro 

' fra Confederazioni e governo. 
nel corso del quale i dirigenti 
sindacali hanno puntualizzato le 
loro richiette uratarit. Per quaa> 

to. alia fine dell'incontro. nessu
no abbia voluto fare dichiara-
zioni e sembrato che sulle pn-
me due question! (casa e sanita) 
si stia per giungere alia stret-
ta finale. Nuovi incontn sono 
stati fissati per martedi (casa) 
e mercoledi (conclusione su en-
trambe le nforme). 

Un altro problems di fondo 
che de\e essere arfrontato e n-
so'.to in questa setUmana con 
la npresa dei lavori della Ca
mera 6 la legge sin fitti agrari 
che ha creato profonde fralture 
in seno al governo e alia DC. 
Anche sulla legge fiscale crcsro-
no intanto le critiche da parte 
dei comuni. Regioni e organiz-
zazioni di massa. L'ultima pre-
sa di poMzlone. decisamente ne-
(auva. e qualla dtUe ACLI. 

1.120.620 comunisti 
gia con la tessera '71 

Alia data del 21 gennaio rltultano gia iscrilti pet •• 19/. 
al Partito 1.120 620 compagni Sulla siesta data dello 
icorso anno gll iscritli in piu sono 22 414 La prima Federa 
done che ha gia raggiunto. In onore del cinquaolesimo dei 
Partito. gli Itcriltt dello scorso anno e Imola 

La graduatorla per I t regtoni e la seguente (In percentuale 
sul '70) Emilia 15,4^; Aosta M' t ; Fnuh Veneiia Giulia 
N,t; ' * ; Molise 1V+; Piemonte 75%; Liguria 75%; Toscana 
74>%; Lombard!* 74,2%; March* 72,74; Umbria 70,14 Ve 
nato 7 0 * ; Puglia M , * * ; Campania *7.»Tr; Trentino Alio 
Adig* 15,1%; Lailo (3,1%; Calabria M,5%; Sardegna M 4 % ; 
Sicllla S M % ; Lucanla 55,4%; •mlgratlona 53^%; Abm«o 
44,1%. 

Attorno al PCI. alle sue ban-
diere. alle sue parole d'ordi-
ne di lotta per le riforme, per 
lo sviluppo della democrazia. 
per una nuova politica este
ra di pace, per andare avanti 
sulla via italiana al sociali
smo, si raccolgono oggi, nel 
giorno in cui si celebra il cin-
quantesimo anniversario della 
sua fondazione, decine e deci-
ne di migliaia di compagni. di 
lavoratori. di giovani. di citta-
dini. in tutta Italia. 

A Roma la manifestazione 
nazionale si terra oggi pome-
riggio alle 15.30 al Palazzo 
dello Sport. all'EUR. Da tutti 
i quartieri della capitale, da 
tutti i centri della provincia 
e del Lazio migliaia di com
pagni. di lavoratori, di fami-
glie giungeranno al Palazzo 
dello Sport, insieme a forti 
delegazioni. che verranno da 
tutta Italia. II discorso cele-
brativo sara tenuto dal com-
pagno Giancarlo Pajetta. H 
compagno Luigi Longo presie-
dera l'assemblea -alia quale 
indirizzera un discorso. 

Recheranno il loro saluto i 
capi delegazione dei partiti 
comunisti esteri che hanno as-
sicurato la loro presenza: Ku-
oaev membro candidato del-
rUfficio politico del PCUS, 
Laurent membro deU'Ufficio 
politico del Partito comunista 
francese, Vlakovic membro 
del Comitato Esecutivo della 
Lega dei comunisti Jugoslav!. 
Odermat membro del Comi
tato direttivo del Partito sviz-
zero del Lavoro, Ascarate 
membro del Comitato esecu
tivo del Partito comunista 
spagnolo. 

Alia presidenza saranno 1 
membri del Comitato Centra
le. della Commissione Centra
le di controllo. del Consiglio 
nazionale della FGCI. rappre-
sentanze delle Federazioni co-
muniste, militanti del 1921, 
combattenti comunisti delle 
formazioni garibaldine che di-
fesero la Repubblica spagno-
la. comandanti della guerra 
di Liberazione. Hanno gia an-
nunziato la loro partecipazio-
ne le delegazioni ufficiali del 
PSI. del PSTUP. del Movimen
to socialisti autonomi. La de
legazione del PST sara guida-
ta dal capogruppo alia Came
ra onorevole Bertoldi e sara 
composta da Lagorio. Manca, 
Balzamo e Achilli. La dele
gazione del PSIUP sara guida-
ta dal vice segretario sen. Va-
lori e sara composta da An-
zanelli. Scarrone. MenchineHi. 
Andriani e Mafioletti. La de
legazione del MSA sara com
posta da Busoni. Fiorello e 
Orilia. 

E' stata inoltre conferma-
ta la presenza di esponenti 
del gruppo della sinistra in-
dipendente. di una rappresen-
tanza del Movimento politico 
dei lavoratori guidata dal coor-
dinatore nazionale Livio Labor. 
di una rappresentanza della 
DC. guidata dal vice segre
tario onorevole Nino Gullotti. 
di una rappresentanza del 
PRI guidata dal vice segre
tario nazionale Adolfo Batta
glia e composta da Candido-
ri e Quarenshi interverra an
che il vice segretario nazio
nale del PLI Franco Compas-
so. PartPciperanno inoltre 
rappre«entan7e della CGIL. 
della Lega delle cooperative. 
dell'AUpanza dei contadini. 
deiriJDI e di altre organiz-
zazioni sindacali democratiche 
e di mâ sa nonche numerose 
delegazioni d Tabbriche. scuo-
ie. a7i'ende agrico'e e perso
nality della cultura della 
scienza e dell'arte 

Se quella <h Knma e il cen 
tro delle celehra7ioni per il 
cinqiiHnlesim<i n-»n e certo I'u 
nica A migliaia in tutta I la 
ha si sono svnlie o si stanno 
prt-parando nwmfesiazinni as 
semblee. comi/i rlibnititi mi 
/Ml ive drtllc pin -iinpie (co 
me gli affoll.ni cnini7i pnhbli 
ci li I.nnrno di Bolngna di 
Firenze! alle" pm minute Pra 
ticamente inf.ilti non vi e Se 
zione cwtiiuniMa che non abbia 
preso o non abbia in prepara
tion* una iniziativa politica 

(Segum in ultima pagina) 

Parri 
a Longo 

Caro Longo, 
torno col pensiero a cin

quanta anni addietro. Vedo e 
saluto con voi, compagni an-
ziani del primo tempo, le om
bre gloriose dei vostri caduti 
che hanno segnato ogni passo 
della vostra lotta e della vo
stra ascesa. testimoni di una 
fede e di una tempra che e 
la vera gloria di questi vostri 
cinquant'anni. 

Io non ero allora con voi. 
Ho imparato anche io giorno 
per giorno a intendere le clas-
si lavoratrici come strumento 
di giustizia e garanzia di li
berta. Anche voi, forse, nel 
vostro tormentato cammino, 
qualche cosa avete imparato. 
- Se dalla lotta comune e nata. 
caro Longo. la uniti della Re
sistenza. e la aspirazione co
mune ad una societa di piu 
alta civilta. fedele a quegli 
ideali. che ora mi fa conside
rate la vostra forza come il 
primo pilastro di una costru
zione nuova. Voi non vi adu-
nate per esaltare i cinquan
t'anni che avete dietro le spal-
le, ma per guardare ai cin
quant'anni di lotte e di opera 
che vi attendono, che stanno 
davanti agli occhi dei giovani 
e dei ragazzi ai quali passe-
rete via via le consegne. E, 
lasciatemi offrire ai vecchi ed 
ai nuovi. al passato ed alle 
speranze. il mio omaggio ed 
il mio augurio di antico com
battente. 

FERRUCCIO PARRI 

DC e Governo alle 
strette sui fitti agrari 
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Messaggi di Lukacs 
e Aragon al nosfro 
partito 

Un servizio del no
stro inviato ad Hanoi 

A pag. 3 

A colloquio con 
Manzu 

Perche la studentes-
sa di Alghero e sta
ta sospesa? 

A pag. 5 

Undici arresti a Reg-
gio Calabria dopo 
nuove violenze degli 
oltranzisti 
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Lunamobile acco-
gliera sulla Luna 
Apollo 14 
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Dopo Burgos crisi 
nel falangismo 

II dramma della pro-
fessoressa suicida 
nell' ul'imo film di 
Cayatle 
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Legge fiscale, fitti agrari, university al cenfro dei contrast! 

Sui temi delle riforme 
si accresce la tensione 

» • • . • i 

fra i partiti di governo 
Important! decision! dovranno essere prese nei prossimi giorni 
La preparazione del congresso del PSU - Martedl la Direzione 

socialista - Le ACLI per la modifica della « legge Preti» 

Tre settlmane di attivita 
politica hanno gia permesso, 
all'inizio del '71, una prima 
veriflca: alcuni temi e mo-
tivi sono venuti alia ribalta, 
e si impongono. per l'imme-
diato futuro, come banchi di 

Srova di notevole rilievo. Con 
i settimana che si apre do-

mani, sta per cominciare una 
« stretta» che riguarda le 
decisioni del Parlamento, e 
quindi anche dei partiti. Si 
tratta anzitutto di definire i 
contenuti della legge tribu-
taria: il ministro delle Finan-
re Preti — trovando in que
sto solo l'assenso del PRI — 
sostiene che il testo del prov-
vedimento che porta la sua 
Anna dovrebbe essere appro-
vato senza modifiche di so-
atanza, mentre e evidente 
che anche nell'ambito . del 
quadripartito esistono grosse 
discordanze e riserve. Le Re-
gioni, i Comuni, i sindacati 
del resto hanno gia espresso 
con molta chiarezza la volon-
ta di ottenere cambiamenti 
profondi del testo Preti, so-
prattutto per quanta riguarda 
il rispetto delle autonomic lo
cal!. Per i fitti agrari, frat-
tanto, il contrasto e diven-
tato molto duro nel momen
ta in cui, dinanzi al movi
mento contadino che chiede 
l'approvazione della legge nel 
testo attuale — senza ulterio-
ri ritardi —, la DC si schiera 
in favore della ' introduzione 
di emendamenti peggiorativi 
e quindi per un rinvio del 
provvedimento al Senato. E 
a Palazzo iMadama, intanto, 
si accende la battaglia sulla 
legge universitaria. 

D governo dovra definire 
poi i contenuti dei prowedi-
menti per la casa e la sanita. 
E dovra inoltre prowedere 
•11a pubblicazione del clibro 

bianco > sulla spesa pubblica, 
un documento forse destinato 
a riportare in primo piano le 
dispute rumorose di qualche 
settimana fa sulle reali con-
dizioni della nostra economia. 
Per domani e anche prevista 
una conferenza- stampa del 
ministro del Bilancio. Giolitti. 

II quadro 6 completato dal-
la fase travagliata che stan-
no attraversando 1 partiti go-
vernativi, nei quali, spesso. le 
incertezze politiche si assom-
mano alia labilita degli equi-
libri intemi. La Direzione dc 
si e conclusa con voto quasi 
unanime, ma in un'atmosfe-
ra tesa. II PSU si riunira a 
congresso per la prima volta 
il 9 febbraio: all'interno si 
sono avute molte pressioni 
tendenti a giubilare il mal-
sopportato Ferri. protagonista 
molto discusso della proposta 
di Repubblica presidenziale, 
ma sembra che l'operazione 
possa avere, nella massima 
assise nazionale del partita, 
soltanto un inizio. H PSI non 
ha fissato ne il congresso, ne, 
per adesso, la riunione del 
Comitate centrale: per mar-
tedl e prevista una riunione 
della Direzione che e rite-
nuta molto importante, anche 
in relazione alle scelte poli
tiche immediate. 

La Direzione dc e destinata 
ad alimentare polemiche e 
congetture. Le sinistre affer-
mano che pud considerarsi 
aperto. ormai, nel partito 
dello «Scudo crociato >, un 
processo di « chiarimento» 
che pud portare alia costitu-
zione della nuova maggioran-
za interna. I termini di que
st© processo appaiono tutt'al-
tro che chiari. I basisti (Gal-
loni. De Mita, Granelli) han
no scritto che il dibattito in 
Direzione ha permesso il de-

Approvate 
alS'unanimita 
dal CC del 

PSIUP le tesi 
congressuali 

Si sono conclusi a Roma, nel 
pomeriggio di ieri, i lavori del 
Comitato Centrale del PSIUP. 
Le tesi congressuali, arricchite 
dai contributi apportati nel cor-
so del dibattito. sono state 
votate alia unanimita. con l'ec-
cezione di quattro astensioni di-
versamente motivate. Sono state 
approvate alia unanimita anche 
le norme congressuali. 

Al termine dei lavori il Comi
tato Centrale del PSIUP ha ap-
provato, alia unanimita, il se-
guente ordine del giorno: «II 
CC rileva l'importanza dello 
scontro politico che si e deter
minate sulle riforme tributaria, 

' della casa e della sanita e su 
altri prowedimenli economico-
sociali di grande rilievo. La re-
sistenza conservatrice che si e 
determinata nel centrosinistra e 
ha provocato contraddizioni in 
seno alio stesso governo. pud es
sere spezzata solo dallo svilup-
po di un vasto movimento uni* 
tario di massa. 

In tal senso. il PSIUP. riba-
dendo il suo impegno di lotta 
nel paese e in parlamento. ri-
volge un appello a tutte le forze 
che nella stessa maggioranza 
hanno assunto. jntorno a questi 
problemi. una posizione piu a-
vanzata perche non cedano di 
fronte alle pressioni e ai ricalti 
che in questi giorni si manife-
ttano. 

II CC esprime profonda pre-
occupazione per 1'aggravarsi 
della tensione internazionale 

dovuto alia intensificazione del 
1'aggressione imperialista con-
tro il Vietnam e nel Medio O-
riente, e soUolinea la necessita 
di una adeguata risposta popo-
lare ». 

La Camera 
ha approvato 
il "pacchetto" 

per I'Alto 
Adige 

La Camera ha ierl approva
to la legge costituzionale che, 
attuando una parte del « pac
chetto » per IA!to Adlge, In-
tende meglio tutelare i dirltti 
delle minoranze di lingua te-
desca e ladina, soprattulto 
mediante 11 decentramento al
le Province di Bolzano e Tren-
to di gran parte dei poterl le-
gislatlvi e amminlstrativi del
la reglone. Hanno votato a 
favore DC, PSI, PRI, PSU e 
i deputatl Riz e Mitterdorfer 
della SVP; PCI, PSIUP e PLI 
si sono astenuti; missini e 
monarchic! e 1'alto-atesino 
Dietl hanno votato contro. 

II prowedirnento passa ora 
al vaglio del Senato. ma — 
trattandosi di una legge costi
tuzionale — dovra tornare alle 
Camere in seconda lettura. 

II compagno MALAGUGINI 
ha motivato l'astensione del 
gruppo comunista osservando 
che, mentre nsl 1948 e nel due 
decenni successivi la formula-
zione e la pratica attuaaone 
dello Staluto Speciale del 
Trentino - Alto Adige sono ser-
viti, per responsabilita della 
DC, a comprimere i diritti 
delle minoranze e ad esaspe-
rare i contrapposti nazi-niali-
smi, con le attuali modifiche 
si tende a reaiizzare forme di 
netta separazlone tra i varl 
gruppl linguistic!. 

I comunistl non vogliono tut 
tavia impedire il compimento 
di un passo in avanti. reso 
possiblle soprattutto dall'avan 
zata delle forze democratiche 
in Italia e dalla mutata situa-
zione Internationale. 

linearsi di uno schieramento 
che va da Rumor a Donat 
Cattin, comprendendo tutto 
l'arco delle sinistre, 1 fanfa-
niani, i morotei, gli amici di 
Colombo e Andreotti e una 
parte del dorotei. Ma non si 
vede ancora sulla base di 
quali scelte - politiche uno 
schieramento siffatto potreb-
be affermarsi. 

In relazione alia Direzione 
dc, i socialdemocratici hanno 
data inizio a una violenta po-
lemica nei confront! di De 
Mita. Cariglia e giunto alle 
orfese personali. Ed 11 Popolo 
rispondera oggi che • il vice-
segretario del PSU non ha 
capito cid che ha detto il 
vice-segretario della DC. II 
giudizio di Cariglia, scrive il 
giornale dc, scade c a sgra-
devole problema di costume* 
e risulta € ovviamente forza-
to a fini polemici e in parte 
non meno ovviamente stni' 
mentalizzato a fini politici >. 

Alle < ipotesi costituzionali > 
di Ferri vi e stata un'eco 
molta lontana, ieri, con una 
intervista di Bucciarelli Ducci 
al Giornale d'ltalia. L'ex pre-
sidente della Camera affer-
ma di essere contrario alle 
tesi del segretario del PSU, 
e circa la questione dell'ele-
zione del Capo dello Stato di
ce che sarebbe < obiettiva-
mente vantaggioso* che que-
sto atto venisse > rimesso al 
voto deU'elettorato. e non al 
« corpo elettorale > costituito 
— in base alia Costituzione — 
da Camera. Senato e rappre-
sentanti delle Region!. Si trat
ta, come e evidente, di una 
tesi singolare ed ibrida. che 
tuttavia tocca il carattere di 
Repubblica parlamentare che 
i costituenti hanno voluto da* 
re al nostra assetto istituzio-
nale. 

ANDREOTTI n capo-gruppo 
dc Andreotti, con un discorso 
a Spoleto. ha affrontato alcuue 
delle questioni che sono al oen-
tro delle discussioni di questi 
giorni. Dopo una battuta pole-
mica circa gli « allarmi » lan-
ciati dal New York Times 
(che egli fa risalire alia ispi-
razione di < uomini politici ita-
Hani nervosi e pressappochi-
sti >), Andreotti ha sottolinea-
to il ruolo che svolge la DC 
in Italia. Si e riferito poi al-
l'esempio del Cite per affer-
mare che la borghesia di quel 
Paese ha sbagliato ad impe
dire €ogni sano tentativo di 
progresso* del presidente dc 
Frey e ad operare la divisio-
ne della terza candidatura 
contro Allende. In chiave ita
liana, insomma, cid dovrebbe 
significare unita della bor
ghesia intomo alia DC, nel 
«rispetto delle scadenze co
stituzionali ». Circa i rapporti 
con il PCI. Andreotti ha detto 
che i comunisti italiani non si 
schierano con una «fredda 
metodologia stalinista >. e per-
cid il confronto e piu comples-
so. < Ma la maggioranza go~ 
vernaliva — ha soggiunto — 
non pud davvero sottrarsi ai 
doveri di questa piu difficile 
lotta >. II capo-gruppo dc ha 
infine annunciato una inizia-
tiva del suo partito per la ri-
forma del Concordato. 

"*-L« La opposizione delle 
ACLI al disegno di legge sul
la riforma tributaria si evi-
denzia — afTerma un docu
mento della presidenza nazio
nale — attraverso una «de-
cisa azione di denuncia delle 
linee e dei contenuti * del 
progetto governalivo che por
ta oggi il nonie del ministro 
Preti. Le ACLI affermano che 
il provvedimento c ha come 
fine la stabilizzazione e il con-
solidamento degli attuali equi-
libri di potere e non giA una 
loro messa in dixevssione in 
senso popolare e progressista*. 

C. f. 
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ARGOMENTO: «IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO » 

GRANDE CONCORSO DELL' UNITA 
per giovani lavoratbri e studenti 

Premi: viaggi alPestero, borse di studio, libri 
- ' In occasione del 50° anniver-
sario del PCI, I'Unita bandisce un 
grande concorso nazionale a 
premi per I giovani lavoratorl 
e student!. Argomento unico del 
concorso e il seguente: 

«IL PARTITO COMUNISTA 
ITALIANO » 

II concorso e suddiviso In cin
que categorie: 

1) Per i giovani operai, 
' bracclanti, contadlni; 

2) Per gli studenti univer-
sTtart; 

3) Per gli studenti delle 
scuole medie superior!; 

4) Per gli studenti del se-
sto, settimo, ottavo anno della 
scuola dell'obbligo; 

" 5) Per gli studenti dei pri-
mi cinque anni della scuola del
l'obbligo. 

L'argomento pu6 essere svol-
to da singoli partecipanti, oppu
re elaborato da gruppi e collel-
t ivi. Si possono svolgere semplici 
considerazioni su uno o piu fo-
gl i , scritti a mano o a macchi-
na, oppure riferire esperienze, 
oppure affrontare il problema sui 
piano politico, storico, teorico, 
anche con scritti a carattere sag-
gistico. , 

Per ciascuna categoria saranno 
assegnati premi consistenti in: 
# Viaggi all'estero 

% Borse di studio annuali e se-
mestrali 

f ) Libri 

II concorso si svolgera in piu 
« tappe ». Una prima « lappa > 
avra termine il 1. maggio 1971, 

una seconda II 7 novembre 1971, 
la « tappa » finale il 21 gennaio 
1972. Al termine di ogni « tap-
pa » saranno segnalati e pubbli-
cati i migliori lavori pervenuti. 
Di tutti gli scritti vincenti o se
gnalati sara comunque curata la 
pubblicazione. 

Gli scritti devono essere in-
viati a I'Unita/Concorso, indiffe* 
rentemente alia redazione mila-
nese (viale Fulvio Testi 75, 
20100 Milano) o alia redazione 
romana (via dei Taurini 19, 
00185 Roma) del nostro gior
nale. 

Le norme dettagliate del con
corso, la composizione delle giu-
rie, I'elenco completo dei premi 
saranno resi pubblici nei prossi
mi giorni. 

Nelle campagne viene avanti una nuova unita contadina 

La legge sui fitti agrari 
fa perdere il sonno alia DC 
Come si e arrivati al testo gia approvato dal Senato - Tutto il rischio al con
tadino, nessuno al padrone - Cento miliardi Tanno alia proprieta assenteista 

Delegazioni 
contadine 

alia Camera 
per l'affitto 

Delegazioni di rappresentantl 
regionali delle organizzaaoni 
contadine aderenti alia CGIL, 
CISL e UTL, &1 sono incootrate 
con 1 Gruppi Parlamentari del
la Camera per ribadire la ri-
chiesta della deflnitiva approva-
zioae senza modifiche del testo 
approvato dal Senato della leg
ge sui fondi rustici. e per solle-
citare un deciso impegno politico 
per la emanazlone di un prov
vedimento. in tempi brevissiml. 
che consenta. su richiesta del 
mezzadro e colono. la trasfor-
mazione del loro contratto in 
affittanza. 

Di terra affittata In Italia 
ce n'e piu di 3.5 milionl di 
ettari, un quinto della su-
perficie coltivata. Le azien-
de interessate totalmente o 
in parte a questo contratto 
agrario sono oltre 880 mila. 

Un fatto e certo: tutta 
quella terra affittata alia 
proprieta rende, attraverso 
i canonl di affitto annuali, 
non meno dl 100 miliardi al-
l'anno. Una grossa rendita 
comoda, puntuale, slcura. I 
rischi sono . tutti del fitta-
volo. 

Ecco, questo e l'affitto In 
agricoltura. Ed e in questa 
realta, fatta non solo dl ci-
fre ma di miseria, dl redditi 
bassi, dl assurde discrimi-
nazlonl, caratterizzata da 
una ormai antica fame di 
civilta e dl democrazia, che 
va collocata la nuova legge, 
varata dal Senato 11 19 di-
cembre 1969 e che la Came
ra si appresta a discutere 
nel dettaglio, dopo aver con-
cluso il dibatito generale. 

Convegno di amministratori 

ed esponenti politici 

Unanime richiesta 
dal I'Emilia: cambiare 

la legge Preti 
La relazione di Fanti - Tre obiettivi 
di lotta - I controlli sugli Enti locali 

Dalla nostra redazione 
BOUXJNA. 23. 

Un largo impegno unitario co-
struito nel vivo di una dialelti-
ca di rapporti tra le piu diverse 
forze politiche. le organizzazioni 
dei lavoraton e le molteplici as-
sociaziom che raggruppano van 
oeti sociali e produttivi e con lo
ro la nuova articolazione dello 
Stato. dalla Regione ai Comuni 
alle Province: questo il pnmo 
da to emerso con foiza dal con
vegno regionale sulla riforma tn-
butana che si e tenuto stamam 
a Casalecchio per iniziativa del; 
la giun'.a emiliana e dei direltivi 
regionali dellAXCI e dellUPI. 

Un teatro gremito di sindaci. 
amministraton comunah e pro-
vmciali. smdacahsti. cooperaton. 
rappresentantl delle associaziuni 
dei commercianti. degli artigia-
ni. parlamentan. uomim politi-

ESTRAZI0NI I 0 n 0 

dtl 23-1-1971 
Ena 
lotto 

39 U 
•3 SI 
16 20 
43 St 
14 40 14 4 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoll 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venttia 
Napoli (2° estratto) 
Roma (2° estratto) 

56 44 83 
5 62 17 

x 
2 

19 49 
tS 43 

39 10 49 | 1 
44 27 15 | x 

85 | 1 
8 

23 
57 
39 56 | 2 

14 45 47 90 70 | 1 
51 50 44 23 90 | x 
9 25 89 51 55 | 1 

12 

I * 
Monte premi L 41.317.154 lire. 

Al Ml con pmtt 12 L. 4.554.000; 
•1 154 cen puntl 11 L. 133.0M; 
• I 1418 C M puntl 10 U 14.304. 

ci: PCI. PSI. PSIUP. DC. PRI. 
Un mcontro e un dibattito — 
l'assemblea e stata presieduta 
dal sindaco di Bologna Zanghe-
n. relaton il presidente della 
Giunta regionale FanU. il pre
sidente della provincia di Bolo
gna Brim, il sindaco di Mode-
na Tnva — che partendo dal
la questione specifica ha allar-
gato il discorso ai termini piu 
generali dello scontro in atto tra 
forze della conservazione e for
ze che si battono per il pro-
gresso del oaese. 

Senza perdere mai di vista 
la concretezza degli argomenti 
e degli obiettm. Fanti. nferen-
do sugii ineontri romani dei pre
sident! delle Regiom di questi 
grorni. ha sinteiizzato tre punti. 
su cui concentrare gli sforzi: 
1) giustizta tr;butana sostenen-
do le richieste in proposito del
le tre Confederazioni sindacali; 
2) democratizzazione del proces
so fiscale riconoscendo a Rcgio-
m. Comuni ed altri enti locali 
una funzione pnmaria negh ac-
certanrwnti e la preparazione al
le altre fasi del processo tnbu-
tano; 3) per la parte cne riguar
da la finanza locale, inizio del-
i'esercizio della delega da parte 
del governo a partire dal mo-
mento in cui il Parlamento ab-
bia approvato la nforma della 
legge comunale e pro\inciale. 

Fanti ha informato anche su
gli ineontri col ministro Restivo 
sui problema dei controlli. Î a 
questione nconduce. del resto. 
al tema piu generale dell'azione 
del movimento democratico per
che le Regioni abbiano tutti quei 
poteri che spettano loro. Non 
mancano. come si sa. anche in 
questo campo le resistenze ma 
anche qui si registra una posi
zione unitaria delle Regioni 
stesse. posizione riassunta in 
una lettera inviata a Resttvo e 
che dovrebbe avere risposta nei 
primi giorni della prossima set
timana. 

Clie cosa stabilisce questo 
provvedimento che tanti 
ostacoli sta incontrando al
ia Camera? 

La nuova legge consta di 
30 articolt, raggruppati sot-
to tre titoli. 

II canone e determinato e 
corrisposto in denaro (arti-
colo 1). Esso viene calcola-
to (art. 3) dalla Commissio-
ne tecnica provincials ogni 
quattro anni con questo 
meccanismo: il reddito do-
minicale del terreno - affit-
tato viene moltiplicato per 
un coefficiente compreso tra 
un minimo dl 12 e un mas-
simo di '45 volte. Le regioni 
possono determinare coeffi-
cienti di moltiplicazione di
vers!. L'obiettivo resta quel-
lo di itassicurare l'equa re-
munerazione del lavoro del-
l'affittuario e della sua 
famiglia e la buona condu-
zione dei fondi». 

Della Commissione tecni
ca provinciale (art. 2) fanno 
parte il capo dell'Ispettorato 
agrario, l'ingegnere capo del-
lTFfficio tecnico erariale, due 
rappresentantl dei proprieta-
ri del fondi. tre rappresen
tantl dei fittavoli coltivatori 
diretti, un rappresentante 
degli affittuarl capitalisti, 
Presiede la commissione il 
prefetto. 

In caso di gravi damn alle 
colture a seguito di calami-
til natural! (art. 5) i fitti 
vengono ridotti in percen-
tuali stabilite. Presso il Mi-
nistero deirAgricoltura e Fo-
reste viene istituita (art. 6) 
la Commissione tecnica cen
trale che ha diversi compiti, 
soprattutto di vigilanza sui 
lavori delle commissioni pro
vincial!. 

L'affittuarlo pud prendere 
tutte le iniziative (art. 1 e 
art. 10) di organizzazione 
e di gestione richieste dalla 
razionale coltivazione del 
fondo. L'affittuario pub al-
tresl partecipare ad organi-
smi associativi sia per la 
conduzione. la coltivazione, 
la trasformazione e la com-
mercializzazione dei prodot-
tl agricoli. 

Le ACLI sugii 
affitti agrari 

Le ACLI si sono dichiarate 
favorevoli all'approvazione da 
parte della Camera del testo 
della legse sugii affitt: agrari. 
cosi com'e stato approvato dal 
-Senato t I.'eleva/mne del corf 
ficiente sostenuta da talune for 
ze. — ha dichiarato il respon 
sab.le dpi «ettore terra ACLI. 
Antonio Picchi — ncadrebhe a 
danno degli affittuari e valoriz-
zerebbe la capitahzzarione non 
remunerata dtM la\oro a(?ri-
co!o ». 

Sabafo la manifeslazione 

Operai e studenti 
uniti a Milano 

contro la repressione 
MILAXO. 24 

L'assemblea del Mo\imento 
studentesco ha defimto. oggi. j 
contenuti politici e le modalita 
della man:festazione popolare 
contro la repress;one. il governo 
Colomlx) e rimpenalismo. che si 
terra sabato 30 a Milano. 

I-a manifestazione era stata 
gia decisa nella assemblea svol-
tasi sabato scorso: in queU'oc-
casione nsultd maggiontana la 
mozione presentata da < Avan-
guardia operaia > che ieri. ar-
roccata sulla precedente vittoria 
assembleare. ha rifiutato il con
fronto. 

Nel dibattito sono intervenuti 
numcrosi operai. protagonist! c 
dirigenti della lotta nelfe fab-
briche e per le riforme. 

Ciascuna delle parti (artl-
colo 11) pub eseguire miglio-
ramenti del fondo e del 
fabbricatl rural!. Qualora il 
locatore non esegua i lavo
ri, l'affittuarlo pub prowe-
dervi direttamente dandone 
contestuale comunicazdone al 
locatore a mezzo raccoman-
data con ricevuta di ritomo. 

Per l'esecuzione dei miglio-
ramenti (art. 13) possono es
sere concessi direttamente 
agli affittuari, singoli o as
sociate i contributi e le al
tre agevolazdoni statali o 
regionali. II locatore che ha 
eseguito i miglioramenti 
(art. 5) pub chiedere all'af-
fittuario l'aumento del fitto 
corrispondente alia'- nuova 
classificazione del •- fondo. 

L'alfittuario che ha esegui
to miglioramenti ha diritto 
ad una indennita corrispon
dente aH'aumento di valore 
conseguito dal fondo. Qua
lora la casa dell'affittuario 
non present! le condizioni di 
abitahilita egli pub eseguire 
direttamente le opere neces-
sarie e trattenerne l'importo 
delle spese relative all'atto 
del pagamento del fitto. L'af
fittuario di terreni ricaden-
ti in comprensorio consortile 
(art. 19) pub chiedere l'iscri-
zione nei catasti consortili 
insieme al proprietario del 
fondo e partecipare alle ele-
zioni degli organism! del 
consorzio. 

Queste sono le plii Impor
tant! affermazioni della leg
ge, De Marzi-Cipolla. 

r. b. 

Neanche 
i sacerdoti 
La vita sa essere molto brut-

la se la si contempla da un os-
servatorio come il Tempo. E" 
un'epoca malvaoia che si di-
stende daranti all'occhio del 
reazionario mtearale e cretino. 
II mondo ta male. 6 tutto alia 
rovescia. niente — neppure Vau-
torita — e fondato stahilmenle. 
dal caos sorgono pioram forze 
des'deroxe di norffd e di riro-
luzioni; leaoi. costumi e con-
renzioni deU'ord'mamento bor-
ahese patiscono Vassalto di una 
critica che non si ferma da-
vanii a nulla. SeHe fabbriche e 
nelle scuole ruxsuHano nuore 
generazioni straraganti. E que
sto e poco. Persino * vescoti. 
preti e suore mancano grave 
mente e danno *canria1o. Dal 
Rrasile. al Camerun. aqh Stati 
Unili. i preti conteslalori sono 
sempre d'accordo coi comuni
sti ». Ed ecco Vultima: cento 
preti romani snnn in questi oior-
nt in risita neU'VRSS. Anzi — 
dice it Tempo — c in pelleari-
nagaio » 

Anche i preti. Loro che do-
vrebhero mscynare — hrontola 
i/ giornale di AngioliUo — *il 
rispetto delle leqgi, t'nhbedienza 
civile e la sottomissione all'au-
torita *. Cuzscuno — Vha detto 
San Paolo — * sia soqgelto ai 
superiors». Ma no. anche loro 
hanno perso la fedc per cotpa 
delta liherta. « \'e hanno troppa 
e ne abusano >. 

C» dere essere. in questo 
sguardo sui mondo. qualcosa di 
temhilmenle rero. ma inaffer-
rabUe. tin prete che si a'franca 
dalla rigoghosa « liherta » del 
Camerun. un ministro di Dio 
che si ribella alia langvida de
mocrazia brasi'.iana per correr 
dielro ai comunisti non i facile 
a capirsi. Diciamo la reritd: se 
tutto questo capita per colpa no
stra ne siamo anche un po' im-
ttarazzati. Son sospettaramo di 
essere cosi attraenti. E allora 
ha ragmne il Tempo. Lo lihertd 
e nefasta. dissolre oh antichi 
mapisteri e avast a la fede. 
Seanche sui sacerdoti si pud 
piti contare: neanche loro si 
fanno piu catechizzare dal Tern 
po. E' cero. non e'e salvezza. 
Vuol dire che la civilta occiden
tal e perduta. 

r. ro. 

il piacere 
della vita 

...c'e una quantita di gents che non pub goders 
normalmente il piacere della vita per finsuHicienza 
del proprio intestine La atitichezza • infatti spesso 
causa dl mal di testa, di eruzloni della. pelle (forun-
coti), alito cattivo, mancanza d'appetito. stanchezza. 

t OPPORTUHO DUNQUE CURARE LA 9TITICHEZZA 

dolce purgante 
e regolatore intestinale 

6 indicate contro la stitichezza. 

II RIM preparato in bomboni di marmellata di frutta 
di gusto gradevole b Indicato per adultl e bambini. 

Min. SaniU n. 2853 del 2-10-1969 
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SUEGLIARSIA SUOII Dl RIUSICA 

«Io. se non sento un po* dl L.o il pud chlamare sempn-
mu5iehetta la sera, non rlesco cemente radlo-orologlo Sony. 
a prendere sonno». Molti dl- £' (razloso e utile perch* 
cono cost, ed e probablle che comple alia perfezione il ser-
tutti quanti godremmo dl una viilo dl accompagnarcl con 
Denefica distensione con la elegante discrrezione fino al 
musics sui comodioo. pur se profondo sonno. e poi dl ta-
non ce ne siamo mai postl cere puntualmente, alio sea-
11 problema. dere del tempo che gli *b- ', \ 

biamo Imposto noi, per la* 
Ma c'e un Inconvenlente: seiarcl tranquilli. Volendolo 

una volta allungati nel letto, usare lnvece come sveglia. 
e trovata finalmente la posl- rende al mattlno l'altro ser-
zione buona. dovreromo sco- viz:o. cui abbiarr.o accennata 
modarci prima o poi per spe- sopra. All'ora precisa da noi 4 
gnere i'apparecchio che par- fissata, s; accende e ci sve- <[ 
la o canta o suona. glia a suon di musica. ] > 

Non vogliamo la musical 
L'ideaTe sarebbe nn appa- La radlo-orologio Sony cl rt- 4 

recchio che funzionasse per ssreglia con una sola nola bai- <', 
un tempo prestabillto da noi, sa, vibrante, continua. L'ap-" '• 
quindici m:nutl. per eseznpfo. parecchlo e anche una nor- <', 
o mezz'ora o quanta saprem- male radJo a transistor, utl-
mo essere p:u che sufficien- lizzabile come tale a tutte !• 
te a tuffarcl In un beato le- ore. Ed e un orologio. altret-
targo. e poi si spegnesse da tanto utilizzabile ed elegant*, 
solo. L'apparecchio c'e. II suo che «fa salotto anche In ca-
nome completo e: Sony Digl- mera da letlo. In vendita nal 
matic AM radio-alarm Clock migliori r.egozl radio-TV. co-
8RC-25. sta 34 mila lire. 

COTTO FIORENTINO 
un marchio che distingue un prodotto 

I famosi pavimentt 
in cotto di Firenze 

Un antico prodotto per un 
arredamento moderno 

MANIFATTURA M O N T E C C H I 
BAGNO A RIPOLI - FIRENZE - Tel. 630.013 
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LUKACS 
E ARAGON 
AL P.C.I. 

Un patrimonio comune 
« Ero un giovane comunista quando, tra il 

consenso di tutti i rivoluzionari, venne costituito 
il partito comunista italiano. Da allora, lo svilup-
po ideologico e politico del comunismo, soprat-
tutto in Europa, sarebbe inimmaginabile senza la 
partecipazione determinante del partito italiano. 
Nella crisi teorica degli, anni Venti, fu Gramsci 
una delle personality eccezionali che cercarono, 
con successo, le vie di uscita. Gli orientamenti di 
Fronte unitario degli anni Trenta diventarono pu
re patrimonio fondamentale dell'intero movimen-
to veramente soltanto attraverso I'attivita di 
Togliatti che e stato, finora, forse il piu grande 
tattico del nostro movimento. 

« Come partito piu forte e influente del mon-
do non socialista, il partito comunista italiano — 
conseguente al programma di rinnovamento del 
XX Congresso — e quello che oggi cerca, e so-

ivente trova, la strada per una concreta politics 
di massa basata sui principi della democrazia 
proletaria ». 

GYORGY LUKACS 

La forza della maturita 
« Siamo fratelli d'eta e fratelli d'avvenire. I 

comunisti di Francia e d'ltalia sono passati attra
verso le stesse prove di sangue e di pensiero. 
Abbiamo avuto le stesse illusioni. Abbiamo dura-
mente imparato quanto costa il sogno d'utopia. 
Fratelli nella verita, fratelli nell'errore. E anche 
quando tra di noi correvano amare polemiche. 
Ah! io ero tra quelli che si sentivano piu dilaniati 
da queste polemiche: ma in una stessa famiglia, 
per la vicinanza degli esseri, le polemiche, in fon-
do, marcano meno i disaccordi che la consangui-
neita. Tutto cio e storia passata. L'infanzia, la 
giovinezza dei nostri partiti, cosa ne resta se non 
la forza della maturita? Davanti a noi abbiamo 
tempi aperti, noi guardiamo al domani con sguar-
di che si somigliano. Niente di grande e di dure-
vole nascera se non avra per base, dal mare del 
Nord al Mediterraneo, in questa amicizia, la co-
munita di certezze che fa, che fara la vittoria dei 
nostri popoli sui loro padroni. E del resto, qui sta 
il nostro dovere, che nessuno pud negare dopo 
cinquanta anni di esperienza. Gli anniversari non 
sono che occasioni. Non di offrire fiori a qual-
cuno, ma di provargli I'unisono dei cuori. II co
mune amore indivisibile di Francia e d'ltalia, e 
noi non avremo mai pid altro orizzonte che 
I'orizzonte degli uomini, altro cielo che il nostro 
cielo intatto, spalla a spalla, verso lo stesso sco-
po, inseparabilmente ». 

ARAGON 

E COMINCIATO UN ALTRO ANNO DI GUERRA, L'«ANNO DEL CINGHIALE 

I DISEGNI DEGLI 
ARTISTI ITALIANI 

Per celebrare It 50" del 
Partito - runtt& » ha pubbll-
cato e pubblichcra dncumrn-
tl, testimonialize, articoll di 
storia e dl rlevocazione, Ine-
diti e analisi critic-he, foto-
gratle rare. Per arrlcchlre 
il qtiadro di qufstl contrlhn-
tl documentarl e storico-
pnlltici Mi mezzo secnlo di 
Intte dei comunisti Italianl 
per la pace, per la liberta 
e per II socialismo, • l'Uni-
ta • ha tnvltato Rll artl«ti 
italianl a dedirare un dl-
se(fno al 50" del PCI. Nel 
numero di oggi pubblichia-
tno I prlml dUejpil e rin-
graziamo calnrosamente pit-
tori e scultorl. I dlsegnl gia 
pertenutl In redazione e 
nnelll che gli artlftl — tra 

I quail il compagno Rena-
to Guttiito — per intppgni 
di la \oro inizirranno sol
tanto net prossimi giorni. 
\erranno pubblicati nrl cor-
so del mesi di gennaio e 
febbraio. Keen un primo 
elenen degli artist! rhe han-
no adcrito all'iniziativa: 
Franco Angrll, Ugo Atlar-
di, Corrado Cagli, Ennlo Ca
labria, Robert Carroll, 
Bruno Caruso. Fernando 
Famlll, Glosetta Fioronl. 
Vincenzo Gactanirlln, Alber
to Gianqninto. Piero GIIC-
cione, Giuseppe Gnerre-
schi. Carlo Levi, Franco 
Mulas, Armando Pl/zinato. 
Allgi Sasin, Glan Gfacomn 
Spadarl, Ernesto Treccanl, 
Lorenzo Tornabuoni e Aldo 
Turchiaro. 

• Vtetnam si nrenara al let 
Hanoi vive con vigile durezza Tattesa della f esta, il 27 gennaio, e insieme la tensione per la ripresa dei bombarda
menti - La zona di Vinh-Linh la piu bombardata del mondo: 400,000 tonnellate di esplosivo USA - Ovunque si lavora 
per riattivare i rifugi e intensificare l'addestramento - La fallita strategia della « vietnamizzazione» di Nixon 

Dal nostro inviato 
DI RiTORNO DA HANOI. 

gennaio 
Verso la fine di dicembre 

Hanoi aveva gia assunto l'at-
mosfera delle grandi occasio 
ni: il Tet. la festa del Nuo 
vo Anno del calendario luna 
re anclie quest'anno cade il 27 
gennaio. era ancora lontana 
ma gia la capitale vietnamita 
respirava queH'atmosfera die. 
da noi. si puo afferrare solo 
nella lmmmenza del Natale. 
Un clima dolce. una atmosfe-
ra tersa non inquinata dalle 
esalazioni delle automobili — 
250.000 biciclette prodneono 
ingorghi nel traffico. ma non 
contribuiscono alia creazione 
dello smog — negozi meglio 
forniti di quelle poche e pic-
cole cose che arricchiscono 
la dignitosa poverta del po-
polo piu bombardato del mon
do. un andirivieni piu accen-
tuato nelle ampie corsie del 
grande mercato dove le coo
perative agricole hanno i lo
ro stands di vendita. creava-
no una atmosfera di attesa. 

Attesa di cosa? Solo del 
Tet. la Festa che e per i viet-
namiti Pasqua. Natale e Ca-
podanno riuniti insieme? Lun-
go la via della Seta che con
duce al grande mercato. da
vanti alle sue botteghe anti-
che piene di una umanita 
straordinaria intenta ai lavo-
ri piu impensati — tagliare 
«sandali Ho Chi Minn * in 
vecchi pneumatici, dipingere 
quadretti popolareschi dai vio
lent! colori, vendere i pro-
dotti della campagna. atten-
dere improbabili acquirenti di 
grandi fasci di lunghi capel-
li neri — tutto attorno al 
Lago della Spada Restituita. 
su tutti i marciapiedi della 
citta. i rifugi antiaerei veni-
vano rimessi in ordine. I ci-
lindri di cemento infissi nei 
marciapiedi, che nel corso del
le stagioni di pace precaria 
si erano riempiti di terra, di 
polvere. di cartacce. di barat-
toli vuoti. di foglie secche. 
venivano svuotati e rimessi 
in condizioni di ospitare il 
passante: e i grandi rifugi col-
lettivi delle fabbriche, degli uf-
fici. o attorno ai Iaghi. che 
erano stati sigillati come se
gno della vittoria ottenuta al
ia fine del 1968 quando gli 
Stati Uniti furono costretti a 
cessare i bombardamenti ae-
rei sui Nord. ma mantenuti 
intatti come chiaro segno di 
diffidenza nei confront! di un 
avversario giustamente defini-
to * perfido ed ostinato ». ve
nivano « sturati >. riaperti. ri
messi in condizione di funzio-
nare in qualsiasi momento. 
E chi fosse passato davanti 
agli ingressi delle fabbriche 
avrebbe potuto scorgere nei 
cortili assemblee di operai e 
di operaie. e attorno ai Ia
ghi o nei grandi viali. la mat-
tina presto avrebbe visto gio-
vani di entrambi i sessi ad-
destrarsi al maneggio del fu-
cile. alia corsa. al lancio del
le granate a mano. segno di 
una nuova mobilitazione di 
un popolo che non ha mai ces-

Una fotografia che racchiude i due aspetti della vita quotidians nel Vietnam del Nord: II lavoro, Intenso e appassionato di tutta 
una popolazlone per costruire e per ricostruire cid che e andato distrutto; nello stesso tempo, la vigilanza e la mobilitazione 
per essere'sempre pronti a dare con le arm! una risposta all'a ggressore americano 

sato di ritenersi, e di essere, 
in guerra. 

Attesa dunque della grande 
festa, e attesa insieme di una 
battaglia forse ancora piu du
ra di quella gia conosciuta, 
una grande calma ed insie
me un grande spirito di vi
gilanza, perch§ chi pu6 dire 
cosa portera al Vietnam que-
sto 1971,,1'Anno del Cinghia-
le del calendario lunare che 
sta per aprirsi? 

L'azione 
piu massiccia 
Nel Nord. la « grande retro-

via » di quello che viene or-
mai comunemente definito il 
€ grande fronte » del Sud. il 
21 novembre dell'anno scor-
so ha segnato una svolta di 
carattere fondamentale. II 21 
novembre — il ricordo e trop-
po vicino perche lo si sia di-
menticato — 250 aerei ameri-
cani attaccarono in forze. fi-
no alia mattina del 22. prati-
camente su tutta l'estensione 
del paese, sparando razzi fi-
no a 8.500 metri dal centro 
di Hanoi. Fu Tazione piu mas
siccia compiuta dagli ameri-
cani contro il Nord dopo la 

cessazione incondizionala — 
e bene ripeterlo. l'aggettivo 
e qui estremamente impor-
tante: incondizionata — dei 
bombardamenti aerei che era-
no durati quattro anni. Non 
fu un colpo di testa, ne un 
episodio a se stante. Fu qual-
cosa di molto piu grave, il se
gno che l'avversario < perfi
do ed ostinato » era tale nel
la realta. e che da esso si sa
rebbe potuto attendere di tut
to, tnnto piu quanto piu la 
sua situa7ione andava aggra-
vandosi su tutti i teatri di 
guprra dell'Indocina: perche 
questa non 6 piu la guerra 
del Vietnam, e la guerra. la 
seconda. d*Indocina: non e 
piu I'aggressione al Vietnam 
soltanto. ma I'aggressione al 
Vietnam del Sud. al Vietnam 
del Nord (tutto il paese e in 
guerra. dichiarava in ottobre 
airi7m'f<i il ministro degli este-
ri della RDV Nguyen Duy 
Trinh). al Laos e alia Cam-
bogia. 

Fossero mancati altri se-
gni. sarebbe bastata. a suo-
pare I'allarme, la incredibile 
serie di menzogne e di prete-
stuose affermazioni accumu
late nel giro di una settima-
na dopo quegli attacchi da 
Nixon, Laird e Rogers, i tre 
personaggi piu important! del

la Washington ufficiale. Quan
do i vietnamiti denunciaro-
no gli attacchi contro il Nord. 
contro tutto il Nord. Washin
gton rispose. mentendo. che 
gli attacchi erano stati conte-
nuti nella zona al di sotto del 
19 parallelo. Quando i vietna
miti provarono — e noi fum-
mo testimoni diretti di que
ste prove, i resti dei missili 
aria-terra ancora infissi nel 
fango delle risaie — che gli 
attacchi e'erano stati anche vi
cino ad Hanoi. Washington ne-
go. e poi ammise, e disse che 
tutto era stato fatto per * li-
berare i prigionieri che sta-
vano morendo» nei cam-
pi vietnamiti. 

E quando si dimostro che 
i prigionieri non stavano af-
fatto morendo — noi li ave-
vamo visti poche settimane 
prima in ottima salute — e 
che anzi proprio l'azione ame-
ricana aveva portato al feri-
mento di un certo numero di 
loro. venne tutta una serie di 
minacce sempre piu scoperte. 
e sempre piu assurde. Nixon. 
Laird e Rogers dissero. nel 
corso delle settimane che se-
guirono. che gli Stati Uniti 
erano pronti a riprendere i 
bombardamenti. non hnporta 
dove, non importa sotto qua
le pretesto. Sarebbe ha stato. 

om 
I LETTORI ricoTderanno 

che domenica scorsa 
abbiamo risposto a un 
nostro sconosciuto con-
traddittore, il Rag. R. O. 
di Mcstre, che ci aveva 
scrttto una lettera da noi, 
per esigenze di spazio, 
sommariamente (ma fe-
dclmente) riassunta. Eb-
bene, siamo Ucti di con-
statare che il Rac. R. O. 
legge con assiduita le no-
strc note ed e un alacre 
avversario, perche nella 
stessa gwrnata di dome
nica (lo vediamo dalla 
data) egli ci ha inviato 
una seconda lettera che 
abbiamo ricevuto merco-
ledi, c siccome questa 
volta (bravo Ragionicre) 
si tratta di un breve scrit-
io, non abbtamo difficolta 
a riprodurlo mtegralmen-
te. « Egregio signor For-
tcbraccio, ho letto la Sua 
risposta sulla " Unita " di 
stamane e le voglio sol
tanto rivolgere due do-
mande: perche non con* 
danna gli atti di teppi-
smo che " spaccano " Ic 
aziende, come ha detto il 
dottor Glisenti. persona 
non sospettabile? Secon
da domanda: perche Lei, 
perionalmente, come For-
tebraccio, non ha mai 
enndannato i fatti di Dan-
zica? Questa lettera non 
e lunga, la vorra pubbli-
care senza riassuincrla? 

E posso sperare in una 
sua seconda risposta? Lei 
mi saluta " con risenti-
mento *' e io La saluto 
senza amicizia. Non cre-
de che siamo pari? Rag. 
R. O. >. 

Egregio Ragionicre, co
me vede pubbhehiamo la 
sua lettera senza togliere 
ne aggiungere una virgo-
la e adesso Le rispondia-
mo premcttendo nn solo 
avvertimento- che cspor-
remo opinioni pcrsonali, 
destinate a coinvolgere 
soltanto la nostra indivi-
duale rcsponsabilita. Cio 
detto, eccoci qui con la 
questione, della qtfale ab
biamo piene le orecchie 
e le tasche, del « feppi-
smo». Questo « feppi-
smo » quando, in rari en-
si, c stato veramente tale, 
I comunisti lo hanno con-
dannato con una tempe-
stivita e con una schict-
tczza che, personalmente, 
ci hanno pcrsino dato fa-
stidio, non perche pen-
siamo che il « feppismo » 
non sia da deplorare e 
da rifiutare nettamente. 
Lo c sicuramente, a una 
condizione: che non si di-
mentichi mai come, di 
fronte al vandalismo (ra-
ro) di qualche esagitato 
o di qualche incorcientv 
che sfascia una macchina 
o abbatte un canccllo o 
malmena un dirigente, 
stiano decenni e decenni, 
per non dire secoli, di 
• tt'pprsHii > compiuti dai 
padroni, freddamente, de-
liberatamente, senza nep-
pure Vattenuante della 
esasperazione. della mise-
rta e della fatica. Ah cer-

Abbiamo un impegno 
to, vi e molto piaciuta 
luscita di Glisenti sui 
gesti dei lavoratori che 
« spaccano » le aziende, 
ma perche vi dimenticate 
che i padroni « spaccano ' 
gli uomini? 

Li « spaccano > con i 
ritmi bestiali a cui li co-
stringono, li « spaccano » 
quando li fanno lavorare 
trascurando le misure di 
sicurezza nelle fabbriche, 
li « spaccano • quando il 
loro Stato li costringe a 
viaggiare tre quattro ore 
al giorno per raggiungere 
i posti di lavoro, li « spoc-
cano » quando ingaggiano 
gli emigrati senza con-
tratti con paghe di fame, 
li * spaccano • quando li-
cenziano le donne incin-
te, li « spaccano » quan
do fanno lavorare tredi-
ci ore al giorno i bambi
ni, li * spaccano » quan
do le ragazze della Sie
mens svengono sfinite, li 
« spaccano » quando co-
stringono le lavoranti a 
domicilio a faticare come 
delle schiave, li « spacca
no » quando h mandano 
a lavorare all'estero per 
non morire di miseria. Li 
« spaccano » sempre, egre
gio Signore, e se voi co-
nosceste quel sentimento 
che si chiama riconoscen-
za dovreste inchinarvi fi-
no a terra ogni volta che 
incontrate un lavoratore, 
perchi c lui, mentre voi 
scappavate in Svizzera, 
che e rimasto qui a di-

fendere le vostre aziende 
quando comandavano i te-
deschi che volevano di-
struggerle, ed e lui che 
le difende oggi, anche 
contro i « teppisti » (ma 
quanti sono?\ che vi fan-
no comodo, che voi se-
gretamente adorate per
che vi offrono Voccasionc 
di fare oVogni erba un fa-
scio e di dire: « Ah gli 
operai.., > con le vostre 

• facce schifatc: ma chi vi 
manticne, voi, se non i 
lavoratori chi «spacca
no* le aziende? (Sia chia
ro, egregio Ragioniere. 
che quando diciamo 
« voiL»t * vostre > e cosi 
via, nan ci riferiamo a 
Lei personalmente: non 
sappiamo nemmeno che 
cosa faccia; ma ci rife
riamo a coloro che Lei 
difende e che noi, ah che 
respiro, vivamente avver-
siamo). 

Ed eccoci ai fatti di 
Danzica. E' vero, noi, per
sonalmente, abbiamo cvi-
tato di parlarne, paghi di 
quanto in proposito ha 
detto il Partito. Abbiamo 
cercato di indugiare il 
meno possibile sulla no
stra pena, che e stata 
sincera e profonda, Per
chi i comunisti soffrono 
sempre, caro Signore, 
mentre voi passatc dalla 
indifferenza alia, esultan-
za. J comunisti soffrono 
quando vengono uccisi i 
lavoratori ad Avola o i 
negri in America e sof
frono quando cadono gli 

operai a Danzica. Voi, in-
vece, quando ammazzano 
i negri ve ne infischiate 
c quando uccidpno dei 
lavoratori in un paese so
cialista godete. Si, si, go-
dcte, vi fregate le mani 
e quelle morti invece di 
colnujrvi di dcsolazione, 
vi riempiono di speranza: 
speranza che facciano di-
minuire i nostri voti, spe
ranza che quei cadaveri 
« rendano », speranza che 
quelle sciagure «frutti-
no *. Siete cosi abituali a 
sfruttarc, che sfruttate 
anche i morti, e avete un 
tale gusto per il reddito. 
che applicate la legge del 
profitto anche alle sal-
me. Noi lo sappiamo che 
becchini siete. 

Ma fra le tragedie dei 
paesi capitalisti e quelle 
dei paesi socialisti cone 
una differenza sulla qua
le non siamo disposti a 
tacere. Nei paesi capita
listi i govemanti, quan
do sono spietati e crudeti, 
lo sono perche vogliono 
che le cose reslino come 
sono o vadano addirittu-
ra indictro, mentre nei 
paesi socialisti quando i 
govemanti si inostrano 
spietati, e perche, sia pu
re sbagliando gravemen-
te, vogliono che le cose 
vadano avanti e che gli 
uomini progrediscano. 
Accade che commettano 
anche tragici errori, ma 
li commettono forse per 
conservars dei privile-

gi, per perpetuare del
le prepotenze di classe, 
per derubare chi lavo
ra? Voi siete spudorati, 
questo e noto: nuj ave
te mai osato pensare che 
Gomulka abbia aumenta-
to i prezzi per avvantag-
giare la Confindustria o 
gli speculatori cdili? E 
allora, gli errori di Go
mulka sono uguali a quel
li di Nixon? E poi Go
mulka la paga, e Nixon 
chi lo pnnisce? 

Mi pare di sentirLa, a 
questo punto. Lei che di
ce: * Errori, errori, voi 
parlate sempre e soltanto 
di errori ». Sissignore, er
rori, e ne vuole la pro-
va? 1 lavoratori, contro 
questi errori e contro le 
tragedie che a volte com-
portano, insorgono e chie-
dono riparazioni. Ma in 
nome di quali principi in
sorgono? In nome dei 
principi che hanno impa
rato dal socialismo. Quan
do c che i capitalisti 
hanno insegnato loro a 
ribellarsi per la giustizia 
e per la liberta? Siete 
stati voi che gli avete in
segnato Vlnternazionale? 
E gli avete insegnato voi 
a battersi perchi nessu
no, neppure i loro mae
stri, la tradisca? • 

Lei finisce, egregio Ra
gioniere, scrivendo che ci 
saluta senza amicizia. Me
glio cosi, perchi se fossi-
mo amici, questa mattina. 
che e la festa del PCI. 
non potremmo vederci-
Abbiamo un impegno. 
Andiamo con t lavoratori 
a cantare Bandiera rossa. 

Forfebracclo 

giunse a dire il Pentagono. 
che un» aereo venisse preso 
nel raggio d'azione di un ra-

, dar nord vietnamita, perche 
l'atto fosse considerato ostile. 
e tale da invitare ad una im-
mediata e potente «rappre-
saglia ». ' 

in questa sequela di men
zogne vi era un dato da te
ller presente: la stampa ame-
ricana, e gli uomini che non 
avevano fede cieca in Nixon. 
si interrogavano a Washington 
sui perche personaggi tanto 
important! ed autorevoli si 
laseiasseru coghere in quelle 
che sembravano contraddizio 
ni e reticenze su una azio-
ne che appariva loro sfortu-
nata (cinque aerei ed un eli-
cottero abbattuti in quella 
che doveva essere una azio 
ne di sorpresa. e l'azione per 
liberare alcuni piloti prigio
nieri andata a monte); ma i 
vietnamiti sapevano. ad ogni 
dichiarazione dei loro avver-
sari. che essi mentivano, co 
me si dice, sapendo di men-
tire, con la piena coscienza 
di stare mentendo. Sarebbe 
bastato questo. a metterli in 
guardia. 

Era la stessa serie di men
zogne alia quale essi aveva
no assistito in quel 1964 che 
sembra ora la preistoria del-
I'aggressione. quando Johnson 
invento. letteralmente inven-
to. quegli « incident! del golfo 
del Tonchim^ che, pur non 
essendo mai awenuti. gli for-
nirono il pretesto per scate-
nare I'aggressione contro il 
Nord ed awiare l'intervento 
massiccio del corpo di spe-
dizione contro il Sud. Cosi, 
se il 21 novembre i vietnami
ti erano pronti. come i fatti 
dimostrarono. a rispondere a 
un attacco che doveva essere 
« improwiso» e imparabile. 
venti giorni piu tardi essi era-
no ancora piu pronti a rece-
pire tutta la portata dell'ap-
nello che. nella forma piu so-
lenne. comitato centrale del 
partito e governo della RDV 
rivolgevano ai « compatriot! e 
combattenti di tutto il pae
se » perche fossero pronti a 
tutte le prove. 

Un appello 
solenne 

Vi era stato solo un prece-
dente di un appello altrettan-
to solenne: quello lanciato 
dal Presidente Ho Chi Minh 
quando gli americani attac
carono per la prima volta. nel 
fuoco della scalata aerea. 
Hanoi. 

Allora il Presidente disse 
che c non vi e nulla di piu 
prezioso dell'indipendenza e 
della liberta *. e che il po
polo vietnamita avrebbe do-
vuto consentire a tutti i sa-
crifici per preservarle. 

Oggi. dopo quattro anni di 
scalata aerea, e dopo due an
ni d. pace relativa che han 
no consentito di riparare cer-
te ferite della guerra. il bilan 
cio e questo: se Hanoi e sta 
ta solo toccata, e Haiphong 
selvaggiamente col pita, su sei 
grandi citta del Nord tre so-

1 no state dittrutte •U'60 o al 

HO per cento, vale a dire ra
se al suolo, su 30 capoluo-
.lu di provincia 23 sono std-
i attaccati e in varia misu 
<i danneggiati. e 9 interamen 
e distrutti. su 68 fattorie sta-
ili 66 sono state attaccate. 
70 chiese. 400 pagode. 1.600 
cuole. 100 ospedali, 500 infer 

• nerie di distretto, sono sta 
• sventrate dalle bombe ame 
cane. 
Cosi, cosa potrebbeio faro 

li piu gli americani? Distrug 
ere il resto? E per ottenere 

:osa? Nolle zone del paese che 
:!i americani ritengono piu 
icvralgiche per la guerra di 
ndocina, quelle dove il Viet-
lam si restringe fino ad esse-
p una striscia di poche de

fine di chilometri stretta tra 
<i Grande Cordigliera anna-

mita ed il mare, non vi 6 pra-
t'oamente piu nulla in pied1. 

«Situazione 
ill sconfitta> 
Ma la questione non e que-

•>ta. La questione va vista in 
quel quadro che grandi tabel-
loni multicolori n/.zati ai 
margin! delle piazze e dei cro-
'•evia di Hanoi e di altre cit
ta ricordano a ogni vietnami-
a. Essi rappresentano l'lndo 

cina tutta intera. il Vietnam 
lei Nord e quello del Sud. 
il Laos e la Cambogia. teatri 
ignuno di una lotta die e di 
versa ma che va sotto il co-
nune denominator della re 
sistenza all'aggressione ame-
ncana. Essi mostrano un Viet
nam del Sud in fiamme, un 
Laos dove le zone libere so
no piu estese di quelle anco
ra controllate dagli alleati de
gli americani. una Cambogia 
dove la stessa capitale Phnom 
Penh risulta isolata e dove i 
vitali corridoi costituiti dalle 
grandi strade che portano a 
Saigon o in Thailandia sono 
dalla primavera scorsa teatro 
di un sanguinoso lavoro di 
Sisifo. da parte delle truppe 
di Lon Noi e dei suoi alleati. 
per mantenerle aperte. Essi 
mostrano. in sostanza. quella 
che i giornali di Hanoi defi-
niscono la i situazione di 
sconfitta di Nixon », un presi
dente i cui calcoli strategici 
sono stati tutti travolti dal
la realta. e die ormai ha so
lo due anni per manovrare 
in modo da far credere anli 
americani che la sua politi-
ca e quella giusta per far 
morire meno americani e far 
morire al loro posto gli asia-
tici 

La storia recente del Viet
nam conosce un'altra c situa 
zione di sconfitta » del gene 
re: quella in cui si trovava 
il Presidente Johnson nel '64. 
quando nel Sud il regime da 
lui sostenuto era giunto or
mai sull'orlo del collasso to-
tale. Johnson scelse allora la 
c fuga in avanti > dell'aggres-
sione al Nord, per tentare di 
salvare la situazione nel Sud. 
Si sa come e andata a fini-
re. Nbton non e di verso: ha 
cercato una via d'uscita col 
colpo in Cambogia. che ha 
creato difficolta ai popoli di 
Indocina ma ne ha create an-
cor piu agli Stati Uniti. sia 
militarmente che politicamen-
te. E ora 6 tentato di cerca-
re un'altra via d'uscita in un 
nuovo attacco al Nord. che 
non potra forse avere le stes
se forme dei quattro anni di 
scalata johnsoniana, ma che 
pud essere. anzi dei'c essere, 
previsto in tutte le forme pos-
sibili e anche piu gravi: ri
presa dei bombardamenti. 
azioni di commandos, infil-
trazioni attraverso le frontie-
re e dal mare, fino agli sbar-
chi sulle coste del Nord. for
se sbarchi massicci seguiti 
da un rapido ritiro. 

Solo gli sbarchi? Un grup-
po di ricercatori del Massa
chusetts Institute of Techno
logy, in un suo documento 
di novembre. ha rivelato che 
si pensa gia. al Pentagono. 
all'impiego delle atomiche tat-
tiche. Tunica arma dell'arse-
nale americano che non sia 
stata ancora usata nel Viet
nam 

Queste sono le prospettive 
che il Vietnam, entrando ne! 
I'Anno del Cinghiale. deve pre 
pararsi a fronteegiare. Nixon 
che una ormai famosa imma 
gine della sua ultima campa 
gna elettorale mostra in un 
atteggiamento signif icatn a 
mente hitleriano — mento in 
fuori. pugno levato a minac 
ciare — e alle prese infaiti 
con due esigenze opposte e n 
traddittorie: deve ritirare I-
truppe. perche ne va di ni'"' 
zo il suo future politico, e n 
tirarle in modo da guinpiT-
alia scadenza elettorale dellf 
anno venturo potendo aff»T 
mare di avere tratto gli SM 
ti Uniti fuori del pantann d-1 
la guerra d'lndocina: e dimo 
strare di vincere egualinen'e 
la guerra, una guerra che gli 
Stati Uniti non hanno potu 
to vincere con tutta la poten 

za di oltre mezzo mihone di 
soldati. La chiave e la « viet-
nami77azione * della guerra. 
cioe la concretizzazione del
la i dottnna Nixon » che. in 
parole povere. mira a far com-
battere e morire i vietnami
ti al posto degli americani. i 
laotiam al posto degli ameri
cani. i cambogiani al posto 
degli americani. In questa 
rorsa dietro ad un sogno im 
oossibilp, e alia tentazione di 
nsolvere un dilemma insolu 
bile con nuovi colpi di ma 
no (e di testa) contro il Nord. 

siede tutto il senso della si 
tua/mne attuale in Indocina 
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Dopo I'assemblea dei Ire Direttivi 

La battaglia 
per le riforme 
porta avanti 
anche l'unita 

CGIL, CISL e UIL decise ad attuare azioni piu 
Incisive - Una linea comune per obiettivi contuni 

Quell a trascorsa e stata 
una settimana importante 
per il movimento sindacale 
italiano. L'assemblea del 
Direttivi CGIL, CISL e 
UIL, svoltasi lunedi e mar-
ted! a Roma, costituiva 
infatti — dopo la riunione 
di Firenze dei tre Consi-
gli general! — una tappa 
non facJe del complesso 
processo unitario; alia qua
le il padronato e le forze 
politiche moderate (per non 
parlare della destra) guar-
davano con interesse, nel-
la speranza che si creas-
sero ostacoli decisivi non 
solo per quanto riguarda 
l'unita sindacale ma anche 
l'iniziativa e l'azione delle 
Confederazioni e dei lavo
ratori nelle fabbriche e 
nella societa. 

Per giijstificare la prete-
sa di una < tregua sinda
cale*. del resto, gli im-
prenditori e certi esponen-
ti govemativi avevano ten-
tato di creare, nei giorni 
scorsi, una psicosi della 
crisi economica, contro la 
quale dovevano schierarsi 
anche alcuni ministri e al
ia fine lo stesso presidente 
del Consiglio. Ma le spe-
ranze di costoro sono an-
date deluse. Non solo in 
decine di fabbriche sono 
proseguiti gli scioperi ar-
ticolati per rivendicazioni 
aziendali; non solo il movi
mento contadino ha segna-
to, con la straordinaria ma-
nifestazione di martedl a 
Roma per gli affitti agrari, 
un altro grande balzo in 
avanti: non solo si e inten-
sificata la lotta contrattua-
le dei gommai con l'c asse-
dio > del grattacielo Pi
relli di Milano; non solo, 
cioe. l'iniziativa e l'azio
ne sindacale si sono spie-
gate con la forza e la com-
pattezza che ormai le con-
traddistinguono sempre, ma 
quello che doveva rappre-
sentare un c intoppo * sul-
la via dell'unita si e rive-
lato, invece. un elemento 
di stimolo. 

Ci riferiamo, in partico-
lare, alle decisioni prese 
dai tre Comitati direttivi 
di imprimere alia battaglia 

per le riforme una svolta 
decisiva attraverso la rea-
lizzarlcne di una prima 
fase conclusiva al fine di 
ottenere una immediata e 
soddisfacente soluzione del
le question! relative a ca-
sa, sanita e flsco (al ri-
guardo venerdl si e svolto 
un incontro col governo 
conclusosi con 1' accordo 
di riprendere e definire 
la discussione martedl 
e mercoledl). Ci riferia
mo anche alia decisio-
ne di <dare nuovo slan-
cio > all'azione per una 
nuova < politica di sviluppo 
economico, per la rifor-
ma dell*agricoltura e per 
il superamento dell'arre-
tratezza delle regioni me-
ridionali >. 

Su questi problemi, sin-
tetizzati nel documento ap-
provato dai tre Direttivi, 
e stato raggiunto un ac
cordo pieno e senza sottin-
tesi. E cos! anche sulla 
necessity di affrontare de-
cisamente e subito le que
stion! della scuola e dei 
trasporti, sulla esigenza di 
articolare gli obiettivi e la 
lotta per le riforme «a li-
vello territoriale e catego-
riale> e sulla decisione di 
creare «un centra opera-
tivo per le riforme». 

Certo. a queste conclu
sion! non si e giunti sen
za difllcolta e nel corso 
della riunione dei Diretti
vi CGIL. CISL e UIL si 
sono levate anche voci con-
trastant! con la « strategia 
delle riforme * e con la li
nea politica indicata dai 
documento finale. La de-
terminazione di scelte co-
sl impegnative. d'altra par
te, non poteva non solle-
vare Interrogativi, perples-
sita ed obiezioni. Ma quel
lo che conta e D fatto che, 
alia fine, dopo un dibatti-
to che a volte ha assun-
to anche ton! vivaci, i Di
rettivi confederali abbia-
no trovato. attraverso 
quella che Lama ha defi
nite la cflducia nella di
scussione». una linea co
mune per obiettivi comuni. 

sir. se. 

Per la casa, per la rif orma urbanistica, per un diverso sviluppo economico 

Martedl sc iopero generate nell# edilizia 
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, Partecipano alia lotta unitaria un milione e mezzo di lavoratori delle costruzioni — L'adesione delle altre categorle dell'industria — Soli-
darieta della Lega delle cooperative — Manifestazioni a Napoli (na zionale) e in numerosi capoluoghi regional! 
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Con il prelievo fiscale sui consumi e i privilegi al padronato 

II governo favorisce I'aumento dei prezzi 
II clamoroso esempio del caro-carne — Alti i tassi per il danaro preso in prestito 

1 prezzi sono aumentatl an-
cora a dicembre e a gennaio 
ed in misura rilevante. La 
Commissione per l'indice del 
costo della vita, che si riu-
nira in settimana, prevede uno 
scatto di due punti della sea-
la mobile. A ottobre il mini-
stro del Bilancio, on. GiolitO. 
aveva detto che <se escludia-

ma gli effetti del decreUh 
ne — rincari anche quelli, e 
voluti — i prezzi tendevano a 

stabilizzarsi. Poi, a dicembre, 
si e dptto che i prezzi c do
vevano ^ aumentare, a causa 
della tredicesima. Ed a gen
naio, perche rincarano ancora? 

Convergono, come al solito, 
sia le iniziative volute dai go
verno che quelle non volute, le 
decisioni rifiutate. U governo 
ha rifjutato di dare attuazione 
all'impegno preso in Parlamen-
to, solleritato da) movimento 
cooperativo aderente alia Lega 
e dai Sindacati, per importare 
le carni esenti da dazio. E U 
caro-carne continua a rimanere 
una delle basi del crescente co
sto dell'alinientazione. Ma il 22 
dicembre, alia chetichella, il 
governo ha varato addirittura 
un decreto in cui. sotto il pre-

testo di rivedere la tariffa su 
cui si basa 1'imposizione dei 
dazi comunali di consumo, si 
aumenta il prelievo fiscale in-
discriminatamente su tutti 1 
consumi. essenziali o voluttuari. 
accrescendo il prelievo sull'ali-
mentazione del 10-15%. E cid 
per aumentare le entrate dello 
Stato allargando. al tempo stes
so, la borsa degli incentivi ai 
profitti e le franchigie tacite od 
espresse agli evasori fiscali. La 
Lega delle cooperative e la 
Confesercenfci hanno chiesto il 
ritiro del decreto e stanno or-
ganizzando la protesta. Anche 
la Confcommercio ha chiesto il 
ritiro del decreto. ma ancora 
non ha mosso un dito per otte-
nerlo. 

Sono iniziative come questa 
che incoraggiano il padronato 
— ad esempio i cementieri, che 
chiedono un rincaro del 6% no-
nostante che il cemeuto sia ven-
duto a 800 lire al quintale con
tro un costo di produzione ef-
fettivo di 450 — a cercare nel-
l'aumento dei prezzi, anziche 
negli investimenla e nell'espan-
sione della produzione, la rival-
sa nei confronti anche dei pur 
limitati aumenti salariali. Le 

stesse aziende IRI, che lo Stato 
dovrebbe dirigere, pongono l'al-
ternativa compressione dei sala-
ri o inflazdone anziche rivedere 
i propri programmi e metodi di 
gestione. 

Al tempo stesso, in Italia si 
paga per il denaro preso in pre
stito uno dei tassi d'interesse 
fra i piu alti del mondo: l'IMI 
ha raccolto un prestito di 150 
miliardi la settimana scorsa pa-
gando 1*8.50% d'interesse. Na-
turalmente sono stati offerti 
molto piu di 150 miliardi e i ca
pital! sono rientrati anche dai-
l'estero per proftttarne. Ma 
quando l'IMI, a sua volta, pre-
stera questi soldi alle piccole 
aziende, quanto esigera d'inte-
prezzi: salvo poi ad accusare 
resse? Si sale ad oltre il 10% 
e in certi casi le piccole azien
de pagano il 14 o 15%. Questi 
interessi vengono caricati. in-
sieme ai profitti d'impresa, sui 
gli aumenti salariali come re-
sponsabili dell'mflazione. 

L'inflazione si presenta dun-
que come una scelta del go
verno per tentare di rimangia-
re le conquiste dei lavoratori 
Se essa e una «tassa ingiusta ». 
come dice 11 Governatore della 

Banca d'ltalia. i suoi effetti col-
piscono anzitutto i lavoratori; a 
cominclare dai pensionati cui e 
stata negata persino un'adegua-
ta scala mobDe. 

Si apre martedi 

il congresso dei 

Monopoli di Stato 
Martedl alle ore 10 presso la 

scuola sindacale della CGIL di 
Ariccia, si aprira il congresso 
nazionale del sindacato CGIL 
dei Monopoli di Stato con la 
partecipazione di circa 150 dele
gate La relazione sara svolta 
dai segretarlo generale compa-
gno Rosario Palamara. 

Saranno presenti al congresso 
rappresentanti della CGIL. della 
Pederstatali e di numerose altre 
organizzazioni sindacali, nonche 
le segreterie nazionali dei sin
dacati CISL e UIL del settore 
dei Monopoli dj Stato. I lavori 
del copgresso avr^nno termine 
nella serata del 29 cbrrente. 

Riforme, nuova politica del
la casa. occupazione e salari, 
nuovo sviluppo economico, 
centrato su una diversa poli
tica per il Mezzogiorno: • su 
questi temi 1 milione e mez
zo di lavoratori edili e delle 
costruzioni sono ormai pron-
ti alio sciopero di 24 ore che 
martedl blocchera l'attivita in 
tutto il settore. 

Le categorie che prenderan-
no parte alia glornata di lot
ta saranno quelle degli edi
li (1 milione), del legno (300 
mila), dei laterizi (45 mila). 
dei cementieri (23 mila), dei 
manufatti in cemento. calce 
e gesso (50 mila) e di altri 
settori affini. 

Lo sciopero rappresenta la 
prosecu?ione e la generalizza-
zione delle numerose lot-
te che i lavoratori delle co
struzioni hanno condotto in 
tutti questi mesi. a livello di 
zona, di comprensorio. pro-
vinciale. regionale e ner indi-
viduare — come ha afferma-
to il segretarlo generale del
la Fillea-Cgil. Claudio Truf-
fi — obiettivi e controparti 
anche in queste direzioni e 
sostenere senza soluzioni di 
continuita l'azione per una 
nuova politica della casa e 
per la riforma urbanistica >. 

La giornata di lotta e for-
temente sentita dai lavorato
ri. Assemblee. riunioni. han
no preparato lo sciopero di 
24 ore e le manifestazioni che 
si svolgeranno in numerose 
citta. A Napoli avra luogo la 
manifestazione nazionale dove 
a nome delle tre Federazio-
ni di categoria aderenti alia 
Cgil. Cisl e Uil. parlera Clau
dio Truffi. Manifestazioni re
gional!' si svolgeranno in Lom-
bardia. Toscana. Emilia, Li-
guria. Marche e Veneto. A 
Milano parlera Luciano Rufi-
no. segretario generale della 
Feneal-Uil. a Firenze Stelvio 
Ravizza. segretario generale 
della Filca-Cisl, a Bologna. Ge-
nova. Ancona e Padova i se-
gretari della Fillea. Cerri. del
la Filca. Oggero e Russo. del
la Feneal. Mucciarelli. 

A Napoli il concentramen-
to dei lavoratori avverra in 
Piazza Mancini alle ore 9.30. 
H posteggio dei pullman in 
via Amerigo Vespucci. II cor-
teo percorrera Corso Umber-
to. Via De Pretis. Piazza Mu-
nicipio per raggiungere Via 
Medina dove alle 11.30 parle
ra 11 segretario generale del
la Fillea-Cgil. 

Alia giornata di lotta ed al
le manifestazioni hanno assi-
curato la propria attiva soli-
darleta ed il proprio concre-
to impegno i sindacati Cgil. 
Cisl e Uil dell'industria (me-
talmeccanici, tessili. chimici. 
alimentaristi) e dell'agricoltu-
ra (braccianti e salariati). 

Le tre segreterie nazionali 
della Fiom. Fim e Uilm han
no impegnato — come affer-
ma un comunicato — tutti i 
lavoratori metalmeccanici a 
c fornire il piu concreto con
tribute all'azione sindacale dl 
martedl». 

Le tre segreterie sottollnea-
no inoltre il significato di que
sta giornata di lotta « rivolta 
ad arrestare la manovra che 
vuole piegare le classi lavo-
ratricl con 1'avvio di una fa
se di recessione dell'intera 
economia; a rispondere ai ten-
tativi che il padronato va av-
viando per la ristrutturazione 
del settore delle costruzioni e 
soprattutto a riproporre lo 
obiettivo indilazionabile di un 
intervento nel Mezzogiorno 

Interrotte le 

trattative 

giornalisti-editori 
Dopo quasi una settimana di 

Incontri tra le parti sono stati 
sospesi i lavori per la stesura 
deflnitiva del nuovo contratto 
giornalistico. in seguito all'ir-
rigidimento degli editori su una 
interpretazione restrittiva delle 
norme sulla « settimana corta >. 
con particolare riguardo all'at-
tuazione graduate dell'istituto 
(neH'arco di validita del con
tratto) nei piccoli giornali e 
nelle rcdazioni distaccate. <Gli 
editori. inoltre — dice un comu
nicato della Federazione della 
stampa — intenderebbero elu-
dere l'impegno contenuto nel 
protocollo sottoscritto a Palaz
zo Chigi — mediatori il presi
dente del Consiglio Colombo ed 
il ministro del Lavoro Donat 
Cattin — di introdurre nel con
tratto i compensi minimi ed a 
rigaggio per i corrispondenta oc
casional! o non regolati dalle 
norme esistenti >. 

< La delegazione dei giomali-
sti ha accoito la richiesta della 
controparte di aggiornare i la
vori di stesura alia prossima 
settimana per poter deferire il 
problema, ai fini di un chiari-

mento, agli organi della Fede
razione italiana editori giornali, 
convocati per il 29 gennaio. 

Nel mondo 
del lavoro 

MARITTIMI _ Le segreterie 
nazionali delle federazioni ma
rina re (FILM-CGIL. FILM-CISL 
e UIM-UIL) hanno esaminato in 
una riunione congiunta le deci
sioni adottate dai Consiglio dei 
ministri nella seduta di ten in 
merito al miglioramcnto delle 
pensioni e aU'adeguamento del
ta normativa legislativa della 
Cassa nazionale della previden-
za mannara. «Le federazioni 
marinare — k detto in un co
municato sindacale — hanno do-
vuto constatare con vivo rin-
crescimento che la decisione del 
governo di non approvare il 
provvedimento sotto forma di 
decreto legge e. quindi, con im
mediata applicazione cosl coma 
era stato convenuto con i mi
nister! responsabili, provochera 
ulteriormente ritardi e danno 
notevole ai pensionati in attesa 
nonche ai lavoratori in attivita 
di servizlo. considerata la ne
cessity di seguire le inevitabill 
procedure parlamentari >. 

Le segreterie della FILM-
CGIL. FILM-CISL e UIM-UTL 
invitano infine la categoria a 
restare < in attesa di disposi-
zioni per l'eventuale ripresa de
gli scioperi >. 

NUCLEARI — Riprende do-
ma ni in tutti i centri nucleaii 
d'ltalia la lotta del personale 
per la deflnizione del rapporto 
di lavoro sulla base delle ri-
chieste formulate dai lavoratori 
nelle assemblee e presentate 
dai sindacati alia commissione 
direttiva del Comitate nazionale 
per l'energia nucleare (CNEN). 
Lo sciopero di due ore e stato 
proclamato dai SANN-CGIL « 
dai SIN-UIL. 

APPALT1 FS — Un Invito a 
riprendere la lotta e stato rl-
volto ai lavoratori degli appalti 
delle Ferrovie dello Stato dai 
Sindacato Ferrovieri Italian! 
« avendo constatato 1'andamento 
assolutamente insoddisfacente 
della vertenza In corso per il 
settore >. La categoria aveva 
sospeso un'azione sindacale in
tra presa per ottenere la siste-
mazione nei ruoli delle FS al-
lorquando un'apposita trattativa 
aveva a\oito inizio presso il mi-
nistero dei Trasporti. 

CARROZZE LETTO - n per
sonale dipendente dalla compa-
gnia Carrozze Letto attuera uno 
sciopero nazionale di 24 ore mar
tedl 26 per il rinnovo del con
tratto. , 

G3AFICI — Proseguono gli 
scioperi articolati dei grafici per 
il rinnovo del contratto. Uno 
sciopero nazionale di 24 ore e 
previsto per il 3 febbraio. 

FIOM — II Comitato centrale 
della FIOM e stato convocato a 
Milano per il 27 e 28 gennaio. 
Discutera sulle « prospettive del-
l'iniziativa rivendicativa e della 
lotta per le riforme* e le que
stion! connesse alia seconda con-
ferenza unitaria dei metalmec
canici. 

AUTOBIANCHI — L'Autobian-
chi (FIAT) ha sospeso 400 la
voratori fino a domani. afTer-
mando che le erano venute a 
mancare le scorte di montaggio 
a causa di scioperi di reparto. 
In realta I'azienda ha voluto 
colpire gli operai in lotta. 

COLPO P'QCCHIO SULLA PRIMA INDUSTRIA AUMENTARE ITALIANA 

TUTTO PER LA CUCINA 
Nata in un «lontano» giorno di giugno del 1948 con una produzione che data lavoro a cinquanta operai, la STAR e oggi unazienda 
modernissima, ricca di oltre trenta prodotti, destinati ormai ad affermarsi anche nei principali mercati alimentari di tutto il mondo 

Le ragazze nate nel giu
gno del '48 oggi hanno 33 
arini, proprio quanti ne fa 
quest'anno la Star, queeta 
splendida, florida, rlorente 
ragazza dell'industria all-
mentare italiana. Coal an
che per la Star, come per 
una ragazza di ventitre an-
nl, questo potrebbe essere 
11 momento in cui prende-
re coscienza della propria 
funzlone aoclale. Solo che 
ai ventitre anni di vita la 
Star non e giunta eon la 
naturale spensieratezam di 
una lagatxa, ma con una 
inesauriblle carfca Tttale 
unita a una serieta di in
tent! che certamente trova 
pochi nfuali nel nostro 
Paese. 

Un giorno del 1948 
Quel kmtano giorno In 

cui il portiere dello stabi-
limer.to di Muggid aprl U 
cancello al camioncino che 
usciva a consegnare i pri-
mi dadi per brodo, chi ave
va «messo su» I'azienda, 
sapeva di correre un gros-
BO rischio. Un mercato ali-
mentare non esisteva: fino 
a poco prima con la guer-
ra che e'era stata, tutti si 
erano arrangiati come me-
glio potevano. E ora, im-
prowisamente, questa pic-
cola azienda che comlnda-
va vendendo dadi per bro
do, aveva la pretesa di in-
ventare un mercato alimen-
tare anche in Italia per da
re alia massaia cfbi prepa-
rati di assoluta genuinita 
e di facile uso. 

Qualcosa di molto simi
le a un'awentura, insom-
ma, almeno agli occhl di 
chi assisteva dall'esterno 
perche chi e'era dentro, chi 
aj?eva penaato di oomincia-
ia rattrfiU, arvra ffuarda-

to kmtano. Aveva guarda-
to cioe a un mercato ali-
mentare modemo nel qua
le la donna trova tutto cid 
che le occorre, dall'estrat-
to di came per il brodo 
alia margarina per Varro-
sto e per i dolci, dai sugo 
pronto al tonno in scatola, 
dai tortellini secchi e fre-
sen! a un brasato al baro-
lo gia preparato. 

Naturalmente tutto que
sto e facile dirlo oggi che 
sulla tavola di tutte le fa-
miglie italiane e'e spesso, 
almeno, un prodotto Star. 
Ma allora erano veramen-
te altri tempi e per ani-
vare solo a pensare che un 

giorno ci sarebbe stata in 
Italia un'azienda capace di 
produrre tutto per la cu-
cina, dai primo al secondo 
piatto, dai contomo al caf-
fe, dai condimento ai suo-
chi dl frutta, daU'acqua da 
tavola al te, ci voleva ve-
ramente una bella fantasia. 
- I 23 anni che ci sono tra 
quel glomi e 1 nostri se-
gnano perd 11 passaggio 
dalla fantasia alia realta. 

La STAR dei campi 
La Star e oggi un'azien

da con circa duemila di-
pendenti, cinque stabill-
menti, oltre mille auto-

'^'U* *\.i 

mezzl, duecentomlla punti 
di vendita, 1.300 venditor! 
H suo stabilimento-madre 
di Agrate ha una superfi-
cie di circa 150.000 metrl 
quadri, il che significa che 
non basta un giorno per 
vlsitarlo tutto. 

A Corcagnano, In provln-
cla di Parma, a Sarno, nel
la plana sarnese-nocerina 
in provincia di Salerno, a 
Minerbe in provincia di 
Verona e'e poi una Star 
che il grosso pubblico for-
se non conosce ma che e 
alia base della genuinita e 
della f reschezza dei prodot
ti che e s o n o da questa 
azienda: si iratta della Star 

•u, 
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La sede della Star ad Agrate Brlansa, all* 
ha II sue Stabilimtnto-madra che si —tend* 
metrl quadrat! • da lavar* a 1J00 

. dl Milano. Ad Agrata la Star 
una swperficle di circa 150.000 

dei campi, cioe di quella 
sezione Agrlcoltura della 
Star che e andata a cerca
re nelle migliori zone agri-
cole d'ltalia la fonte del 
proprio lavoro. E questo 
proprio perche la Star og
gi non e piu I'azienda che 
produce solo il famoso 
Doppio Brodo ma e I'azien
da che trova nei campi e 
nel lavoro dei campi nuo-
ve, profonde ragioni di vi
ta e di consumo. I pelati 
San Marzano, i piselli, i fa-
gioli, i ceci, le lenticchie, 
la frutta, tutti questi pro
dotti della terra sono col-
tivatl, raccolti direttamen-
te e trasferltl poi subito 
ai vicini stabilimenti per 
la lavorazione e rinscatola-
mento. 

Lo stabilimento di Sar
no e, inaugurato nel 1969, 
in questo senso, non solo 
uno dei piu modemi sta
bilimenti del mondo « in 
mezzo » ai campi di raccol-
ta, ma anche un contribu
te primario e importante 
al graduate sforzo di livel-
lamento fra il Nord e il 
Sud d'ltalia, 

Difesa del 
conaumatore 

Naturalmente qualcuno 
pud domandarsl come sia 
possibile mantenere la stes-
sa genuinita e freschezza 
dei prodotti della terra ad 
altri prodotti piu elabora-
tl, complessi e che richle-
dono una lunga fase dl pre-
parazione e di lavoro. II 
problema evldentemente e 
grosso perche invests la 
nature stessa deU'alimenta-
aione modema. 

Una rlsposta eaauriente 
impllcherebbe un lungo di-
aoorao wUa aontaaa abitu-

dini di vita dei nostri tem
pi, sulla necessity dl ave-
re oggi il pranzo e la ce-
na « a portata di mano», 
sulla reale difficolta della 
massaia degli anni Settan-
ta a trovare quei grossi spi-
ragli di tempo che sono 
necessari per preparare dei 
piatti gustosi. Ma qui ba-
stera dire che ogni prodot
to che oggi nasce in una 
moderha industria alimen-
tare e sempre il frutto di 
una strettissima collabora-
zione fra la cucina speri-
mentale e i laboratori di 
ricerca, 

Ora questa collaborazio-
ne da risultati tanto mi

gliori quanto piu rigoroso 
e l'approfondimento della 
scienza alimentare e quan
to piU si tiene conto dei 
criteri dietetic! che sono 
alia base dell'alimentazio-
ne modema. 

Ed e proprio per questo 
che il chimico, l'analista, 
il blologo. il dietista, il bat-
teriologo combattono ogni 
giorno una specie di batta
glia che si potrebbe chia-
mare «battaglia per la di
fesa del consumatore ». Dal 
canto loro 1 ricercatori stu-
diano, collaudano e metto-
no a punto ogni nuovo pro
dotto fino a registrarne le 
reazioni presso gruppi di 

assaggiatori selezionatl fra 
centinaia di persone per la 
grande sensibilita del loro 
palato e il cui compito e 
appunto quello di determl-
nare II gusto ideale dei 
cibi. 

Quindi, se oggi la Star 
pud lanciare nel mondo un 
piatto come «CuocomIo> 
che segna veramente l'ini-
zio di una nuova era nel 
campo dell' alimentazione 
modema, cid significa che 
la genuinita e la freschezza 
sono diventate una prero-
gativa dell'industria alimen
tare cosl come fino a qual-
che anno fa lo erano della 
migliore cucina aprivatan. 

A- *• 

> 

-

s*~ 
u * ^ " ' * * } 

" t y 

^ ^ ^ 

,*?•*'* -

y 

, 
-

• * 
/ i* 

" i 

> 
< 

' -

-< 

\&S* 
1 -

*-"~>gm 

v 

•4 
-> 

- - ? 
- * 

~*jj* 
''•£££ 

i 

Un aapafto dei laboratori Star 
tutta una aerie dl analisl che 
dietistt costantemente Impegnati 
nita a eitre trenta prodotti. 

« si prova » la buona cucina attraverso 
nutrite aquadre di chimici, batteriologi, 

ll'aisicurare le piii alte garanzie di genu!-

Mille magazsint 
mobili 

Ogni giorno aono piu <fl 
mille i camioncini, gli auv 
tocarri, gli autotreni Star 
che percorrono in lungo o 
in largo la penisola rifor-
nendo deposit! e punti dl 
vendita e questo da forso 
un'idea ancora plb precise 
di quello che e la Star o 
della genuina freschezao 
che questi suoi «magazz!» 
ni mobili* portano sulle 
tavole Imbandite dl tutto 
le famlglie italiane. 

Da quel giomo dl gh> 
gno del 1948 molta strada 
e stata fatta. 

Oggi la Star, forte 61 
una organizzazione di ven
dita che « copre » oltre 200 
mila negozi, e non solo la 
prima industria alimenta
re italiana ma una dello 
prime del mondo tanto e 
vero che essa pud ormai 
operare in simbiosi con 
una serie di societa «col-
legate* quail la Starlux dl 
Barcellona, la Star Argen
tina di Buenos Aires, la 
Inalso di Mogadiscio e la 
Sopral di Asmara, 

Dai 2500 mq. del '48 que
sta azienda e passata ai 
310.000 mq. di oggi. Ma na
turalmente non e soltanto 
una questione di metri qua
drat!. 

A fare grande la Star e 
sempre stato, in questi ven-
tidue anni, il coraggio re-
sponsabile del suoi uomi-
nl, un coraggio che in una 
produzione ricca di oltre 
30 prodotti, destinati alle 
tavole di tutte le fami-
glie italiane, riceve oggi U 
piu giusto e meritato del 
premL 
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Cercano ancora i 15 dispersi della petroliera 
CAGLIARI , 23 

I naufraghl della petroliera < Univer
se Patriot» esplosa al largo della Sar-
degna, raccolti dalle navl «Tarren* > 
• < Mercantlne », sono sbarcatl la scor-
•a notte a Sant'Antioco e sono statl al-
loggiatl In un albergo. Molti apparlva-
no con II volto segnato dalla stanchez-
i a , avevano I vestltl itracclatl • al-

cunl erano anche senza scarpe. Le loro 
condlzloni sono state, comunque, giu-
dicate buone. Tuttl I marinal super-
stitl hanno raccontato la loro terrlbile 
avventura, ma non hanno saputo for-
nlr* notlzle su qutndlcl del loro com-
pagnl che mancano ancora all'appello. 
Le rlcerche, comunque, non sono state 

tospese e stamane all'alba, navl ed ell-
cotterl hanno ripreso ad esplorare sen
za sosta la zona dl mare dove la c Uni
verse Patr iot» era andata ad Inca-
gllarsl dopo le terribili esploslonl che 
si erano verlficate a bordo. 

NELLA FOTO: la petroliera Inca-
gllata. 

Una vergognosa piaga riaperla dol coso della ragaiza di Alghero cacciata dagli studi perchd fumava 

Divisi i bimbi poveri dai ricchi 
in una scuola media di Cagliari 
La teoria classista del preside dell'« Ugo Foscolo » - II dramma del lavoro minorile - Dorme in 
classe il piccolo garzone panettiere - La repressione della societa per colpire il diritto alio studio 

Dalli nostra redazione 
CAGLIARI, 23 

II caso di Rosa Maria Pu-
ledda ha riproposto, seppure 
attravarso una angolazione 
particdlarisslma, i tern! della 
scuola in Sardegna. Intorno 
alia repressione risonante che 
si e esercitata sopra la stu-
dentessa algherese sono venti-
te crescendo le proteste de-
gli studenti e dei movimenti 
giovanlll della sinistra auto-
nomista. Di conseguenza si e 
ricominciato a discutere dei 
problemi, molto piii vastl, del 
rapporto scuola-societa nella 
Regione e delle condizioni dl 
studio dei giovani. 

Lo « scandalo» Puledda dl-
venta la cassa armonlca dl 
questl problemi che — al dl 
la dei termini umanitari — 
rivelano la sottomlsslone a 
cui sono costrette nel setto-
re dell'istruzione le olassl su-
balterne. 

«Non sono una allieva In-
degna, come vogliono far cre
dere con la inglusta sospen-
sione di un anno che ml nan-
no Inflitta. Per riuscire a fre-
quentare la scuola, e per ar-
rivare al traguardo dl un dl-

Che cosa significa perdere una fetta di vita passata? 

CON MANZU DOPO L'ALLUVIONE 
Un vuoto irreparabile, una testimonianza scomparsa per sempre - Come e « scoppiato » un f iumiciattolo - II rac-
conto dei protagonist! - Un anno fa lo scultore venne colpito da un'altra, atroce sciagura: la morte del figlio 

Dal nostro inviato ' 
ARDEA, 23 

A grandl manate, con fatica, 
buttano su nel cassone del ca
mion mucchi dl poltlglla dl 
carta. Sono llbri che si sciol-
gano fra le manl come se 
j0toero crema, sono fogli dl 
carta sporchl, imbrattati dl 
macchie dl colore, e lnchio-
atro, e fango pesante e duro 
come colla. Insomma sono 
queste le opere — per alcunl 
versi fra le piu rare e pre-
ziose — di Giacomo Manzu, 
scultore dl 62 anni, bergarna-
sco dl orlgine, flgllo dl un 
calzolaio, operalo dagli undl-
ci al diciannove anni. 

Con gli altl stivali dl gom-
ma gli operai imbarcano sul 
camion chili e chili dl cata-
loghl — circa selmila — e 
schede, e cartelle che non si 
riesce nemmeno piii ad apri-
re tanta e di ventata la poltl-
glia. E poi outtano su i di-
segni (circa 200) quel disegni 
preziosi per Manzu che ricor-
dano i primi lavori mordent! 
del lontano 1928 (appena ven-
ti anni di eta) e poi 11 38 
11 '41 e giu giu fino agli anni 
piu recenti agli anni « nobili»: 
1 bozzetti delle opere — da 
Esiodo all'Ariosto — ancora i 
disegni dl Papa Giovanni e 
della porta di S. Pietro, quell! 
innumerevoli della bellissima 
Inge, la sua donna, preziosa 
protagonista di alcune delle 
opere di scultura piii forti ma 
forse persa per sempre in 
mille espressionl sfuggenti 
lungo la serle dl quel disegni 
distruttl. Una lunga galleria 
che un torrentello da poco, gia 
oggl ritornato minuscolo e 

eornlone, ha liquidate In pochl 
mlnutl, meno dl un quarto 
d'ora. 

La moglie di Marcello Fio-
ravani, e una compagna, fun-
zionarla del nostro partito fi
no a pochl anni fa. Racconta 
con calma e con rabbla 1 mo
ment! terribili durante I qua
il vedeva dalla stretta e lunga 
finestrella del sotterraneo, 11 
suo uomo — Marcello — mo-
rire inesorabilmente affogato 
dentro la buia cantina dove, 
lnsieme al disegni, stava lui 
che era andato a salvare il 
salvabile. 

Un caso fortunato — e non 1 
Vigil! del Fuoco, o i carabl-
nieri arrivati dopo oltre un'ora 
— ha salvato Marcello: c'era-
no tre ragazzi, anzi tre « ra-
gazzini» come mi racconta 
piii tardi Manzii, che erano 11 
sul torrentello in plena e cer-
cavano di catturare suna ser-
pan afflorata. Hanno sentito 
le urla di aiuto, sono corsi e 
hanno rotto i vetri della stret
ta finestrella e poi hanno di-
velto gli inflssl perche altri-
mentl Marcello non poteva 
uscire. L'acqua, nella stretta 
cantina, entrava a vortice e 
per di piii c'era 11 l'impian-
to centrale della corrente elet-
trica, l'industriale, che, se non 
avesse scaricato fuori come e 
awenuto, avrebbe scaricato 
dentro fulminando Marcello 
Fioravani aggrappato alia fi
nestrella a due metri dal suo-
lo e immerso nell'acqua. 

Per prima, mi sembra, an-
dava raccontata la storia di 
questo lavoratore che con ec-
cezionale senso di responsa-
bilita e profonda, autentica 
sensibilita culturale, ha real-
mente rischiato la vita per 

MARCA FAUST 
oro 18 K 17 rubini - Garanzia 1 anno 
in offerta speciale al prezzo (ridotto del 
50%) di L. 7.500 - Spedizioni contrasse-
gno, oppure spedire importo 
Ditta G. Papalia Sal. Pollaiuoli, 35 R 
Genova - c.cp. 4/2620 
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r innovato e arr icch i to nei contenut i e nella 
presentazione e con I'eccezionale 
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I comunisti raccontano 
Cinqoant'anni d i i to r ia d»l PCI rc ' le tesiimcnianze dirette di 
prctagornsti, nella narra;.cr>« d i Cario Salman. r* ' t« immagim 
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ABBONATI! 
Con L. 3.000 annue riceverai la rivista con I'inserto 

IL CALENDARIO DEL POPOLO 
Vi»1« FuWio Tei t i 75 • 30162 MiUno . c/c postal* n. 3 /18891 

Lo scultore Manzu intervlstato dal nostra Inviato dopo la drammatica vlcenda che lo ha colpito 

salvare quel trecento disegni 
che stavano nel moderno, bel-
lo e aggressivo capannone do
ve il K Comitato Amici di Gia
como Manzu •> ha raccolto la 
produzione piu slgnificativa 
deU'artista. 

Ed ecco Manzu a casa sua, 
poco piu avant! del paese. Un 
grande salone dove il «de 
seign» si mischia bene con 
certe autentiche madie scolpl-
te, credo, d'Oltralpe; ma
die massicoe, dure, con so
pra dei disegni tenul, non dei 
quadri, della migliore produ 
zione del secolo europeo: un 
Picasso, un volto lungo (Mo-
digliani 1919) bottiglie e ca-
raffe a matita di Morandi, un 
lieve Matisse. Fra quelle ma
die e quei disegni — slcura-
mente un caso — c'e lo stes-
so contrasto che c'e fra ! po-
chi disegni emergent! visti nei 
fango, ormai rovinati, di Man
zu e le sculture che stanno 
al piano alto dell'edificio di 
Ardea: lievi i disegni. grosse 
grand!, con una loro forza e 
potenza vitale — ora erotica e 
ora religiosa — le sculture in 
bronzo, i busti. la famosa 
« Sedia » il gigantesco • Car-
dinale», 1'irreale m Giulia e 
Mi let o in carrozza » che sem
bra correre, e ancora 1 bel-
lissimi « Inge B e i « grand! 
amanti». 

Dice Manzii: « Che cosa pro-
vo? Nulla. Penso che c'e un 
prezzo da pagare sempre nel 
rapporto fra I'uomo e la na-
tura». Uomo e natura e 
un bel concetto e in fondo cor-
nsponde a questa filosofia dl 
Manzii a quella delle sue scul
ture e anche al distacco — 
non saprei che altra defimzlo 
ne usare — „-on il quale s! 
par la brevemente di questo in-
cidente che e un dramma E 
curiosamente i! dramma e 
quasi piii nostro. di tutti, che 
suo. Si pu6 pensare quello che 
si vuole deU'opera di Manzii, 
e di Manzii stesso, ma una 
cosa e certa quando si ve-
dono buttare a palate dei di
segni, delle opere irripetibili, 
ndotti In fango sopra un ca
mion si ha II solo pensiero 
che stiamo tutti perdendo 
qualcosa, in ogni caso, una 
fetta di culture e di ctvilta 
dell'uomo. 

Quail disegni nmpiange dl 
piu Manzii? Rimpiangere na-
turalmente e la parola sba-

gliata, ma e provocatoria. E 
Manzu risponde disciplinata-
mente: «I primi, quelli che 
mi ricordavano la mia infan-
zia e che feci nel 1928». 

Buona risposta, ma c'e mol
to altro dietro. Improwisa-
mente si capisce che Manzii 
di una cosa ha voglia: di non 
parlare piii di questa faccen-
da. E si pub capire il mec-
oanismo. Non solo si tratta 
di un caso iroppo grosso, di 
un dramma troppo profondo 

Circondato 
dalla polizia 

si spara 
I'omicida 
di Parma 

PARMA. 2.1 
Ernesto ( iaarn:cn. i l giovane 

di 23 ann; che in una cnsi di 
follia ha ucciso ien i l padre At-
t:ho e la fidanzata d r l a Niero. 
si e spara to dopo cssere stato 
circondato dalle auto della po-
hzia. a conc'us.one di un dram 
matico inseguimento L'assassino 
versa in f in di v.ta al Centro 
di nanimazione dell'Ospedale 
Maggiore. 

Ernesto Guarn-.en. comptuto i l 
duplice delitto. era nuscito — 
com'e noto — ad allontanarsi 
da Parma, probabilmente ser-
vendGsi di un p j l lman di linea. 
Nella notte ha rubato un'AIfa 
1750. che pero e stata intercet 
lata dai carabinieri sulla via 
Emilia, tra Parma e Fidenza. 

Verso le 4. la c |7.T0 > e stata 
bloccata da ogni parte. Vistosi 
circondato. Ernesto Guarmen ha 
fermato l'auto. ha est rat to la 
Beretta calibro R.35 con la qua 
le aveva ucciso i l padre e la 
fidanzata c si e esploso un col-
po in testa Quando gli inse-
gir.tori si sopo avvicinati alia 
vettura. i l giovane pareva mor-
to: invece era ancora in vita, 
ed e stato subito trasportato al-
l'ospedale di Fidenra. dove i 
sanitan. considerate !e sue gra-
vissime condizioni, ne hanno 
consigliato i l ricovcro a Parma. 

per raccontarcelo qui In me
no dl un'ora, fra due soono-
sciuti, ma c'e anche alle spal-
le una dura vaccinazione: la 
morte di un figlio di trenta 
anni l'anno scorso e un di-
vorzio in via di soluzione. 

II rapporto con la natura 
— va detto con sinoerita al-
l'uomo Manzii — e stato pa-
gato a prezzo ben caro. 

E' giusto spostare sul pro
blemi tecnici tutto 11 discor-
so. Si poteva prevedere la 
sciagura? « Certamente (e gia 
me lo aveva detto una sua 
collaboratrice, giii al cosl det
to amuseon) ma non si e 
previston. II 16 gennaio del-
l'anno passato l'acqua, sgor-
gando dalla terra, aveva in-
vaso per un palmo quella 
stessa cantina e subito si era-
no spese migliaia di lire per 
creare protezioni nuove, iso-
lamenti, sfoghi Ma come pen
sare a questa piena fulminea 
in una qualunque giornata di 
pioggia nella campagna roma-
na? Poi le responsabilita na-
turalmente. Un ponte costrui-
to in maniera che sia pure 
a un profano, appare ridico-
la: fate conto che per un tor-
rente dal fosso di meno di die-
ci metri si e fatto un ponte 
che ha al centro un pilone di 
4 metri almeno. Quel pilo
ne ha fatto da diga e l'acqua 
e poi piombata giu come se 
fosse alle cascate del Niagara. 
E il fiume non puhto? gli sea-
richi abusivi che hanno in-
golfato tutto? « Buona » am-
ministrazione della DC e del
la destra che dominano da 20 
anni scorrazzando fra Latina, 
Apnlia. Pomezia 

Si e fatta viva qualche « au-
torita » con Manzii? Nessuno, 
nemmeno il sindaco di Pome
zia che e demoenstiano e tan-
to meno ! « papaveri » romani. 

Lascio un Manzu lontano e 
amaro, sulla porta di questa 
sua casa-studio che daU'alto 
di un montarozzo di tufo do-
mina uno degh onzzonti piii 
magici e lummosi del basso 
Lazio: dal Colli Albani al ma
re di Tor San Lorenzo. 

Scendendo di 1) costeggiando 
Ardea, lungo una coilina dl 
tufo vedo alcune grotte ablta-
te, proprlo abitate con le fa-
miglie dentro. La sensazione e 
che qui non si e conqulstato 
nulla di nuovo e per di piii si 
e perso, ora, qualcosa di bello. 

Ugo Baduel 

ploma, ne ho fattl tantl di 
sacrifici in vita mia, dl gior* 
no lavoravo e di notte stu-
diavo. Prequentando I corsl 
serali dell'Enalc, ho preso la 
licenza media. Pol ml sono 
iscritta al liceo sclentifico, so
no arrivata alia seconda clas
se, ed ancora non e finita: 
lavoro e studio. 

Questa e Rosa Maria Pu
ledda. Una « canaglia »? Una 
plebea che non sa cos'e la 
scuola? 

Contrariamente a quanto 
pensano, dlcono e scrivono al-
cuni suoi professori (che, lo
ro si, non sanno cosa signifi-
ohi educare) si tratta di una 
ragazza che conosce tutto del
la scuola e del lavoro, in una 
parola della vita. 

Ad Alghero una preside ln-
teressata piii al termini for
mal! della educazione ohe al 
problemi grossi e drammatl-
ci del mondo della scuola, ha 
esercitato il suo autoritarl-
smo contro la giovane studen-
tessa. Ma quail sono le rea-
li condizioni dl disciplina e 
di lavoro in cul vivono gli 
studenti In Sardegna? 

La societa borghese e co-
loniale reagisce, quindi, con 
durezza alia violazione di un 
codice formale (peraltro non 
da tutti rispettato nel liceo 
algherese, se e vero che la 
preside fuma una sigaretta 
dietro l'altra anche davanti 
ai giornalisti che la intend-
stano sulla sua ultima pro-
dezza). Ma la stessa societa 
borghese non mette In opera 
alcun prowedimento di fron-
te alle condizioni dlsastrose-
(che sono la negazlone del di -
ritto alio studiare in scuole 
civfli) deilo stesso istituto di 
Alghero invaso abbondante-
mente dai topi e da altrl in-
setti. 

La pTofessoressa Anna Pan-
tipagni dice di avere compiu-
to il proprio dovere ohiaman-
do la polizia nel «suo» isti
tuto per allontanare Rosa Ma
ria Puledda. Una operaalone 
che — sebbene consentita al
ia preside dalla legge — non 
costituisoe affatto un esem-
plo di prassl democratica. 
Perch* allora la preside dal
la «esperienza trentennale dl 
educatrioe », .non ha ohlama-
to anche l'ufficiale sanitario 
del Comune per far consta-
tare le condizioni dell'edifi
cio? 

Non l*ha fatto perch*, 
forse l'avrebbero obbligata a 
chiudere la «topala ». 

La vita dl Rosa Maria Pu
ledda e una storia campione. 
Vale per tante altre, come lei 
stessa dice. Le cronache so
no plene della ribellione de-
gjl studenti4avoratori sard! 
che « osano » chiedere un trafc-
tamento migliore. Ma pochl 
conoscono in Sardegna e fuo
ri i casl del bambini lavora-
tori 9 studenti. Non e raro, 
al centro e In periferia, leg. 
gere cartelll netle vetrine del 
negozl: acercasi ragazzo da
gli otto al dodici anni». E' 
proibito dalla legge aasume-
re minori, ma nessuno oon-
trolla e vigila. -

A San Perdixeddu, ecco una 
testimonianza diretta, un gio
vane insegnante — dl quelli 
con fa barba, che hanno fatto 
e f anno la contestazione — ha 
notato un suo alunno dl na
ve anni sempre ciondolonl sul 
banco, con la testa che gli ca
de dal sonno. Credendolo ma-
lato, ha voluto interessarsl 
del suo caso. Avvicinati 1 ge-
nitori, la verita e venuta a 
galla. La famiglia e povera, 
ha bisogno di aiuto. Percid 
il ragazzo di giorno va a scuo
la, e di notte lavora. E' gar-
zone panettiere, con orario 
dalle 22 della sera alle 5 del 
mattino. Una durissima con-
danna, che la FILZIAT-CGIL 
di recente ha denunclato alia 
oplnione pubblica cagliarita-
na. Vi e dl piii: nei comuni, 
malgrado la legge ne faccia 
esplicito divieto. vengono im-
piegate bambine nella confe-
zione del pane. Costano poco, 
al massimo cinquemila lire 
la settimana. II lavoro mino
rile assume, poi, elevate per-
centuali nel capoluogo. Spes-
so 1 ragazzi sono costretti a 
lavorare a macchine perico-
lose. che non sanno maneg-
giare. Uno di essi. nel dicem-
bre scorso, e rimasto vitti-
ma di un gravissimo infor-
tunio: la mano maciullata, 

E cosa dire del « diritto al 
lo studio* che nell'isola non 
e certo una garanzia delle 
class! meno abbienti, dei fi-
gli dei lavoratori. Esiste inve
ce la discriminazione dl 
classe. 

Gil esempi non mancano. 
Nella scuola media Ugo Fo
scolo al Cep di Cagliari (un 
quartiere popolare, abitato da 
gente assai povera e disagia-
ta> e d'uso una pratica ver
gognosa. denunclata dai co
munisti al Consiglio comuna-
le: 1 bambini dei ceti bass! 
vengono divisi da quelli del
le famlghe bene per evitare 
pericoJose contaminazioni. 

I ragazzi del Cep, secondo 
rincredibile tesi del preside, 
costitui rebbero un rischio per 
la buona educazione del ragas-
zi non Cep. Ecco una Imma-
gine palpi tante della scuola 
dl classe: da una parte 1 fl-
gli dei ricchi, dall'altra 1 fi-
gli del poveri. 

Giuseppe Podda 

L'aereo precipitato in Francia 
' — - • • • • -* . _ - . . i . . i . i . . - _ ^ 

con 8 big dell'industria atomica 

La«sciagura nucleare» 
poteva essere evitata? 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 23 

La catastrofe aerea del Vivarais, nell'Ar-
deche. nella quale ha trovato la morte lo 
« staff » atomico francese e diventata il caso 
piu misterioso di questl ultimi tempi. 

Due inchieste parallele condotte dal mi-
nistero dell'aeronautica cercano febbrilmen-
te di appurare le cause del disastro e so-
prattutto di recuperare i document! perduti. 
E se si parla qui di mistero e perche le 
autorita negano l'esistenza di questl docu-
menti che a\Tebbero un'importanza fonda-
mentale per lo sviluppo delle armi nucieari 
franc esi. 

II gruppo si recava. su un aereo militare 
del tipo Nord 262, a Pierrelatte per una vi
sits ufficialmente deflnita di «routine > — 
quindi del tutto normale — all'officina dl 
separazione isotopica dove si dLstilla e si ar-
ricchisce l'uranio destinato alle propulsioni 
dei sommergibili nucieari o alle testate delle 
bombe all'idrogeno. 

Per queste ragioni di normallta. sempre 
stando alle dichiarazioni ufficiali, il gruppo 
non recava con se document! segreti o con-
fidenziali. Di conseguenza, ammessa la gra-
vita della perdita e la difficolta a sostitulre 
uomlni che avevano nelle proprie mani le 
chiavi dell'organizzazione atomica francese, 
era da scartare qualsiasi ipotesi di sabotag-
gio, di missione segreta, di piani scomparsi 
nelle nevi del monte Vivarais. 

Eppure le misure di sicurezza prese dagli 
organism! statali per impedire a qualsiasi 
<non addetto> di portarsi non diciatno sul 
luogo della catastrofe ma a qualche chilo-
metro da esso (100 kmq sono statt Isolati 
dalla gendarmeria), le polemiche sulla tragi-
ca leggerezza di riunlre su un solo aereo tan
te personalita legate ai piu intimi segreti del
la produzione nucleare francese, le lunghe 
ore di silenzio trascorse prima che il com-
missariato per 1'energia atomica e il Mi-
nisfcero della difesa fornissero i nomi delle 
vittune, il tipo di operazloni di ricerca e di 
soccorso, rallontanamento dal luogo del di-
gastro — ancora stamattina circondato da 
nepartl speciali — non soltanto dei giornalisti 
(praticamente sequestrati negli alberghi del
ta regione). ma perslno di un distaccamento 
deU'esercito che era stato inviato per acce-
lerare le operazioni, tutto sembra smenb'r* 
le dichiarazioni umciali e prova il contrario. 

cioe la qualifa altamente strategica della 
piccola spedizione a Pierrelatte. 

Ieri mattina, venerdi. un elicottero riusd-
va a posai-si non lontano dall'impennaggio 
deH'aereo e i suoi occupant! si preoccupava-
no in primo luogo di approntare una piatta-
forma per facihtare 1'arrivo di un secondo 
elicottero che recava a bordo personale spe-
cializzato e fldato mentre tutta la zona ve-
niva praticamente isolata dal resto del mon 
do. AH'ora in cui scrivlamo, cioe due gtorni 
dopo la sciagura, il mistero e lung: dall'es-
sere chiarito e forse — come accade quasi 
sempre in questi casi — non lo Sara mai. 

E non parliamo del mistero che avvolge 
Tincidente in se. provocato forse dalla bufera 
di neve, forse dal guasto di un altlmetro. o 
da un errore di rotta, o. come insinuano 
alcuni da sabotaggio, ma parliamo del mi
stero di questa missione che, contro tutti J 
regolamenti in vigore. aveva accentrato su 
un solo aereo un cosl cospicuo numero di 
personalita legate direttamente alia farce d« 
Irpppe francese. cioe a uno dei pilastri del 
1 indipendenza e dell'autonomia della Francia 
rispetto alia NATO. 
, La radio govemativa. smentendo le affer-
mazioni ufficiali, e proprio partendo dalle 
lmpressionanti misure di sicurezza che da 48 
ore anziche aUentarsi vengono rafforzate. in 
siste non soltanto sulla presenza a bordo del-
1'aereo di piani segreti importanu". ma avan-
za al riguardo quattro ipotesi: 1) piani rela-
tivi a una nuova testata nuclere; 2) plana di 
bllancio delle ultime esplosioni nucieari fran-
cesi nel Pacifico; 3) piani deH'armamento 
nucleare del sommergibile atomico franoeM 
cRedoutable* (il che spiegherebbe la pre
senza del contrammiraglio Landrln); 4) U 
disegno definitivo del sistema di minlaturiz-
zazlone della bomba H francese. 

Dal canto suo «France soir > di questo 
pomeriggio afferma che a bordo del Nord 
262 viaggiava una borsa in cuoio marrone. 
non ancora ritrovata. contenente 1 documenti 
dei silos deH'altipiano d'Albion dove sono 
riposte le bombe atomiche francesi e le testa
te dei sottomarini nucieari tipo c Redouta-
ble>. 

Anche se una sola di queste ipotesi doves-
se essere vera, si tratterebbe di una perdita 
destinata a ritardare di molti mesi la messa a 
punto di quella «forza di dissuasione nu
cleare y nella quale la Francia ha versato 
sonune favolose. 

Augusto Pancaldi 

% Ganfmnco^ 
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Gianfranco ContW 
LETTBWTURAITAUANA 

vwll 

pagine 1.054. L. 6.000 

£ il primo volume di una serie di raccolte 
antologiche sulla letteratura nazionale 
destinata a chiudersi con la Letteratura 
dell'ltalia unita 1861-1968 pubblicata nel 
1968 e seguita con notevole fnteresse 
nell'ambito scolastico e non scolastico. 
Lo scopo principale deU'opera e di illu-
strare il significato dei testi e U valore, 
cost lontano dalla nozione moderna. 
della poesia, della letteratura e della lo
ro teorizzazione per autori 0 fettori del 
tardo Medioevo. 

Giuio Carlo Argan 
L'ARTE MODBHU 

1770/1970 
pagine 786, 921 illustrazioni. L. 5.000; 

in edizione rilegata L. 6.000 

Attraverso- I'analisi delle opere d'arte 
una nuova storia delle idee: daldibattito 
di Classico e Romantico fino aU'attuale 
stato di estrema tensione tra lattivita 
degli artisti e la realta sociale. 

A giomi in libreria un testo fondamentale atteso da anni 

Giovanni MaccNa/LA LETTHtATuRA FRANCESE 
» tomi di 8S6 pagine complcssixc. L. 3.000 
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AC QUE PULITE CON LA CHIMICA 

II problema dell'inquinamento delle acque da parte dei detersivi 
si pud risolvere con i detergenti biodegradabili a base di alchilbenzeni linear!.' 
Impegnati costantemente ad impiegare la chimica in aiuto dell'uomo e del suo 
mondo, sin dal 1965 siamo produttori di alchilbenzeni lineari, 
con una capacita annua prossima alle 100.000 tonnellate. 

DBS tuttodalpetrolio 

SOCIETAITALIANA 
* ' » , * . 
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Nel capoluogo siciliano opera una centrale della provocazione 

DECISA REAZIONE A PALERMO 
CONTRO AGGRESSIONIFASCISTE 

Un classico intreccio da « strage di Stato » 

DOVE SI 
VUOLE ARRIVARE? 

PALERMO. 23. 
A Palermo opera una cen

trale della provocazione. Una 
serie di episodi qui verifica-
tisi sembrano ideati dagli stes-
si «cervelli » che hanno di 
retto le azioni di Milano e 
che, in questi giorni, agisco-
no a Trento. II classico in
treccio da « strage di Stato >. 
(Valto funzionario di polizia, 
inspiegabilmente disattento. U 
terrorista fascista, sempre in-
trovabile, il magistrato trop-
po occupato a denunciare ope-
rai e studenti, la personality 
politico che punta swU'avven-
tura. pur d'avere una rivinci-
ta sullo spostamento genera-
le della situazione a sinistra) 
trova qui pero una variante 
originate nel sostegno di uo-
mini e metodi propri della 
tradizione mafiosa. 

« Basterebbe in questi gior
ni che, in qualche manifesto-
xione di piazza, si ammaz-
xasse qualche poliziotto e ap-
parisse jra i dimostranti qual
che arma da fuoco. La situa
zione potrebbe precipitare in 
poche ore. Toccherebbe al go-
verno e al Capo dello stato 
dichiarare lo stato d'emergen-
za...» questa cinica dichiara-

zione, rilasciata da un alto 
junzionario del ministero del-
Vlnterno, appariva sul setti-
manale Panorama nel luglio 
1969; e appena ieri, sull'aereo 
Roma Palermo, un ginvane 
e ancora non alto — ma cer-
to destinato a brillante carrie-
ra — junzionario di P.S. cost 
riassumeva la situazione sici-
liana: < E* nel vuoto politico, 
nella psicosi della paura, nel-
la disgregazione dello Stato 
che gli estremisti possono im-
punemente agire. In questa 
situazione. vede, ognuno e por-
tato a parteggiare per I'estre-
mista meno pericoloso e quel 
ragazzi che si compiacciono 
di farsi chiamare fascisti so-
no solo, in genere, dei bravi 
ragazzi in cerca d'avventure... 
Se non ci fossero chi so io, 
non esisterebbero problemi...*. 
Per poi concludere piii o me
no con le stesse parole che, 
nell'intervista a Panorama gia 
citata, diceva il suo superio-
re: c Se invece di un De Mau-
ro qualsiasi scomparisse un 
grosso deputato, allora Roma 
dovrebbe muoversi e finalmen-
te noi potremmo agire, agire 
sul serio! >. 

4000 lavoratori e studenti denunciati 
La situazione, con pace lo-

ro, non hd bisogno di chiavi 
particolari per essere inter-
pretata: basta vedere le cose 
e ragionarci su. 

Da una parte: oltre 4.000 
operai, studenti e braccianti 
denunciati in Sicilia in po-
chi mesi. II procuratore del-
Id Repubblica di Palermo, 
Scaglione, i attivissimo in que
sto setlore, e il collegamen-
to con la questura non & tnai 
intralciato. Pensate che si so-
no aperte procedure giudizia-
rie contro braccianti, accusa-
ti di aver piantato alberelli, 
per rimboschire zone aride 
e franose; e che un certo nu-
mero di tranvieri palermitani 
sono stati incriminati per pe
culate, perche durante uno 
sciopero hanno usato benzina 
dell'azienda per portare tutti 
gli autobus alio stabilito pun-
to di concentramento! Dall'al-
tra parte — come denuncia-

to in un documento comune 
del PCI, PSl e PSWP paler
mitani — la p'tii sconcertan-
te incapacita d'agire verso for-
ze che ormai apertamente agi-
scono contro la Repubblica. 

Gia nel 1969, spesso in coin-
cidenza con analoghi episodi 
verificatisi in altre citti sici-
liane, a Palermo scoppiano 
bombe, net luoghi piu dispa-
rati (persino una chiesa!). E 
non si trova nessuno. 

Nel maggio scorso, al club 
€ Trocadero» viene scoperto 
un deposito di bombe e una 
raccolta di mappe, con gia se-
gnati i luoghi di futuri atten-
tati. Le autorita si chiudono 
in un deciso riserbo... 

Nell'ottobre 1969. in un po-
ligono di tiro, un carabiniere 
sorprende varie persone che 
si allenano con raitra e ma
chine - pistole. Tutto finisce 
in qualche arresto. 

Bombe e sconfitta di Ciancimino 

In tutto a 1970, le esplo-
sioni e gli attentati si conta-
no a decine. Dopo la vitto-
riosa battaglia politica con-
dotta contro Ciancimino, la 
situazione si fa ancora piu 
pesante. L'azione condotta dal
le sinistre, la lacerazione in 
seno alia DC aprono un se
rio problema, a pochi mesi 
dalle elezioni regionali, pro
blema che inutilmente si cer
ca di sviare, creandc vari di-
versivi. ultimo dei quali quel-
lo di creare un * clima da 
Reggio Calabria >. Risultata 
impossibile Vavventura di mas-
sa, si intensifica la strategia 
della tensione. Le forze rea-
zionarie, i gruppi di potere 
mafiosi — come ha denuncia-
to il compagno Occhetto in 
una riunione dell'attivo dei 
comunisti palermitani — han
no urgenza di passare alia 
controffensiva, dopo lo scac-
co Ciancimino, prima che la 
consapevolezza che e possibi-
le sconfiggere la prepotenza 

dia nuova forza all'azione del-
le masse popolari. 

La controffensiva parte da 
una trama provocatrice. Sul 
piano politico, mentre nella 
DC, fanfaniani e uomini del 
gruppo Rumor - Piccoli sal-
dano apertamente i tow lega-
mi per soffocare ogni dissen-
so interno, si crea strumen-
talmente un clima di incer-
tezza, di paralisi e crisi con-
tinua nel comune, nella pro-
vincia e nella regione, per 
stancare e provocare sfiducia 
nelle possibility della demo-
crazia di operare attivamente. 

H MSI riapre ed aumenta 
le sue sezioni; mentre fiori-
scono qua e Id, addirittura, 
come a Catania, sedi distin-
te dei tvolontari del MSI*. 
Con molti mesi di anticipo, 
Almiranle apre la campagna 
elettorale e Palermo, e riuni-
see, nella stessa occasione, rap-
presenlanti dei gruppi extra 
parlamentari di destra, uomi 
ni assai noti alia Questura 

palermitana. Alcuni di questi 
fiauri (« brnvi ragazzi in cer
ca d'avventure * come li ha 
definiti il mio compagno di 
viaggio) li troviamo puntual-
viente citati nelle cronache 
degli attentati e dei ritrova-
menti d'armi, ma sono sem
pre liberi e in circolazione. 

La trama e ordita abilmen-
te. Accadono fatti grossi, ma 
se ne pubblicizzano solo alcu
ni, e solo quando conviene. 
Non si e ditto, ad esempio, 
sulla stampa nazionale il giu-
sto rilievo alle bombe scoper-
te nella notte di Capodanno 

Un giovane magistrato ci 
ha confessato di aver letto 
un elenco di nomi di altre 
brave persone che nei giorni 
caldi di Reggio Calabria face-
vano la spola fra Palermo e 
Reggio, e, guarda caso, sono 
in qualche misura le stesse 
brave persone che si incon-
trano sia nelle file della de
stra € bombardiera t sia fra 
gli amici di potenti elettori 
democristiani. 

Ne £ trascurabile il que-
store di Palermo, uomo dal-
la fervida mente. Sua la bril-
lante operazione fin qui con
dotta per « risolvere » il caso 
De Mauro, il giornalista scom-
parso da quattro mesi: tante 
piste, col risultato che sap-
piamo. Sempre sua la denun-
cia contro un giovane greco 
accusato del ferimento di un 
deputato missino, ferimento 
avvenuto in circostanze tut-
t'altro che chiare, alcuni me
si fa. L'accusato ha due me-
riti: £ un antifascista ed e* 
morto ad Atene durante un 
attentato. Quale miglior c col-
pevole »? Poco importa poi se 
nessuno I'ha mai visto a Pa
lermo, se nessuno lo conosce. 
Intorno al caso si costrui-
see una grossa montatura, si 
interrogano decine di perso
ne, si minacciano gli studen
ti greci di rispedirli dai cc~ 
lonnelli. Si fa di piu: come 
rivela il quotidiano democra-
tico « L'Ora > si cerca di coin-
volgere nella faccenda i re-
dattori di questo giornale 

Mentre nella capitate sici-
liana seguitano a c parlare > 
le bombe la questura consen-
te domenica 10 gennaio, come 
denunciano t compagni Maca-
luso e Gian Carlo Pajetta in 
una loro interrogazione al mi-
nistro degli Interni, «lo svol-
gimento di un corteo fascista 
nel centro della citta i cui 
partecipanli, armati di manga-
nelli e catene. esaltano e mi
nacciano apertamente la vio-
lenza fascista contro Vordina-
menio democratico, la stam
pa e i partiti antifascisti. Gli 
interroganti hanno fatto pre-
sente che questo corteo i sta
to preceduto da altre mani-
festazioni apertamente eversive 
e da atti terroristici che por-
tano il segno inconfondibile 
del fascismo*. 

Che succede a Palermo, an-
zi che cosa si vuole succe-
da? PCI. PSl e PSWP han 
no avanzato. denunce precise 
e richiamato precise respon 
sabilita della classe politica e 
della questura. Per ora nessu
no sembra voter rispondere. 
E le cose dette per Palermo. 
valgono anche per Catania. 
Trapani. Capo d'Orlando, Bar 
cellona, Messina e decine di 
altri centri siciliani. Dove si 
vuole arrivare? 

Alessandro Cum 

I teppisti tentano di attaccare la Federazione del 
PCI e sono respinti dai compagni - Assente la po
lizia - Incursione contro alcune scuole: uno stu-

dente diciassettenne gravemente ferito 
Dalia nostra redazione 

PALERMO, 23 
Grave provocazione fascista, questa mattina, a Palermo: una 

squadraccia nera, con caschi, catene e spranghe di ferro, ha 
cercato di Irrompere nella sede della federazione del partito. 
Fallito il tentativo grazie al pronto intervento di nostri compa
gni, e non della polizia, i teppisti hanno cominciato a lanciare 
sassi contro la sede del partito. 

La stessa squadraccia, sempre questa mattina, aveva fatto 
Irruzione in numerosi istituti scolastici. Un giovane studente 
democratico del « Cannizzaro » e stato pestato a sangue e si 
trova ora ricoverato all'ospedale con prognosi riservata; si 
chiama Caronia Ferdlnando, di 17 anni. Ieri, altri due giovani 
erano stati aggrediti dai fascisti. 

La reazione dei movlmenti giovanili di sinistra e del movi-
mento studentesco e stata immediata. Un imponente corteo di 
migliaia di giovani ha attraversato la citta protestando contro 
le aggression). 

La Federazione palermitana del partito ha emesso il seguente 
comunicato stampa: 

« Ancora una volta a Palermo si sono verificati intollerabill 
episodi di violenza fascista. 

« Queste aggression! nei confront) degli studenti e alle sedi 
del movimento operaio, si inquadrano nel disegno piu generate 
portato avanti nel nostro Paese, foraggiate ed incoraggiate, se 
non protette, dalle forze reazlonarie del partito dell'avventura 
che si annidano all'interno e all'esterno del governo e nei corpi 
separati dello Stato (polizia e magistratura), e che tendono a 
colpire le conquiste di democrazia e di potere del movimento 
operaio e studentesco. 

« I comunisti palermitani — conclude il comunicato — fa-
cendo appello alia vigilanza democratica si impegnano a svi-
luppare la loro azione nelle fabbriche, nelle scuole, nei quar-
tierl, per creare una unita di tutte le forze popolari, per svilup-
pare la lotta per I'occupazione, le riforme e lo sviluppo conse-
guente della democrazia, e chiedono con forza lo scioglimento 
delle formazioni fasciste e I'arresto immediato dei noti provo-
catori che agiscono a Palermo i . 

g. i. 

Dopo I'assalto missino all'UIL 

Milano: ferma 
risposta ai teppisti 

MILANO. 23. 
Circa 400 fascisti. diretti dai 

< commissario straordinario > 
Servello e aizzati da un vio-
lento discorso del consigliere co-
munale missino Petronio, noto 
manganellatore, harmo cercato 
oggi. alia fine di un comizio al 
c Dal Verme >, di assalire la 
sede della UIL e di complere 
altre squallide imprese secondo 
I metodi teppisticr che sono lo
ro propri. 

Le segreterle provinciali del
la CGIL. CISL e UIL si sono 
immediatamente riunite ed han
no deciso una grande manife-
stazione di tutti i lavoratori. 
delle forze democratiche e anti-
fasclste per martedl, alle 18. 

c L'attacco delle forze rea-
zionarie — dice il comunicato 
dei Sindacati — che si accom-
pagria ad una feroce campagna 
antisindacale. deve trovare una 
ferma e decisa risposta operaia 
e popolare nella manifestazione 
di martedi e nel coerente svi
luppo delle Iotte sindacali uni-
tarie.che rappresentano il mez
zo piu efficace per assicuraxsi 
la conquista degli obiettivi di 

Lecco in piazza 
contro i fascisti 

LECCO, 23. 
Durante un raduno neofascl-

sta, un gruppo di teppisti ar
mati di manganelli, catene e 
bastoni hanno aggredito alcu
ni cittadini ferendo, fra gli al
tri, il segretario della C.d-L. 
Gli aggressori si sont; poi ri-
fugiati in un hotel mentre mi
gliaia di antifascisti riempiva 
no la piazza antistante. Due 
fascisti venivano scovati arma
ti e portati al commissariato. 

II rifugio dei teppisti veniva 
letteralmente assediato dai di
mostranti. La P.S. procedeva 
all'arresto di quattro malviven-
ti per porto abusivo d'armi e 
apologia di fascismo: erano 
tutti e quattro venuti da altre 
province. 
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rinnovamento economico e so-
ciale che i lavoratori si sono 
prefissi e per sconfiggere ogni 
disegno antidemocratico delle 
forze conservatrici e reaziona-
rie >. 
- Le squadracce fasciste si era-
no scatenate al termine di una 
manifestazione al cinema c Dal 
Verme > che aveva sostituito 
all'ultimo momento l'annunciata 
« adunata > in piazza Sant'Am-
brogio. vietata dalla questura 
in seguito alia precisa denuncia 
del nostro giornale. Servello, e 
sopratutto Petronio, avevano ap
pena finito i loro infuocati di-
soorsi, tutto un invito alia vio
lenza e quincti passibili di de
nuncia per precisi reati, quan
do i teppisti si sono messi in 
azione. AlTuscita dai cinema 
essi tentavano di improvvisare 
un corteo. ma venivano subito 
dispersi dalla polizia. I neofa-
scisti si spezzavano allora in 
gruppi bene armati di bastoni, 
catene, bulloni e elmetti. Una 
squadraccia raggmngeva cor-
so Venezia e quindi via Salvini, 
dove ha sede la UIL. Erano le 
12.30 circa. 

I fascisti oercavano di rag-
giungere gli uffici, infrange-
vano i vetri del primo piano 
aggredendo sul portone il com
pagno Silverio Pirraglia, diri-
gente sindacale dei metalmecca-
nici, che rimaneva ferito e do-
veva essere medicato al pronto 
soccorso. Nello stesso tempo i 
teppisti tentavano analoghe sor-
tite in piazza del Duomo. in 
piazza Trieolore e in corso Mon-
forte, dove la polizia effettuava 
una nuoca carica disperdendoli. 

II bilancio al termine della 
giornata e di 19 arresti: 17 fa
scisti per porto abusivo di armi 
e due per I'assalto alia UIL e 
di 10 fermi. 

Le segreterie della CGIL, 
CISL e UIL hanno espresso la l 
loro solidarieta ai lavoratori ed 
ai dingenti della UIL milane-
se. Le Confederazioni not a no 
come episodi av\cnuti «rap
presentano la conseguenza del 
clima politico ed antisindacale 
messo in atto da alcune forze 
reazionane nel Paese >. 

Anche ieri barricate nei quartieri e scontri con la polizia 

Reggio Calabria: violenze degli oltranzisti 
II vescovo Ferro tenta di minimizzare I'uccisione dell'agente colpito sul treno da una sassata — Colombo rin-
via I'incontro col sindaco Battaglia, che continua a contestare il potere della Regione nella scelta del capoluogo 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, 23 

La guerra dei nervi tra 
forze dj polizia e sobillatori 
— i quali tentano a tutti i 
costi di ncreare li clima di 
violenza dei mesi scorsi in
torno alia questione del ca
poluogo regionale — e con-
tmuata anche oggr. dopo che 
in noltata la polizia aveva 
potulo togliere, senza che vi 
fossero reazioni, le barrica
te erette ieri sera dopo la 
proclamazione dello sciope
ro ad oltranza, verso mez-
zogiorno un'altra ostruzione 
e stata nmessa su al corso 
Garibaldi, davanti alia Ban 
ca d'lulia, nel pomenggio 
mczza sUrcionata 6 stata 
fatta saluue dai passaggio di 
un camion pnvato. in serata 
pero. prima verso le ore 18 
e poi alle 19.30. di nuovo 
gli scontri. Gruppi dl agi 
Utori. alle spalle del tcairo 
comunale, hanno cominciato 
Q MKlare sassi contro poll-

ziotti e carabinieri e all'in-
dirizzo della sede del PSl; 
le forze di polizia hanno ri-
sposto sparando candelotti 
lacrimogem, cui si e aggmn 
to un violento scroscio di 
pioggia che ha contnbuito 
ad allontanare i dimostranti. 
Questi pero sono tornati alia 
carica piu tardi Ianciando 
sassi e bottiglie incendiarie. 
Polizia e carabinieri fermava-
no 13 persone, di cui 11 sono 
state trattenute in arresto. 
Intanto sorgevano barricate 
nei quartieri penferici e vec-
chie auto venivano date al
le fiamme. 

II primo episodio di vio
lenza avveniva mentre nel 
duomo l'arcivescovo celebra 
va una messa in suffragio 
dell'agente Antonio Bellotti, 
ucciso da una sassata il 12 
gennaio. sul treno che lo n-
portava a casa. Monsignor 
Ferro nella sua omelia affer-
mava che quel gesto di In-
tolleranza non voleva provo
care, nell'intento di chi lo 

ha compiuto, le tragiche con-
seguenze che invece si sono 
avute. Nessuna parola, non di-
ciamo di condanna, ma al-
meno di dissenso, l'alto pre 
lato ha avuto nei confronti 
dei continui atti provocaton 
che si stanno avendo in que
ste giornate di sciopeio ge
nerate. Eppure il disegno 
eversivo e sempre piu grave 
e scoperto. mentre le mano-
vre per attuarlo appaiono 
ogni giorno piu d is Derate e 
percid pericolose in conse-
guenza dello sfaldamento pro-
gressivo del fronte di coloro 
che sono disposti a seguire 
il «comitato di azione» di 
marca fascista nel suo av 
venturismo Una prova la si 
e avuta peraltro stamane 
quando i commercianti han
no voluto aprire i negozi e 
hanno ottenuto di poterlo fa
re fino a mezzogiorno, men
tre I canti6ri edili hanno la-
vorato cosl come l'OMECA 
e altre aziende; al contrario 
trasportl e trenl sono rlmastl 

ferml e scuole e uffici chiusi. 
Naturalmente anche da par

te della destra dc si continua 
a soffiare sul fuoco: un ma
nifesto del comitato comunale 
dc insiste sulla parole d'or-
dine * Reggio e capoluogo 
della regione»; la giunta co
munale si e riunita col sin
daco Battaglia tomato solo 
ieri sera da Roma e ha dif-
fuso un comunicato in cui 
— pur invitando ia popola-
zione a rimanere in «fidu-
ciosa attesan — si insiste sul 
fatto che deve essere solo 
11 Parlamento — e non la Re
gione — a decldere sul capo
luogo regionale, ribadendo 
che la scelta deve cadere su 
Reggio. 

Colombo dai canto suo ha 
telegrafato verso le 13 comu-
nicando il rinvlo dell'incontro 
col sindaco e con Ia giunta 
di Reggio gia fissato per il 
28, stabilendo la nuova data 
per 11 3 febbraio. Con que
sto gesto forse si vogllono 
mantenere le dlstanze cU uno 

dei leader dei motl reazlo-
nari, esponente di punta, pe
ro, del suo stesso partito. 
La prossima scadenza e dun-
que quella di mcrcoledi. quan
do si riumra la commissione 
affari costituzionali della Ca
mera per definire 11 proprio 
orientamento circa la que
stione del capoluogo. In essa 
i comunisti — che premono 
per una decisione rapida — 
hanno puntualizzato in ter
mini molto precisi la loro 
proposta di «soluzione arti-
colata»: 1) sessioni del Con-
siglio regionale da tenersi 
nei tre capoluoghi di provin
cial 2) raggruppamento degli 
assessorati in comprensori e 
loro dislocazione in riferi-
mento alia reaita delle pro
vince calabresi; 3> delega del
le funzioni della Regione a 
Comuni e Province; 4) man-
tcnlmento nelle loro attuall 
sedi dei vari uffici pubblici 
regionali gia esistenti. 

Ennio Simeone 

*v 
^ i. 

la mattina 
del giorno 
e piu bella 

La mattina del giorno dopo e piu bella: 
il confetto FALQUI regola I'organismo 
si pud prendere in qualsiasi ora 

del giorno, prima o dopo i pasti. 
Al vostro farmacista di fiducia 
chiedete FALQUI il confetto 

*\dal dolce sapore di prugna. 

i 

fa bene a grandi e piccini 
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La prestigiosa macchina sovietica sara ancora nel Mare delle Piogge 

Lunamobile accogliera Apollo 14 
Solo per poche ore di differenza Alan Shepard e Edgard Mitchell, il 15 febbraio non potranno entrare di- -
rettamente in contatto radio con l'apparato semovente dell'URSS in stato di ibernazione - Una gara fan-
tastica - Eccezionali programmf futuri - Le carte dei pianeti e le attivita programmate automaticamente 

Nel 50 del Partito Comunista Italiano 

I viaggi turistici, cultural! e politic! organizzati da! Partito nel 71 

Quaranta ponti aerei con l'URSS 
Sette crociere nel Mediterraneo 

Quallromila compagni in Unione SovieFca e 5000 nell'Africa del nord (Algeri e 
Tunisi) nell'anno del cinquantenario del PCI - Come ci si prenola e quanfo costa 

Continua, anche per tutlo II 
1971 — l'anno del 50. del PCI -

una fruttuosa iniziativa turistica 
gia sperimentata con centinaia 
di viaggi in occasione del cente-
nario di Lenin. Quaranta ponti-
aerei turistici con l'URSS saran-
no organizzati per poter permet-
tere a pin di 4000 compagni di 
visitare l'URSS. L'iniziativa non 
4 sola. Sette crociere sono gia 
pronte con la motonave sovieti
ca IVAN FRANKO: ben 5000 
compagni potranno in questo mo-
do visitare Algeri e Tunisi, le 
due capital! dell'Africa del nord. 

Si tratta. come e facile capire, 
di itinerari di grande interesse 
turistico. culturale e politico. 

Le visite in Unione Sovietica 
prevedono la partenza da Mila-
no o da Roma in aereo e il sog-
giorno a Mosca per otto giorni. 
Questi viaggi che hanno in pro-

gramma anche escursioni facol-
tative a Stalingrado e Leningra-
do, sono riservati agli iscritti al 

PCI. Nel programma sono pre-
visti incontri politici. visite nel-
le fahbriche e a istituzioni so-
ciali. La quota individuale di 
partecipazione e di 95.000 mila 
lire. 

Le sette crociere nel Mediter
raneo sono invece aperte a tutti 
e dureranno sette giorni con par
tenza da Genova. II costo del 
viaggio va da 55000 mila lire 
per la categoria < giovani ^ a 
110.000 per la quinta categoria. 

II prezzo comprende tutte le 
spese, ad eccezione di quelle che 
saranno sostenute per le escur
sioni (facoltative) ad Algeri e 
Tunisi. Nei porti saranno orga
nizzati incontri con rappresen-
tanti dei sindacati e dei lavo-
ratori. 

Le schede di iscrizione, tanto 
per il viaggio in URSS quanto 
per le crociere. devono essere 
richieste alle federazioni del 
PCI. alle quali devono essere 
restituite. compilate. 

Un altro 
rapimento 

in Calabria 
NICASTKO. 23 

E" stato rapito stasera a Ni-
castro. in provincia di Catan-
zaro. il rag. Roberto Bertucci. di 
30 anni. figlio di un industriale. 

Secondo le prime notizie. il 
rag. Bertucci era uscito. verso 
le 19,30, dal deposito. che e 
poco lontano dalla sua abitazio-
ne, per recarsi al cinema quan-
do, in via Lariedo, e stato af-
frontato da quattro uomini che 
lo hanno spinto a forza in una 
auto che si e subito diretta ver
so la via « dei due mari >. 

Al rapimento hanno assistito 
alcune persone. I carabinieri 
hanno fatto posti di blocco nella 
zona 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23. 

Alan Shepard e Edgar Mit
chell, i due astronaut! amerl-
cani che venerdl 5 febbraio 
scenderanno sulla Luna nella 
regione degli altopiani, con 
la capsula Antares. non saran
no soli sul nostro satellite. 
Nel mare delle Piogge li at-
tende il robot sovietico Luna-
chod 1 che giovedl 21, all'ar-
rivo della notte lunare, si e 
lbernato per la terza volta in 
attesa del risveglio che avver-
ra II 7 febbraio. II «lunamo
bile », pero, non fara in tem
po ad entrare in contatto con 
i due americani, cerchera di 
ascoltare via radio i loro mes-
saggi con la NASA ma non 
sara in grado di muoversl ed 
orlentare le antenne in dire-
zione della zona di allunaggio 
della missione Apollo 14. She
pard e Mitchell, infatti. tra-
scorreranno solo trentatre ore 
sulla Luna e al termine della 
missione ripnrtiranno a bordo 
del modulo Antares. II Luna-
chod, invece, si svegliera po
co dopo. E' questa la storia 
di un appuntamento manca-
to, dl uno di quel moment! 
destinati lnevitabilmente a 
creare il clima dl gara spa-
ziale e di confronto. 

Certo. sarebbe entuslasman-
te (ed alluclnante alio stesso 
tempo) poter osservare sui te-
lescherml i due cosmonautl 
che avanzano mentre da un 
cratere si erge il robot so
vietico con le sue antenne e 
le macchine da presa in fun-
zione. Un Incontro affascinan-
te: da un lato l'uomo che ri« 
schia contro l'ignoto, dall'al-
tro la macchina costrulta dal* 
l'uomo che porta a termine 
con successo la stessa missio
ne. «Peccato — dicono gll 
scienziati sovieltcl — sara per 
un'altra volta ». Ed ormai tut
ti sono convlnti che non si 
tratta di un appuntamento 
linposibile. ma di un normale 
incontro che poteva verlficar-
si se il Lunachod. invece del 
Mare delle Piogge, si fosse 
trovato nella Regione degli 
Altopiani. 

La missione Apollo 14, co-
munque, verra seguita anche 
dai sovietici non solo perche 
viene a coincidere con quel-
la, analoga, del «lunamobi
le », ma anche perche i tecnl-
cl di Baikonur sono curiosi 
dl scoprlre quali risultati ot-
terranno gli americani facen-
do spostare I loro astronaut! 
per una distanza dl circa tre 
chilometrl e mezzo (questo e 
l'obiettlvo reso noto dalla 

NASA) contro 1 500 metrl e 
I 2340 percors! rispettivamen-
te dagli astronaut! di Apol
lo 11 e Apollo 12. 

Intanto negli ambient! scien
tific! dl Mosca si torna a sot-
tolineare 1'importanza del pro
gramma del Lunachod. Tuttl 
sono concord! nel rilevare che 
e giunto 11 momento di dare 
II via a nuovl lane! dl robot 
lunari e ad azloni comblnate 
al fine dl creare sul satellite 
le prime postazionl avanzate 
del futuri laboratorl. II piano 
dovrebbe prevedere 11 traspor-
to sulla Luna dl numerose 
batterie solar!, d! attrezzature 
per la ricerca e la trasmisslo-
ne del dati per permettere, 
in un secondo tempo — a va-
ri « lunamobili », o. eventual-
mente. a! priml astronaut! so
vietici — dl giungere sul sa
tellite senza carlchi eccesslvl. 
E' questo — come si rlleva 
attualmente — il programma 
piu verosimlle. anche perche 
ormal gli scienziati sovietici 
sono rlusciti ad ottenere tutte 
le principali informazionl sul 
suolo lunare. Quel che resta 
da complere, sul piano dl una 
piu preclsa lnformazlone, e la 
redazione della carta topo-
graflca. 

Per quanto rlguarda 11 Ma
re delle Piogge 1 cartografl 
sovietici. infatti, sono gia a 
buon punto. ma II panorama 
e ancora amplo e gll scienzia
ti insistono sulla necesita di 
avere, prima di eventual! lan-
c! umani. un piano dl sbarco 
preciso sin nel minimi detta-
gll. Basti pensare che nel Ma
re delle Piogge (come lnfor-
ma una publicazlone usclta In 
questi giorni a Mosca e dedl-
cata all'impresa del Lunachod) 
esistono dieci crater! con un 
diametro di trenta chilometrl 
e che crateri piu piccoli (dia
metro di circa cento metri) 
si incontrano in misura di die
ci ogni chilometro quadrato. 
Si trovano poi migliaia di pic
coli avvallamentl ad Imbuto 
del diametro dl circa died 
metri. Cio vuol dire, pratica-
mente, che tutta la zona e co-
sparsa dl crateri che possono 
risultare estremamente perico-
losl per un allunaggio dl una 
astronave con a bordo l'uomo. 

L'esperlenza di ricerca del 
Lunachod e quindi valida an
che per altre mission! su va-
rii pianeti. Ne ha parlato a 
lungo, sulla Pravda, uno dei 
tecnicl Impegnati nella guida 
del Lunachod: «Per la navl-
gazione sui pianeti avremo bi-
sogno di precise carte topo-
graflche che possono essere 
compilate grazie alle riprese 

fotograflche eseguite dal sa-
telliti artiMclall. Ma e certo 
che se avremo riprese preci
se, fatte sul posto da un mez
zo automatico, tutti i dati ri-
sulteranno piu vlcinl alia real-
ta e facilmente controllabill. 
Lo stesso vale per la Luna do
ve stlamo lavorando attual
mente e dove stlamo Impa-
randd a " scrlvere", per la 
prima volta, le carte lunari. 
Se prima dl questo Lunachod 
ce ne fose stato un altro, tut
ta la missione si sarebbe mos-
sa con magglore speditezza. 
Ci6 vuol dire che per I veicoli 
planetarl agiremo con un altro 
metodo: appronteremo prima 
le carte e, successivamente, 
daremo il via alia missione». 

Proseguendo nel suo Interes-
sante artlcolo il tecnico sovieti
co rileva che la sltuazione e 
ormai matura per nuove espe-
rienze e che nel pianeti, dove 
in futuro si poseranno stazlo-. 
ni automatiche sovletlche, ver-
ranno installatl del «radlofa-
ri» che do'ranno sostltulre 
gll apparatt televlsivl del Lu
nachod Impegnati slno ad ora, 
essenzlalmente, nei rilevamen-
tl topograficl e nella reglstra-
zione delle varie caratteristl-
che del terreno per dare la 
possibility agli «autistl di ter
ra » di orientarsl. Con I radio-
far!, Invece, 1 pilot! avranno 
sempre un metro dl misura 
valido per 1'orientamento. Cio 
slgniflca che si potra glunge-
re a rendere completamente 
automatico il lavoro degli uf-
flciali di rotta che ora, sulla 
Terra, sono costantemente im
pegnati nell'opera dl controllo. 

II tecnico sovietico fa pol 
rlferlmento alle possibility de
gli automatisml e rlvela. In-
direttamente. I'esistenza a bor
do del Lunachod dl un calco-
latore elettronico capace di in
dividual il programma piu 
adatto. I calcolatori — dice il 
tecnico — avranno il compito 
di accumulare tutte le infor
mazionl che il centro dl ascol-
to sara stato In grado di rece-
pire. Una volta immagazzina-
te le memorie i Lunachod po
tranno tracciare automatica
mente la loro rotta. Ed e que
sta dichiarazione — ci sembra 
— una plena conferma di 
quanto gia notato in prece-
denza e cioe che il Lunachod 
piu che un'automobile luna
re deve essere considerato un 
calcolatore semovente. capace 
di programmare e realizzare 
i suoi piani di lavoro. 

Carlo Benedetti |'/ 

A tutti i suoi lettori, a tutti i compagni 
11 bilancio del 1970 si e chiuso inattivo per il setti-
manale del Partito 
per il numero di abbonamenti (15.000) 
per le copie vendute (35.000 a numero) 

II1971 deve essere l'anno di conquista 
di nuovi lettori soprattutto tra le mi
gliaia di giovani che hanno cominciato 
a dare il loro contributo di intelligenza 
e di azione al rafforzamento del Parti
to e alia lotta politica e sociale in Italia. 

Nel 1971 Rinascita porra al centro del
la sua iniziativa 
— l'analisi politica e sociale del no

stro paese e i mutamenti interve-
nuti nella realta nazionale 

—' le societa socialiste, il terzo mon-
do e i problemi della rivoluzione 
nell'occidente capitalistico 

— le interpretazioni e le tendenze del 
marxismo negli anni '70 

— i cinquant'anni di storia e di lotte 
del PCI 

e la rivista di cultura politica del PCI 
e il settimanale di orientamento nella lotta per la 
democrazia e il socialismo 
e lo strumento di informazione sui problemi del 
movimento operaio internazionale 
e la rivista di cultura politica del PCI 

NEL 1971 PIU' ABBONAMENTI 
PIU1 COPIE VENDUTE 
PIU' LETTORI 

V. 
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il piu moderno tv 
24pollici 

NUOVISSIMA REGOLAZIONE 
A CONTROLLO VISIVO (sistema slider) 

SCELTA AUTOMATICA 
DEI CANALI (gruppo integrato a 7 tasti) 

TASTO MAGICO 
PER LE TRASMISSIONI A COLORI 
(nitida ricezione in bianco /nero) 

SERVIZIO ASSISTENZA 

mod.24L 

ASSICURATO IN OGNI PARTE D'lTALIA. 
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Yeniamo 
da lontano 
andiamo 
lontano 

In queste paglne, Inserite net numero speciale del-
I'Unita per il 50° del PCI. abbiamo voluto affrontare al-
cuni aspetti essenziali della nostra storia. della nostra 
lotta. della nostra linea. 

Coerentemente con tutta I'Impostazione che ab
biamo dato al modo di affrontare questa rlcorrenza, ci 
siamo tenuti lontano dalla pura celebrazione e dallau-
tocomplacimento, abbiamo voluto trattare in maniera 
critica. In maniera cloe che la storia di lerl cl serva 
per oggi, alcune grandl scelte che caratterizzano la 
vita e la nature stessa del PCI; dall'antifascismo alia 
Resistenza, dalla strategia della • via italiana • alia col-
locazione autonoma e Internazlonallsta nel quadro del 
movimento operalo e rivoluzionarlo mondiale. Le pa
glne che seguono vogliono dunque alutare a ricordare 
e a capire. e vogliono essere al tempo stesso testimo-
nianza di un metodo. 

Parlano qui atcuni protagonist! delle nostre lotte e 
delle nostre scelte: dal Segretario del partito agli ope-

ral che si sono battuti nelle fabbriche cinquant'anni 
fa. trentanni fa, died anni fa, quest'anno. Per fare la 
storia complete di questi primi 50 anni del nostro 
partito, occorrerebbe parlare di tutti I compagni che 
hanno fatto anni e decenni di galera, di tutti i parti-
giani che hanno offerto o rischiato la vita, di tutti I 
caduti nelle lotte del lavoro e della pace, di tutti i la-
voratorl che sono statl persegultati per affermare la 
propria fede comunista. di tutti I militant! che hanno 
sacrificato la propria esistenza per condurre avanti 
la battaglia. 

Questa storia e tutta ancora da scrlvere. L'anno 
clnquantenarlo portera nuovi contributi perche possa 
essere scritta. Qui importa sottolineare come II no
stro passato viva nel nostro presente e ci impegnl 
per il futuro nella lotta che oggi conduclamo al ser-
vizio della classe operala. del contadinl, di tutte le 
masse lavoratrici per andare avanti verso la meta lu-
minosa del soclalismo nel nostro Paese. 

*ih-*T^' » ^ - ' V i 

UGO ATTARDI: « Gramsci 1921 », 1971 

Caraitere 
I A vita di ogni giorno 6 ricominciata AH'eroismo succede 

il trito susseguirsi delle piccole cose quotidiane. E nella 
torza, nella lenacia con cui entro se siessi e net rapporti con 

gli altri si vincono gli scoramenti, si ricrea rorganizzazione, 
si rnessono i fili innumerevoli che uniscono insieme gli indi-
vidui di una classe. Osiamo dire che questo eroismo e piu 
produttivo dell'ahro. Ha bisogno, per essere attuato, della con
tinuity indeiessa Tutti gli italiani sono capaci dell'eroismo oc-

. casionale, tealrale, che pud essere produttivo, ma pud anche 
sembrare inutile spreco di energia. II proletariate ha mostrato 
di essere supenore E' capace dell'uno e dell'altro. E' un orga-
nismo sociale. e una complessita di vita, che non da solo 
sprazzi accecanti, ma sa anche diftondere attorno a s6 la luce 
contmua deH'operosita mmuta, incessante che tempra alia 
lotta, che forma 1'implacabile potenza del caraitere, che mai 
smentisce se stessa, che dopo una caduta non rilassa i suoi 
tendim, ma si risolleva, piu numeroso di prima, meglio pre-
parato di prima, perch6 piu esperto e piu agguerrito. 

ANTONIO GRAMSCI 

{Da un articolo non firmato su t II Grido del Popolo», anno 
XXII. n. 6S5. Torino. 8 settembre 1917). 

OUBBLICHIAMO un brano dei collo-
*• qui fra Luigi Longo e Carlo Sali-
nari. estratto da un volume in corso di 
preparazione. presso le edizioni del 
c Calendario del popolo ». n volume, su] 
piano di una conversazione amichevole 
e confldenziale. raccogliera soprattutto 
i ricordi. le impressioni. i giudizi di un 
uomo quale Luigi Longo protagonisla 
per cinquant'anni del movimento ope
ra io internazionaJe. ; • * 

— In uno dei pezzl pubblicatl In 
occasions del tuo Mttantetlmo com-
pleanno ho letto cht tra I primi com-
piti di partito che tl furono I S H -
gnati ci fu quelle di organizzare 
gruppi di difesa armats centre le 
squadracce fascists. La cesa mi ha 
sorpreso e mi Incuriosisce. Vuei dir-
mene qualcosa? 

— Volentieri Tu sai che U nostro par
tito alia organizzazione armata fasci-
sta pensd di rispondere con una propria 
organizzazione composta daj compagni 
piu giovani, piu fldatt e piu coragg'iosi. 
Inizialmente. la cosa fu affldata. come 
compito speciflco. aU'organizzazione gio-
vanile. Per Torino e U Piemonte fui 
incaricato io che passavo. gia allora. 
per « esperto » militare. avendo — pen-
sa! — ricoperto neU'esercito il grado di 
sottotenente. Fu ancora quella fama — 
acquistata come gia ti dissi — che mi 
portd poi ad essere 0 commissario ge
nerate delle Brigate tntemazioaali in 
Spagna e il comandante delle forma-
zioni garibaldine italiane. 

Naturalmente I'inquadramento milita
re a cui io raisi mano organixzd subito 
militant! della PGCI e del partito- Ri-
cordo che. come era abitudine allora 
- non del tutto scomparsa nemmeno 
oggi — scrissi immediatamente e pub-
blicai sulV Avanguardia. organo della 
Federazione giovanfle comunista. le oor-
me con le quali. in un linguaggto piu 
o meno velato. indicavo le ragioni e i 
modi dell'organizzazione da costruire. 

Ma il segreto vero fu che essa. per 
difendersi dalle provocazioni della po-
lizia e dei fascist!, venne costituita su 
basi estremamente cospirative: grup-
petti di cinque persone ognuno. collegate 
fra di loro attraverso un rigido sistema 
di pnecauzioni che le doveva proteggere 
da ogni indiscrezione e sorpresa. Devo 
dire che tale sistema funziono egregia-
mente ogni volta che ne facemmo uso. 
Ogni nostra adunata riusd in pieno. in 
barba alia polizia e ai fascisti. Fu cos) 
che. in molti riont popolari. organiz-
zammo una lunga serie di dimostrazioni 
antifascist*. sollevando ogni volta entu-
siasmo ed adesioni. Ancora dopo la 
marcia su Roma una dimostrazione di 

, donne. comandau da Estella. rhisd 
a manifestare contro 0 fascismo per 
alcune delle vie centrali di Torino. 

Fui unto fiero di quella mia c inven-
tiones che quando. a Roma, alia vigi-
lia dell'8 settembre, dovemroo fncornin-
ciare a preparer* rorganizzazione per 
la lotta armata contro i fascisti ed i 
tedeschi - d'accordo con Trombadorl — 
adottai Io stesso sistema, basato sulla 

Conversazione con il compagno Luigi Longo 

Dalla storia di ieri 
alia realta di oggi 

I gruppi dei cinque - L'invenzione di un nuovo metodo di 
lotta per opporsi alio squadrismo dilagante - Ma, oggi, 
come combattere meglio? - L'azione per imporre il ri-
spetto della Costituzione repubblicana - Le armi piu sicure 

creazione di piccoli gruppi di tre. al 
massimo di cinque uomini. che adde-
strammo subito a muoversi sotto coman-
do nelle vie della citta. confusi nella 
folia e senza dare nell'occhio. Da quei 
gruppi nacque rorganizzazione gappi-
sta di Roma che tante pagine gloriose 
scrisse poi nella resistenza romana. 

Naturalmente al tempo di Torino i 
compiti erano piu semplici. Si trattava 
di contrapporre alle manifestazioni fa-
scite manifestazioni popolari antifasci-

. ste. In una parola. si trattava. per noi. 
di fare tutto di sorpresa. per non dare 
tempo aU'awersario di attaccarci con 
forze superiori. 

— Ma, In cosa, di preclso, cen-
. - slsteva la tu* « Inveruiene •? 

— Si trattava di cosa molto sempli-
ce. in verita. Tutto si basava sulla pre-
cisione e sulla puntualita. Gcco. ogni 
gruppo di cinque aveva alia sua testa 
un capogruppo che sapeva come rin-
tracciare nel giro di dieci. quindici mi-
nuti i suoi uomini. Un certo numero di 
capi gruppo erano a loro volta colle-
gati ad un capo zona, anch'egli in gra
do di - rintracciare m qualche minulo 
i capi gruppo da Iui dipendenti. e cosi 
per ogni collegamento superiore. 

Quando si voleva attuare un concen 
tra men to di uomini per una manifesta-
zione popolare. si facevano arrivare le 
direttive in modo convenzionale ai capi 
zona, da questi ai capi gruppo e poi ai 
smgoli component! dei gruppi. Lo scopo 
era di organizzare, di sorpresa e alio 
improwiso, grandi assembramenti di 
compagni i quali inquadrandosi rapi-
damente in formazione militare. al co-
mando di capi gia designati, sfilavano 
per le vie del none, cantando, agitando 
bandiere. scandendo paroie d'ordine. 

Nella previsione di scontri con i fa
scisti. la manifestazione naturalmente 
si svolgeva protetta da squadre annate, 
che procedevano dissimulate, ai nanchi 
del corteo e per le vie laterali: spesso 
la anni erano portate da donne, da 

ragazze. che trovavano sempre il modo 
di nasconderle su di loro. per sfuggire 
piu facilmente ad ogni eventuate per-
quisizione. 

— Tutto si riduceva allora ad o r 
ganizzare manifestazioni di piazza, 
sorprendendo fascisti e polizia? 

— In un certo senso si. ma tieni conto 
che. nella situazione di allora. quando 
gia i fascists dominavano piazze e stra-
de. anche queste manifestazioni di popo
lo avevano un grande valore propagan
d i s t s e mobilitativo. Servivano a di-
mostrare che si poteva reagire alle pro
vocazioni fasciste e anche. eventual-
mente. rispondere loro coo le stesse ar
mi- Ma la cosa. evidentemente. non 
finiva qui. 

Grazie a questa organizzazione di 
tipo militare. ci fu possibUe alcune volte 
prendere anche noi l'iniziativa e dare 
adeguate risposte ai provocatori fasci 
sti. 0 guaio fu che noi cominciammo 
troppo tardi e troppo timidamente. 
quando gia i fascisti. sotto la prote-
z:one della polizia. avevano preso il 
soprawento in molte localita. 

Ricordo che una volta. avendo ac 
compagnato da Torino al paese natale 
la salma di un compagno ucciso in un 
confliito con la polizia. alia stazione 
di Chivasso fummo aggrediti da un 
gruppo di fascisti; vi fu il solito scam-
bio di invettive. qualche sparp. taffe 
rugli. bastonate date e ricevute. Come 
risposta. mandammo la sera successiva 
una nostra squadra a far saitare con la 
dinamite il buffet della stazione. da 
cui era partita la provocazione fasci
sts; l'azione fu fatta di notte. quando 
il buffet era deserto. 

Durante l'occupazione fascists di No-
vara. da Torino e da altri centri pie 
montesi accorsero squadre di operai e 
di comunisti che si soontrarono vioten-
temente nella piazza centrale con i 
fascisti. Questi pagarono le loro pre-
potenze lasciando morti e feriti sul 
terreno. Naturalmente il rapporto di 
forze era gia troppo sfavorevote per 
noi. per cui non tutti i nostri piani ai 
poterono portare a buon tennine. 

Perd la resistenza antifascista a To
rino non cesso nemmeno dopo la mar
cia su Roma. Al Borgo Vittoria di To
rino. dove io avevo diretto, alcune sere 
prima, una di quelle manifestazioni po
polari di cui ho detto. alcune squa
dracce fasciste penetrarono nella casa 
di un mio cugino che gestiva anch'egli 
un piccolo negozio di vini. Non avendo 
trovato U figlio. che cercavano. ucci 
sero U padre, in presenza di tutti i 
familiari. con ventitre pugnaiate. Fu 
l'inizio di quella che venne chiamata 
poi la strage di Torino, nella quale 
alcune decine di militant! e di espo-
nenti comunisti. socialisti ed anarchici 
trovarono orrenda morte. Morirono cosi. 
assieme a molti altri (nelle loro case. 
nelle strade e nei prati) Ferrero (anar-
chico). Berruti (comunista) tutti e due 
organizzatori sindacali di Torino. In 
quei giorni i fascisti furono anche a 
casa mia creando molto spavento nei 
roiei e disordine fra i miei Iibri. Mia 
madre fu tan to spaventata che tolse 
dalla libreria tutti i libri con coper-
Una rossa. credendoli comunisti. Fu 
cosi che la collezione delle opere di 
Marx. Engels. Lassalle. pubblicate dal-
VAvanti! e che avevano la copertina 
di un giallo sbiadito non andarono di 
strutte e fanno ancora bella figura nei 
la mia libreria. con tracce di brueiac 
chiature. essendo state salvate dall'in 
cendio appiccato dai fascisti all'Avan 
ti!, fin dai primi anni delle loro gesta 
criminali. 

A fine dicembre ebbe luogo a To 
rino la rivolta delle < guardie regie > 
che era un corpo di polizia sciolto in 
quei giorni da) governo. per essere 
sostitirito dalla milizia fascism. Cesare 
Maria De Vecchi. che era il ras di 
Torino, ebbe ad esclamare cinicamenie 
allora: meno male che abbiamo dato 
prima una dura lezione ai comunisti. 
perche se operai e guardie regie aves 
sero potuto agire assieme. il fascismo 
torinese avrebbe passato brutti guai. 

— Quel che tu did su quest! epl-
sedl dl lotta antifascists cl richia-
ma • certl fattl di oflgi. C'e in al

cune localita una certa ripresa di 
' violenze fasciste. C'e In molte no
stre organizzazlonl la tendenza a 
non accettare provocazioni fasciste 
perche — si dice — cd esse bisogna 
rispondere con azioni e dimostrazio
ni di massa. Poiiticamente II raglo-
namento e ineccepibile, ma dobbiamo 
sublre sempre e non reagire? Rea
gire, dlco, non con II comizlo o la 
manifestazione di prolesta, ma fa-
cendo trovare ai provocatori pane 
per I loro denti. 

Non si potrebbe, dico io, organizza
re qualcosa che tuteli le nostre se-
zloni sul tipo di quel che faceste 
In altri tempi? Fra I'dilro, ho I'lm-
presstone che questo gioverebbe nel 
confront! del giovani i quali spesso 
hanno desiderio di reagire, ma non 
trovano II partito che li nppoggl suf-
ficientemente, che li indirizzi. E al
lora si organizzano ed agiscono per 
proprio conto, spesso con impruden-
za ed ingenuita. 

— Noi abbiamo sempre combattuto. 
e combattuto aspramente. la posizione 
dei socialdemocratici, racchiusa nella 
famose frase di Turati. tratta dal Van-
gelo: c Se ti danno uno schiaffo offri 
l'altra guancia >. Contro un atteggia-
mento cosi codardo noi abbiamo sem
pre sostenuto che agli attacchi fascisti 
bisoenava rispondere alia stessa ma
niera. sforzandosi sempre perd di por
tare la resistenza e la lotta sul piano 
popolare di massa. 

E" vero che negli anni 1920-1921 ab
biamo ritenuto necessario affrontare 
quella situazione anche con una orga
nizzazione di tipo militare. particolar-
mente attrezzata ad affrontare l'attac-
co armato fascista. che allora era pro-
tetto. e spesso incoraggiato, dalla po
lizia e dalle autorita costituite. E* 
vero che allora noi cornpimmo il grave 
errore politico di pretendere di poter 
rispondere a questa esigeuza solo con 
delle formazinni particolari di partito. 
E" vero che altro errore gravissimo fu 
di non appoggiarci alia organizzazione 
degli «Arditi del popolo» che stava 
sorgendo su una base armata militare 
e' che gia riscuoteva grandi adesioni 
popolari di massa: e del resto anche 
compagni ed organizzazioni nostre. 
spontaneamente. facevano causa co-
mune con gli e Arditi del popolo ». -

Ma, oggi. la situazione, per fortuna. 
non e quella di allora: oggi le orga
nizzazioni operaie e popolari di ogni 
ispirazione politica ed ideale hanno una 
consistenza ed una coscienza antifa
scista che allora non esistevano; oggi 
esiste il nostro Partito, che e un forte. 

- organizzato, temprato partito di com-
battenti antifascisti. che si e formato 
proprio nella lotta armata contro il 
fascismo in Italia, in Spagna, nella 
Resistenza. Oggi abbiamo una Costitu
zione uscita dalla Resistenza e che e 
permeata di quello spirito — spirito 
che anima ancora la stragrande mag-
gioranza del popolo italiano. 

— Ma non dobbiamo dimentlcare 
che purtroppo lo Stato e le sue 
strutture piu delicate sono ancora 
largamente Insidiate da uomini rea-
zionari e da Istlfuzioni che marrten-
gono, nonostante tutto, un loro spe
ciflco carattcre di classe; non dob
biamo dlmanticare che la Costitu
zione e I suoi istifufi democraticl, 
In molti casi, non sono ne rispettatl 
ne fatti rispettare: non possiamo ac
cettare che questo avvenga. 

— Hai perfettamente ragione: noi 
dobbiamo chiamare tutti i democratici 
alia lotta per il rispetto della Costi
tuzione. 

Saxeboe un grave errore se noi per-
mettessirao a tutti i neniici della Co
stituzione di lavorare dal suo interno 
per tradirla e ridurla a nulla. Primo 
dovere di tutti i democratici deve es
sere di rispettare e di far rispettare 

. la Costituzione. che e e deve restare 
la Costituzione deUa Resistenza. 

Noi dobbiamo pretendere che con
tro chi viola le leggi democratiche lo 
Stato. il governo devono intervenire 
con tutti gli strumenti e le forze a 
loro disposizione. Questa e la sostan-
za della difesa delle liberta e della 
democrazia. di cui si parla molto e 
per cui si fa cos) poco. 

Lo Stato e il governo non solo sono 
responsabili di ogni violazione delle 
liberta costituzionali, ma diventann 
complici di quanti le viol a no. quando 
non intervengono per impedirlo. 

— E* un fatto, pert, che que
sto Stato non fa rispettare queste 
leggi. Prendiamo quello che e av-
venuto a Trieste. Vi si sono con-
centrati fascisti provenienti da tutto 
il Veneto e da parte dell'Emilla. Tu 
credi che la polizia non sapesse nul
la di questo concentramento? Pro-
babilmente sapeva e sa nome e co-
gnome di tutti coloro che hanno 
parlecipato. E noi come abbiamo 
reagito? Con le manifestazioni an-
tifascisfe a Trieste. Benissimo. Ma 
non sarebbe stato bene intercetfare 
lungo la strada gli automezzi del fa
scisti e farli tornare, volenti o no-
lenti, ai punti di partenza, visto 
che non lo faceva la polizia? Le 
due cose non si escludono. 

— Esatto. Non dobbiamo lasciarci 
sorprendere dalle provocazioni e dalle 
iniziative fasciste. Dobbiamo sapere e 
prevenire quello che si pre para in 
campo avversario Lo dobbiamo denun-
ciare in tutti i modi e con tutti i mez-
zi, per chiamare le masse dalle fab» 

(Segue a pagina 10) 
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Dalla storia di ieri 
alia realta di oggi 

p E R UN PARTITO rivoluzionario 
••• non vi e contraddizione tra inter
nazionalismo ed autonomia nazionale: 
questi due momenti sono entrambi ine-
renti alia sua dottrina e alia sua azione 
politica. Questo dato cssenziale e ormai 
profondamente radicato nella coscienza 
dl tuttl 1 militanti del nostro partito. 
Esso scaturisce infatti da tutta la no
stra storia, nella quale il momento del-
l'attiva presenza nelle battaglie inter-
nazlonalistiche si 6 intrecciato costan-
temente a quello della ricerca e della 
lotta per affermare I'egemonia della 
classe operaia e del suo partito d'avan-
guardia nella vita nazionale. 

I risultati di questa continuity inin-
terrotta della nostra politica danno tor-
to a quanti affermano che i legami in-
temazionali costituiscono un freno e un 
ostacolo all'avanzata di un partito ope-
ralo sul terreno nazionale. Proprio gra-
rie alia concezione che abbiamo pro-
gressivaraente conquistato del nesso fra 
autonomia e internazionalismo, noi co-
munisti italiani abbiamo via via risco-
perto ed espresso, in forme e con con-
tenuti nuovi, la vitalita. il signiflcato 
pieno, sia di quel valore che e la na-
zione, sia di quell'altro valore che e 
la solidarieta internazionale. 

Non e dunque un caso che proprio 
quel partito che seppe essere il primo 
• plu strenuo difensore e assertore del
la Rivoluzione russa del 1917 e della 

di forza e la speranza dei rivoluzionari 
di tutto il mondo. Decisivo ci appariva 
e fu realmente il ruolo che questo Sta-
to assunse prima nella lotta per la vita 
o per la morte che si era aperta in 
Europa e nel mondo per sbarrare la 
strada al trionfo della barbarie nazista. 
e poi, dopo la sconfitta del fascismo. 
come antagonista principale della poli 
tica di guerra e di dominazione mon-
diale deU'imperialismo americano e co 
me punto di forza e di sostegno per le 
lotte di liberazione che cominciavano 
a svilupparsi sempre piu impetuosa 
mente in vaste aree del mondo. 

Fu in queste condizioni che i comu 
nisti italiani stabilirono e mantennero 
per lunghi anni con l'Unione Sovietica 
e con il suo Partito comunista un le-
game che Togliatti chiam6 una volta 
un « legame di ferro ». Tale tipo di 
rapporto. come abbiamo successivamen-
te riconosciuto. non fu senza contrap-
pesi negativi. Esso implied talvolta. ad 
esempio, una visione acritica e una 
esaltazione indiscriminata di una realta 
e di una politica. nelle quali. in un qua-
dro che collocava l'Unione Sovietica co
me la forza piu avanzata dell'umanita, 
erano presenti elements di profonda 
contraddizione. Inoltre, questo tipo di 
rapporto contribui a ritardare una piu 
esplicita sistemazione teorica degli 
aspetti piu nuovi e original! di una 
politica come quella che abbiamo por-

•ua portata storica mondiale. proprio 
il partito che si impegn6 sempre vigo-
rosamente in tutte le battaglie interna-
lionalistiche (da quelle contro le ag-
gressioni fasciste in Etiopia e in Spa-
gna fino alle grandi campagne popolari 
degli ultimi decenni e degli ultimi an
ni per la solidarieta con la Corea. con 
1'Algeria. con Cuba, col Vietnam, con 
1 popoli arabi, con le giovani nazioni 
•fricane. con gli antifascist! di Grecia 
e di Spagna) sia divenuto la piu gran
de forza politica dei lavoratori italiani. 
Anche attraverso 1'impegno internazio-
nalistico. che ci ha collegato a grandi 
masse, noi siamo riusciti a divenire 
partito di popolo. e percid partito na
zionale. mentre lo sforzo per affondare 
ed estendere le nostre radici nella real
ta itahana ci ha aiutato ad aprirci sem
pre piu alia comprensione delle lotte 
• dei problemi degli altn popoli e del 
mondo nel suo complesso. 

Per lungo tempo. Passe del nostro 
internazionalismo e stato il rapporto con 
fl Partito comunista dell'Unione Sovie
tica, del quale abbiamo riconosciuto e 
sostenuto la funzione di guida. Solo chi 
si diletta nell'arte di far le bucce a 
posteriori alia storia. pud negare che 
questa scelta corrispondesse a condizio
ni oggettive che hanno caratterizzato 
tutta un'epoca dell'umanita. 

Io Russia era sorto e viveva il pri 
•to Stato proletario. che. per cid stes-
m, rappresentava il piu grande punto 

tato avanti dalla guerra antifascista 
a oggt. in modo del tutto libero ed au 
tonomo. e con risultati che sono sotto 
gli occhi di tutti. 

A partire dal nostro VTII Congresso. 
che si svolse sotto I'impulso rinnovato-
re del XX Congresso del PCUS. abbia 
mo lavorato per acquisire una conce
zione critica e razionale dei problemi 
delle societa socialiste e per dare piu 
solide fondamenta idea I i alia nostra po
litica Ma nel corso di tale processo. che 
ha comportato un profondo travagho 
del partito e dei suoi militanti. abbia
mo sempre respinto le sollecitazioni a 
rinnegare le grandi scelte compiute nel 
passato. a trasformare la critica dei 
miti in roltura con realta e forze de 
cisive della rivoluzione mondiale. 

Non abbiamo perduto la convinzione 
che la scelta compiuta net pnmi decen 
ni della nostra vita di partito e stata 
una scelta giusta 11 legame con I'Unio 
ne Sovietica e con I'lnternazionale Co 
munista contribui in modo decisivo a 
ispirare la nostra lotta antifascista. per 
la democrazia. per I'indipendenza na
zionale e per la pace e a collegare la 
nostra lotta a quella del popoli del-
I'Europa e di altri continent]. 

La controprova viene dal fatto che 
quelle forze le quali. come i partiti so-
cialdemocratici. assunsero una posizio-
ne di rottura e di lotta verso l'Unione 
Sovietica, furono, in queU'epoca stori

ca, come in balia degli eventi. incapa-
ci di comprentlerne il corso e di parte-
ciparvi con una qualche funzione po 
sitiva. 

Ormai da tempo, del resto. noi ab 
biamo riconosciuto che le condizioni 
in cui operiamo e in cui opera oggi il 
nostro movimento sono profondamente 
mutate e richiedono un aggiornamenm 
e uno sviluppo dei contenuti e delle 
forme dell'internazionalismo. II dato 
nuovo piu importante e costituito dal-
l'aprirsi di una nuova fase della crisi 
del sistema imperialistico. al quale cor-
risponde l'estendersi impetuoso del mo 
vimento rivoluzionario. Nuovi paesi. in 
Europa e in Asia, e fra questi la gran
de Cina popolare. hanno intrapreso la 
via della costruzione socialista. Popoli 
nuovi e nuove forze social! e correnti 
politiche e ideali si sono staccate o cer-
cano di liberarsi dalla dominazione im-
perialistica, fanno il loro ingresso nel-
l'arena della lotta mondiale. A questo 
si unisce perd un altro dato di cui pren-
diamo ogni giorno maggiore coscienza: 
il dato rappresentato dalle contraddi-
zioni spesso assai acute che emergono 
nella vita dei paesi socialist! e nei loro 
reciproci rapporti. 

Da questi dati nuovi noi abbiamo 
tratto alcune precise conseguenze. In-
tanto abbiamo considerate del tutto 
superata la fase in cui il nostro movi
mento era diretto da un unico centra e 
riconosoeva l'esistenza di un partito-
guida. Siamo assertori conseguenti del
la necessity di un rispetto incondizio-
nato e di una piena affermazione del-
I'indipendenza di tutti i partiti e di 
tutti gli stati. In secondo luogo, noi 
non solo sosteniamo che non vi sono 
ne possono tsservi c modelli» di co
struzione socialista validi per tutti, ma 
ci sforziamo di esaminare criticamen-
te la realta dei paesi socialisti per 
coglierne e comprenderne, insieme 
agli elementi di sviluppo. le contrad-
dizioni oggettive e quei limiti ed errori 
che ci sembrano evitabili e che co-
munque non vogliamo ripetere. 

L'acquisizione di questa visione nuo
va dei rapporti tra i partiti comunisti 
e i movimenti rivoluzionari non ci ha 
portato e non ci porta perd in alcun 
modo ad attenuate il nostro impegno 
internazionalistico. Noi riteniamo. anzi. 
che proprio su questa base il nostro 
partito e giunto ad affermare ed a 
praticare un internazionalismo sempre 
piu ampio e piu ricco. D rapporto con 
l'Unione Sovietica e con gli altri paesi 
socialist: <**. una parte perde il suo 
carattere esclusivo. dall'altra parte 
comporta piena liberta di giudizio sul-
la vita interna e sugli atti politici di 
questi paesi. Resta tutta via un rap 
porto di solidarieta profonda, che non 
d il residuo di un passato di cui non 
sapremmo liberarci in quanto si fonda 
sul riconoscimento del ruolo sempre 
essenziale che I'Uhione Sovietica e gli 
altri paesi socialisti assolvono nella 
lotta mondiale contro t'imperialismo. 
In pari tempo noi abbiamo cercato e 
cerchiamo di estendere i nostri con-
tatti con tutti i movimenti rivoluzio
nari: compresi quelli. che in vaste zone 
del mondo sono prevalent!, che hanno 
ispirazioni diverse da quella comunista. 

In sostanza quindi. noi riteniamo irri-
petibili i modi di espressione deli'in 
ternazionalismo che si legittimavano 
ieri. La nostra stessa crescita nel-
1'ultimo mezzo secolo ci spinge a porci 
ed a porre agb altri partiti fratelli 
problemi nuovi e onginali, che ancora 
non sono stati risoiti. 

Fra tali problemi emerge oggi come 
essenziale e ormai non eludibile quel
lo. che e nazionale e internazionale 
insieme. dello sviluppo della rivolu 
zione democratica e socialista in occi 
dente e. in particolare. nell'Europa 
capitalistica. E' venuto il momento 
(stoncamente parlando) di colmare il 
vuoto aperto dalla sconfitta dei movi
menti operai deH'occidente dopo la pri
ma guerra mondiale e dallo spostarsi 
dell'asse del movimento rivoluzionario 
e socialista verso allre zone dei mon 
do. Sono evident! a tutti. infatti. insie 
me alia grande ncchezza di energie 
e di idee che viene da questa esten 
sione del movimento rivoluzionario. i 
nflessi negativi rappresentati dal ri 
tardo del movimento operaio dell'occi 
dente. Sta proprio qui una delle cause 
principal! delle lentezze. delle con 
traddizioni. degli insuccessi che si re 
gistrano neli'avanzata complessiva del 
le forze rivoluzionarie nel mondo. Ma 
proprio qui sta anche una delle cause 
(anche se non certo la sola) dei limiti 
delle espenenze finora realizzate di 

' costruzione socialista e quindi, piu in 
generale, di un non pieno dispiegarsi. 
in tutto il mondo. della forza d'attra 
zione del socialismo e dei suoi ideali. 
A (rid vanno infine in larga misura col-
legati ritardi e deformazioni intervenuti 
nello sviluppo dello stesso pensiero 
marzjsw. 

Non pud stupire che noi. comunisti 
italiani. che pure abbiamo costruito 
un cosi forte partito. saldamente col 
legato con le grandi masse popolari, e 
che svolgiamo un ruolo cosi rilevante 
nella vita politica del nostro paese. 
sentiamo pesare con particolare acu 
tezza tali impacci e tali ritardi. Tut 
to questo pone infatti limiti indubbi 
alio sviluppo dell'azione nostra e del 
l'elaborazione teorica che deve esserne 
alia base. Da cid deriva per noi la 
necessita e I'urgenza di una avanzata 
della prospettiva socialista in tutto 
I'Occidente capitalistico. il che impo 
ne anche, a nostro giudizio. la ricerca 
di forme nuove di collegamento e di 
collaborazione tra i settori del movi
mento operaio che si battono nei cen 
tri vitali deU'imperialismo: nel qua 
dro. s'intende. della comune battaglia 
di liberazione e di progresso che si 
estende ormai in ogni angolo del glo 
bo. Ma perche questa non resti una 
esigenza astratta, sta a noi saper far 
maturare — nella teoria come nella 
pratica dell'azione politica — soluzioni 
socialiste specifiche. proprie di paesi 
con un elevato grado di sviluppo delle 
forze produttive e con una diffusa e 
complessa articolazione della societa 
civile. 

In una risoluzione del nostro Comi 
tato centrale deH'ottobre 1963. indi 
cavamo alcunj tratti distintivi di una 
costruzione socialista in una societa 
siffatta, in termini che mi pare tro-
vino conferma nelle circostanze at-
tuali: c Nell'Occidente europeo una so 
luzione socialista, che distrugga le 
basi del potere economico e politico 
della grande borghesia capitalistica. 
deve non soltanto assicurare pane e 
lavoro, ma essere in grado di garan-
tire un alto ritmo di sviluppo produt-

tivo. di attuare una pianificazione eco-
nomica nella quale trovi posto e sti-
molo l'iniziativa del singolo. di dirigere 
la societa garantendo un ampio siste 
ma di autonomie e di liberta politiche. 
d| promuovere la libera ricerca della 
cultura e un continuo confronto delle 
idee. Soltanto se ci si muove in que 
sta direzione e con questa prospettiva 
si risponde appieno alia richiesta e 
alia spinta che viene dal seno stesso 
delle masse popolari. e si pud con 
quistare e unire la maggioranza della 
classe operaia e del popolo >. 

Nella capacita di dar concretezza 
politica a una prospettiva di avanzata 
al socialismo corrispondente a queste 
esigenze di larga articolazione plura 
listica della societa, consiste il contri 
buto che le avanguardie della classe 
operaia occidentale possono dare al
l'avanzata di tutto il processo rivolu 
zionario. Qui risiede la speranza stessa 
di una riscoperta di quei valori pro 
fondi che. la storia dell'Europa e ve 
nuta accumulando e che la fase dege 
nerativa del capitalismo monopolistico 
ha condotto al fallimento: per cui ogni 
possibile ritorno a un ruolo positivo 
del nostro continente nel quadro inter 
nazionale. dopo gli orrori del nassato 
e le persistent] vergogne del presente 
di cui sono responsabili. verso i popoli 
di altri continent! e verso gli stessi 
popoli dell'Europa le classi dirigenti 
capitalistiche e imperialistiche. e .if-
fidato a un rinascimento socialista 
europeo. 

Ecco dunque il compito su cui deve 
misurarsi il movimento operaio del-
1'Occidente, se vuole svolgere piena 
mente la propria specifica funzione sto 
rica. in Jegame costante coi paeJ che 
sul terreno del socialismo si sono gia 
posti e coi movimenti di emancipa-
zione antimperialista che avanzano nel 
mondo. 

Enrico Berlinguer 

(Dalla i pagina 9) 

briche, dai rioni. dalle localita a mo-
bilitarsi. ad occupare le strade e le 
piazze, per impedirlo. Dobbiamo por-
tare la questione in tutte le assem-
blee rappresentative, dobbiamo agire 
in tutte le direzioni perche le autorita. 
perche la polizia — cos) sollecita ad 
intervenire contro legalissime e demo 
craticissime manifestazioni operaie — 
intervengano con tutti i mezzi di cui 
dispongono per impedire ogni manife-
stazione fascista. Intanto chiediamo a 
chi di dovere: si e mosso qualcuno per 
denunciare, arrestare I responsabili 
delle incursion! fasciste su Trieste e 
a Varese e a Trento? 

— Credl sia sempre vallda corns 
lines politica quella che Togliatti 
ha chiamato e no! chlamlamo la via 
Italians al socialismo? 

— Certamente, purche sia intesa co
me noi l'abbiarr.o sempre presentata: 
come una via democratica, ma di mobi 
litazione e di lotta diretta di massa. 

Dobbiamo si preoccuparci delle minac-
ce di destra che emergono da varle par
ti e in varie forme. Ma non dobbiamo 
dimenticare che. con la nostra azione 
e con i nostri modi di lotta. proprio in 
questi ultimi anni, noi abbiamo fatto 
avanzare notevolmente tutto il movimen
to operaio e popolare e realizzato anche 
important! conquiste di ordine econo
mico. sociale e politico che hanno con-
ferito un peso nuovo in tutta la vita 
del Paese non solo alle forze di sini-
stra, e al nostro partito. in primo luo
go, nva a tutti gli strati social! lavora
tori e popolari. Le stesse minacce di 
destra. le stesse provocazioni padronali. 
fasciste e poliziesche. sono una rispo-
sta a queste conquiste ed avanzate 
delle forze popolari. 

Non ci deve sorprendere che tanto 
piu avanza il movimento rinnovatore 
e rivoluzionario tanto piu si fa aspra e 
brutale la reazione. Non dimentichiamo 
mai 1'insegnamento di Lenin: che la 
rivoluzione organizza la controrivolu-
zione e che purtroppo. solo eccezional-
mente, e vero il contrario. come sem 
brano credere certi gruppetti che pen 
sano si possa scherzare con la rivolu 
zione e con la lotta di classe, soprattut-
to nelle sue forme piu spinte. 

— Se non erro, e proprio dl Le
nin la frass: nessun regime cade 
se non si rovescla. 

— Sarebbe sclocco pensare che un 
bel giorno i capitalist! diranno ai lavo
ratori: prego, accomodatevi, il posto 
e libero per voi. Sarebbe. come si di

ce va una volta. fare la repubblica per 
decreto reale E' evidente che il pas-
saggio dal regime capitalistico a quel
lo socialistico non potra avvenire che 
attraverso una trasformazione radicale 
dei rapporti di forza tra i due schiera-
menti sociali. Saranno le situazioni con
crete del momento. I'azione e le scelte 
delle due parti a decldere il modo. il 
tempo ed i tempi di questa trasforma
zione. Ma una cosa e certa: la rottura 
non sara decisa dall'azione isolata di 
piccoli o meno piccoli gruppi con armi 
piu o meno raccogliticce e di dubbio 
funzionamento, ma sara decisa da una 
vasta azione di popolo che condizioni, 
in ogni modo, le istituzioni del potere 
borghese, metta in forse e faccia oscil-
lare le stesse forze annate organizzate 
in sua difesa e port) la maggioranza 
del popolo con il proprio impeto e la 
propria compattezza. a fare di queste 
stesse forze strumento di rinnovamen-
to e di progresso. 

— Se ben comprendo, tu pens! che 
sia puro Infantlllsmo credere che 
I'azione dl piccoli gruppi armatl o, 
plu esattamente, non armatl dl qual
che ferrovecchlo possa decldere del
la questione dl un nuovo regime e 
In un paese come I'ltalla. 

— Certo: io penso che solo nella 
compattezza e nella decisione le gran
di masse popolari possono trovare il 
coraggio e la forza, anche materiale, 
per paralizzare tutto il sistema difen-
sivo borghese per quanto forte e mo-
demo esso sia e deternvinare cos! il 
corso di una nuova storia politica e 
sociale. 

Durante la Resistenza, In una situa-
zione ben diversa da quella attuale 
sotto il profilo politico e militare e 
della disponibilita di armi. noi abbia
mo sempre detto ai combattenti: non 
aspettate che le armi piovano dal cielo 
(tanto a noi nessuno le mandava!); le 
armi — dicevamo — si conquistano e 
abbiamo terminato la guerra con un 
armamento con 11 quale siamo riusciti 
a sbaragliare le miserevoli formazioni 
repubblichlne. a paralizzare e In qual
che caso a costringere alia resa le stes
se formazioni tedesche. come awenne a 
Genova e In altre localita minor!. 

Tutto questo non pud essere oscurato 
dal balbettamenti infantili di qualche 
illuso rlmasto ancora al concetti di ri
voluzione del 1848. Da allora, e In que
sti ultlrri decenni. il tempo e camml-
nato molto piu in fretta. Siamo passati. 
se non sbaglio, dalla diligenza ai mis-
sili interplanetari. E e'e chi, preten-
dendo di essere ultra moderno. vorreb-
be farci tornare ai cavalli di posta. 

Paolo Spriano 
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Quattro inediti 
i : v -

delle trasmissioni 
radiofoniche 
che dall'URSS 
raggiunsero V Italia 
dal luglio 1941 

i 

al gennaio 1944 j 
Sono statl rlnvenutl recentemente. nell'archivio dell'lstltuto del 

marxismo-leninismo presso il Comitato centrals del Partito Comunista 
dolI'Llnione Sovietica. I testl delle trasmissioni radiofoniche effet-
tuate da Palmiro Togliatti tra il luglio 1941 e il gennaio 1944 a • Radio 
Milano-Liberta >. una emittente situata nell'Unione Sovietica e presso 
la quale lavorava un nutrito gruppo dl comunistl Italian! diretto da 
Togliatti e del quale facevano parte Vincenzo Bianco, Glullo Cerretl. 
Edoardo D'Onofrio, Anselmo Marabini, Rita Montagnana. Elena Monta-
gnana Robotti. Giovanni Bertonl. Andrea Curato e Orazlo Marchl. Si 
tratta. per cid che e stato conservato della collaborazione dl Togliatti. 
di alcune centlnala dl conversazioni (da non confondere con quelle 
trasmesse da Rario Mosca — dove lavoravano Ruggero Grisco. Luigl 
Amadesl. Lilla Grieco, Lina e Nella Misiano — gla note per essere 
state raccolte nel volume: Mario Correntl. « Dlscorsi agll Italian) » 
Roma, 1945). di un taglio immediatamente propagandistlco che si glova 
di vivacl accorgimenti per avvicinarsl alia situazione degli ascoltatori 
Itallanl e per partire dalle loro condizionl al fine di controbattere 
la propaganda fascista e dl Incitarll all'azione. 
I Penslamo dl fare cosa gradita al lettorl deH'Unlta pubbllcando ora 
quattro di quests conversazioni: I'appello' dl Radio Milano-Liberta al 
popolo Italiano del luglio 1941. che segnb I'inizio delle trasmissioni: 
una conversazione su Machiavelli e Mussolini, nella quale si afferma 
II motivo, frequentemente espresso nelle trasmissioni. della contrap-
posizione al fascismo delle grandi tradizioni di pensiero e dl lotta del 
popolo italiano: un argomentato rlchiamo alia tunzione nazionale della 
classe operaia. e infine. una trasmissione dell'ottobre 1943. documento 
di notevole interesse storico. che anticipa per molt) aspettl le posl 
zioni che Togliatti avrebbe assunto al ritorno In Italia, determinando 
quella che e stata definita la « svolta di Salerno ». 

e. r. 

i^,/*/*/* 

' FRANCO MULAS: « Nel 50. del PCI Lenin parla ancora » 

i 

Togliatti chiama 
da "Radio Milano-Liberta 

I - > V 

« E' la voce dei democratici e dei cattolici, dei socialist! e dei comunisti, di tutti i veri italiani» - Le 
sferzanti risposte alia propaganda fascista e rincitamento all'azione per rovesciare il regime - L'ap-
pello alia classe operaia per il 1° maersrio 1942-11 documento storico, via radio, che anticipa le posizioni 
politiche della « svolta di Salerno »-1 quattro punti per la f ormazione del governo nazionale democratico 

H 

Italiani, italiani! 
Ascoltate 

QUI PARLA Radio Milano-Liberta; 
Parla i) popolo italiano libero! 

Milano Liberta e la voce degli ita
liani che lottano per spazzare il gio-
go del fascismo e liberare I'ltalia dal 
vassallaggio e dalla barbarie hitlena 
na. E' la voce deH'operaio. che non 
vuole essere mandato come una De
cora a crepare nelle fabbriche tede-
ache: che vuole riacquistare i suoi 
diritli. E' la voce del contadino che 
non vuole che gli vengano strappati 
con la forza i prodotti della sua terra 
per mandarli in Germania ad alimen 
tare la macchina di guerra hitleria 
na E' la voce del soldato che sofTre 
in Africa, nei Balcani. che vuol tnrnare 
a casa. cne non vuole essere spedito 
come un mercenano a monre sotto 
U comando tedesco. contro la Russia. 
per degli interessi che non sono queili 
del nostrb Paese E' la voce del pro-
fessionista che vuole essere libero di 
esprimere interamente il suo pensiero. 
E" la voce del giovane che freme di 
ira al vedere come il fascismo ha 
portato I'esercito alia disfatta. il Paê  
se alia rovina. I'ltalia al vassallaggio 
verso Io straniero. a essere lo stru-
mento di un militarismo brutale e ar-
rogante 

Milano Liberta e la radio di tuiti 
gli italiani. Di tutti quelb che amano 
fl loro Pae5e. che lo vogliono grande. 
libero e felice Di tutti queili che odia 
no la tirannide fascista e il vassal 
laggio straniero E' la voce dei demo 
cratici e dei cattolici, dei sociahsti e 
dei comunisti. di tutti i veri italiani 
Essa parla anche in nome di quel fa 
scisti. essa si rivolge anche a quei 
fascist! che non ne possono pni delle 
men7ogne e delle spacconate di Mus 
snhni. che capiscnno che quest'uomn 
funesto li ha ingannati e li porta alia 
rovina 

Milano Liberta chiama tutti gli ita 
liam a raccnlta per la lotta contro la 
schiavntu fascista. per difendere gli 
intt-resM del Paese e I'onore del popo 
lo. per salvare il Paese dalla cata 
strofe 

Milano Liberia consiglia. incita. di 
rige alia lotta [I suo nome e un sim 
bolo e un programma Milano e la 
Cull a del oatnottismo italiano. E' la 
Citta dove, nel 18-18. risono il gridd 
«fuori i tedeschi». Milano e la gran

de metropoli, liberate democratica e 
lavoratrice che ancora una volta sj 
sollevera, come a) tempo delle c Cin
que giornate > per cacciare lo stra
niero e i suoi agenti. E la liberta e 
quello a cui noi italiani aneliamo tut
ti. quello che dobbiamo riconquistare. 
e al piu presto, per potere salvare 
dalla rovina il nostro Paese. Per la 
liberta. per Tonore del Paese. per li-
berarci dal vassallaggio tedesco. per 
spezzare il giogo del fascismo. ita 
liani risvegliatevi. unitevi, combattete! 

i 

Luglio 1941. ' • [ 

Machiavel l i 
e Mussolini 

4 VETE avuto ragione - ci ha 
*» detto I'amico professore di sto 

ria - di ncordare la condanna che 
il Machiavelli pronuncid in modo cosi 
reciso contro quei governanti i quail 
per conservare il potere ncorrono al 
laiuto delle armi straniere Quando 
si parla del Machiavelli, vi e sempre 
qualcuno che salta su a dire che Be 
nito Mussolini e, in politica. uno sco 
laro di quel nostro grande pensatore 
Questo e un insulto alia memoria glo 
riosa del segretario florentino. e un 
ntorno al tempo in cm il pensiero 
politico era caduto cosi in basso che 
nel Machiavelli non si sapeva vedere 
che una specie di apologista del Tedi 
frago e del dehnquente politico Ri 
leggete il c Pnncipe». se avete tem 
po. Vedete con quale disprezzo vi si 
parla di quei governanti che si Ian 
ciano in imprese di conquista senta 
avere le forze per reahzzarle. pro 
prio come ha fatto Mussolini, per fi 
nire col venderci a Hitler. Rileggete 
tutto il capitolo sugh adulaton. dove 
si dice come i governanti devono la 
sciare che si dica loro il vero e avere 
attorno a se consiglien savi e capaci. 
e poi pensate al modo come da noi 
tutti gli uomim savi e capaci, non 
fascist! e fascisli. vennero cacciati 
dalla vita politica e soppressi. e attor 
no alio squassapennacchi di Palazzo 
Venezia non sono rimasti che degli 
imbecilli e dei corrotti. 

« Ma io vorrei che, avendo incomin-
ciato a pari a re del Machiavelli, voi 
attiraste l'attenzione soprattutto' della 

gioventu studiosa sulla attualita del ' 
I'insegnamento che esce da tutta Tope 
ra di quel grande. La quale si colloca 
in un momento decisivo della storia 
del nostro Paese quando la civilta dei 
Comuni. delle Signorie e della Rina 
scenza e arrivata aJ suo culmine e 
si sta per precipitare in una decaden 
za che durera piu di tre secoli Ve 
dete come egli mette il dito sulla pia 
ga e grida agli italiani: — Voi perirete 
perch£ non avete un esercito. perche 
non avete. anzi. una fanteria Gli Sta 
ti italiani allora esistenti non era no 
piu in grado di creare una fantena 
E il motivo e ben chiaro. oggi per noi 
' D potere era nelle mani di gruppi 
dirigenti incapaa di comprendere quai 
cosa di piu del loro egoistico interess*-
di casta, corporativo tl popolo. de 
mnralizzato. oppresso impovento era 
indifferente alle cose dello Stato Es>o 
non poteva piu forma re la base di un 
potere nazionale. non poteva pni for 
nire delle fanterie L'intervento e V 
prednminio dello straniero erano me 
vitabili Gli stessi signorotti del tem 
po lo provocarono e tutto il Paese ne 
soffri per secoli ' 

e Oggi siamo arrivati a una svolta 
storica della stessa natura. Dove vo 
lete trovare la - causa profunda della 
debolezza militare del regime, rivelaia 
in modo clamoroso dalle sconfitte afri 
cane e greche. se non nella situazione 
cui sono stati ridotti il ' Paese e i) 
popolo da vent'anni di politica fasci 
sta? Le masse popolari. la base di 
ogm Stato modemo. sono state escluse 
dalla vita politica Esse sono indiffe 
renti e ostili alle awenture di guerra 
mussolimane. perche non riconoscono 
in esse la difesa di un interesse na 
7ionale. • 

; « Per un amministratore dell'Ansaldo 
o della Montecatini, o dei grandi con 

'sorzi agricoli che scorticano i colu 
! vatori della terra, quello che - conta 
e il suo profiuo. non e lawenire della 
Nazione. I signori del Rinascimento 
ebbero almeno • I'attcnuante di essere 

' degli uomini. intelligenti. Queili di oggi 
I sono, oltre a tutto. dei bruti. Mussolini 
e I'esponente e il capo di una casta 
che e la piu gretta. la piu egoista. la 

' piu rapace. che mai sia apparsa nella 
) storia del nostro Paese I suoi em 
< blemi sono 11 manganello con cui na 
• rotto le reni di ogni movimento popo 
i la re, e la cassaforte dei grandi mono 
' poli industrial! e agrari. Come volete 
: che quest'uomo arrivi a comprendere 
quale delitto ha commesso verso 0 

Paese quando. portato alia sconfltta 
da vent'anni di tirannide e di malgo 
verno ha affidato le sue sorti e quelle 
del suo regime alle armi di una po 
tenza straniera. e per giunta di quel 
la Germania imperialista per cui I'lta 
lia e terra da conquistare? 
' c Vi e pert una grande differenza 
fra la situazione odierna e quella di 
quaUro secoli fa Ed e quella che nel 
popolo vive oggi una coscienza nazio 
nale. ed una rinascita e possibile Con 
le armi dei tedeschi Mussolini e la 
sua banda non possono vincere Ma 
al dilemma tragico che il Machiavelli 
pnneva. quando affermava che se perdi 
con le armi straniere rimani disfatto 
mentre se vmci resti loro pnginniero 
il Paese ha la possibility di sfuggire 
Esso ha la possibility di sfuggire per 
che il popolo e oggi una forza. e i! 
giorno che si sollevera. i ttranni odier 
ni sarannn spazzati e I'ltalia ritrovera 
il suo cammino di nazione libera (• 
erande Bisogna spezzare la crosta che 
questo odioso regime di parassiti ha 
imposto al corpo della Nazione Gua: 
se non lo si fara. Nuovi secoli di 
servitu e di vergogna ci attende 
ranno! » 

14 febbraio 1942. 

La funzione 
nazionale della 
classe operaia 

rl UN GRUPPO di amici. professio 
nisti. studenti e un industriale, si 

discuteva della prossirrsa giornata del 
Primo maggio e della campagna che 
noi veniamo conducendo affinche que 
sta giornata venga quest'anno ampi.i 
mente ricordata e celebrata in tutto 
il Paese. E tutti furono d'accordo ne: 
riconoscere gius!a la nostra posizione 

E' vero. il Primo maggio fu sem 
pre vi sto come la festa dei lavora 
tori, anzi degli opcrai, ma oggi la 
situazione del Paese e tale che fa un 
dovere a tutti di unirsi in questo gior 
no agli operai e ai lavora tori per fare 
del Primo maggio un giorno di lotta 
di tutto fl popolo contro fl fascismo 
e la guerra. 

E' un fatto, prima di tutto, che U 

fascismo e la guerra ci hanno portato 
alia rovina; e ci hanno portato alia 
rovina tutti, operai, contadini. profes 
sionisti, artigiani. esercenti e indu 
striali. Se vogliamo salvarci. dobbiamo 
unirci tutti per combattere il nemico 
di tutti che e il governo fascista. con 
la sua politica di awentura. di servitu 
alio straniero e di miseria E un gran 
passo verso la unita sara fatto se il 
Primo maggio aiuteremo gli operai a 
celebrare la loro festa e lotteremo in 
sieme a loro 

In secondo luogo. dobbiamo ricono 
scere che gli operai sono oggi nel Paese 
la forza piu numerosa. piu compatta 
piu decisa a scendere in campo contro 
il fascismo e a lottare per mettere 
tine alia guerra Senza Tazione ener 
gica della classe operaia. della tiran 
nide di Mussolini non ci si libera Per 
cid tutti dobbiamo salutare e appog 
giare con entusiasmo ogni movimento 
igni rivendicazione. ogni azione degli 
operai II risveglio della classe operaia 
e un fatto di importanza decisiva nella 
vita della Nazione. perche promette a 
tutto il Paese. a tutti i cittadini la 
riconquista di quelle liberta politiche 
ed economiche che hanno perduto. At
torno agli operai deve dunque unirsi 
tutto il popolo. sicuro di trovare in 
essi I'appoggio e la forza che sono 
necessari per rendere efTicace la lotta 
comune contro ii fascismo e per met 
tere fine alia guerra. 

In terzo luogo. se vi e ancora della 
gente che abbia paura degli operai. 
delle loro nvendicaziom. della loro 
forza. noi li invitiamo a ricordare che 
!e disgrazie di tutti noi sono incomin 
ciate proprio dal momento in cui gli 
operai. battuti dal fascismo, sono stati 
eliminati dalla vita politica Da allora 
hanno incominciato a regnare la pre 
potenza e la corruzione. e si e preci 
pitati. di grado in grado. sempre piu 
in basso, si no a che ora Mussolini 
dice che siamo sull'orlo del baratro 
Queili che ancora avessero paura degli 
operai pensmo che U solo modo di 
garantire al Paese un awenire di 
ordine e di flonda attivita produttiva 
e di stringere sin da ora. nella lotta 
contro la tirannide fascista. dei le 
garni saldi di fratermta e collabora 
zione con la classe operaia Cosi si 
creera un vero fronte di tutti gli ita 
liani. un vero fronte nazionale che 
sara I'asse della ricostruzione del no 
stro Paese. 

Facciamo percid del Primo maggio 
un giorno di lotta non solo degli ope 
rai, ma di tutto il popolo, di tutta la 
Nazione. Stringiamo in questo giorno 
vincoli di solidarieta tra tutti coloro 
che il fasdsmo e la guerra conduoono 

alia rovina. Diamoci tutti. la mano, 
operai, studenti, lavoratori' del brac-
cio e della mente. Formiamo la ca
tena. Facciamo risonare in tutto il 
Paese il grido che e nell'animo della 
moltitudine: Abbasso la guerra! Ab-
basso la tirannide! Pane, pace, liberta 
a tutti 1 cittadini! Avremo cosi fatto 
un nuovo grande passo verso la nostra 
liberazione. 

25 aprtle 1942. 

Per un governo 
nazionale 
democratico 
e antifascista 

ri MARESCIALLO Badoglio ha di-
chiarato che fra poco provvedera 

alia formazione di un vero governo 
del Paese. attirando in esso gli uomini 
piu rappresentativi di tutti i partiti 
democratici e antifascists Soltanto con 
la costituzione di un vero governo na
zionale. infatti, la politica del nostro 
Paese uscira flnalmente dall'ombra in 
cui essa 6 stata artificialmente tenuta 
dopo la caduta di Mussolini, e il po 
polo avra la possibilita di partecipare 
ad essa e di controllarla. Negli am 
bienli popolari e antifascisti, intanto, 
sappiamo che un problema viene di-
scusso vivamente: quello della compo-
sizione del nuovo governo nazionale 
del Paese e delle forze che vi deb-
bono partecipare. E' evidente che il 
governo non sara veramente nazionale 
se ad esso non prenderanno parte i 
rappresentanti di tutti i partiti che 
hanno radici nel popolo. che sono stati 
dalla caduta di Mussolini l'anima e i 
'lirigenti di tutto il movimento popo 
lare e antifascista. Ma possono questi 
partiti. e soprattutto. queili che sono 
piu vicini al popolo e hanno mostrato 
di essere i piu decisi nella lotta per 
la liberta del Paese. accettare di en 
trare nel governo sotto la direzione 
del maresciallo Badoglio e assieme a 
coloro che sono stati fin'ora i suoi col-
'aboratori? 

n problema e molto serio. perche 
tutti sanno che dal giorno della ca
duta di Mussolini fino ad oggi. sono 
stati commessi dal governo di Bado 
glio molti gravissimi errori politici. i 
quali hanno contribuito a rendere mol 
to piu grave la situazione del nostro 
Paese. Questi errori sono stati com 
messi perche il governo di Badoglio. 
infltienzato da elementi reazionari e 
antidemocratic!, non ha voluto condurre 
sin dal primo momento una chiara ed 
energica politica antifascista e demo
cratica. E* evidente che se il nuovo go 
verno che Badoglio vuole costituire 
continuera per lo stesso cammino. la 
situazione del Paese non cambiera; e 
sarebbe un grave errore per i partiti 
popolari antifascisti accettare l'invito 
a entrare in questo governo. 

Questo vuole dire che i partiti e gli 
uomini ai quali Badoglio si rivolgera 
per farli entrare nel governo devono 
porre delle condizioni chiare. precise 
e possono accettare d'entrare nel go 
verno solo se queste condizioni ver 
ranno accettate. 

In questo modo, per quello che noi 
sappiamo, si orientano i socialisti. i 
comunisti. i democratici, ed essi han
no pienamente ragione. E' ora di fi-
nirla con una situazione in cui .un 
gruppo di uomini fa alia testa del 
Paese la politica che vuole e tutto fl 
Paese. poi, e costretto a sopportare 
le conseguenze delle loro azioni. 

Al governo nazionale democratico 
che si sta per costituire abbiamo di-
ritto di chiedefe che esso faccia vera
mente una politica democratica na
zionale, doe una politica che d assi-
curi la vittoria nella lotta terribile 
che dobbiamo condurre. Questo vuol 
dire: 

t' 

PRIMO: deve essere assolutamente 
escluso dal nuovo governo ogni ele-
mento fasrista, o semifascista. o fa-
scistizzante. ogni elemento antidemo-
cratico e reazionario. Solo degli anti-
fasdsti e dei democratid veri. sinceri 
e provati debbono oggi governare I'lta
lia. se vogliamo che d sia assicurata 
la vittoria sul fascismo e sulPinvasore 
tedesco. 

SECONDO: il nuovo governo deve 
prendere misure serie e dedsive per 
sradicare e distruggere ogni residuo 
di fascismo e di reazione. Divieto asso-
luto di ogni attivita, organizzazione e 
agitazione fasdsta. semifasdsta o fa 
seistizzante. o in qualsiasi modo rea-
zionaria, contraria alle profonde aspi 
-azioni democratiche del Paese. 

TERZO: il nuovo governo deve im 
mediatamente garantire piena liberta 
a tutte le organizzazioni antifasciste 
e democratiche. e. nella misura con 
sentita dalla guerra. iniziare la re-
staurazione di tutte le liberta demo 
cratiche. D popolo deve sentire che 
finalmente gli si da fiduda e deve es
sere. in un regime di liberta. attirato 
ampiamente alia vita politica. Altri 
menti la rinascita del Paese e la sua 
mobilitazione per la vittoria sono im 
Dossibili. 

QUARTO: bisogna che il nuovo go 
verno democratico. nazionale rinunci 
solennemente e chiaramente. nel cam 
po internazionale. a ogni politica im 
perialista. a ogni rivendicazione. pre-
tesa o intrigo di qualsiasi genere che 
sia diretto contro altri popoli e nazioni 
d'Europa o fuori d'Europa. E questo 
dobbiamo esigerlo sia perche la poli 
tica imperialista del fascismo e stata 
la causa di tutte le nostre sciagure, 
sia perche solo la rinuncia aperta e 
senza equivod a ogni politica imperia
lista ci permettera di ridare all'Italia 
il posto che le spetta nella famiglia 
dei popoli e delle nazioni libere del 
mondo intero Queste, a grandi linee. 
le condizioni per una partecipazione 
al governo di tutte le forze antifascist 
e popolari. Ritorneremo su di essa 
perche il problema e di importanza 
decisiva e non sara mai eccessiva la 
chiarezza che si fara attorno ad esso 
Per la vittoria d occorre un governo 
veramente democratico e antifasdsta. 
Bisogna esigere che il nuovo governo 
che si sta preparando lo sia davvero 
e sul serio. 

16 ottobTe 1943. 

Novitft 
U prima edizlone econo-
mica dell'opera gramsclana 

Gramsci, 
IQUADERNIDEL 
CARCERE 
Prafazlone dl 
Luciano Gruppi 

6 voluml, pp. 2000 L. 500V 

• nella Nuova 
biblioteca 
di culture 

PSICOLOGIA, 
PSICHIATRIA 
E 
RAPPORTI Dl 
POTERE 
AM del convegno 
dell'lstltuto Gramacl 
pp. 280 - U 2500 

'nel Pun to 

Amendola, 
I COMUNISTI 
E L'EUROPA 
l p . M - L . S M 

Ledda, 
LA BAnAGLIA 
Dl AMMAN 
pp. 120 • L 500 

BBiltoteea • 
o n pensiero •todenio 

L6MHV 

QUADERNI 
FILOSOFICI 
a> cura dl ignazio Ambroglo 
pp. 760 - L. 4500 

RISTAMK 

Togliatti, LA 
FORMAZIONE 
DEL GRUPPO 
DIRI6ENTE 
OEL PGI 

Marx, 
L1DE0L0GIA 
TEDESCA 
pp. « U • U 3(00 

Rousseau, SUL 
L'ORIGINE DEL 
L'INEGUA 
GLIANZA 
pp. 232 • l~ 2500 

http://lp.M-L.SM


cinquantesimo Mfnto - Pagtna "2 - Domenica 24 gennate t97\ 

Un problema che tocca questioni 
fondamentali delta nostra prospettiva 

Teoria e pratica 
nel partite miovo 
TTna alTermazione solenne fatta dal 
U compagno Togliatti in un dram-
raatico dibattito avvenuto alia Assem-
blea costituente dopo la rottura dei 
governi di unita popolare e antifascista 
per attestare. al di la di tutti gli osta-
coli, la lunga e inarrestabile marcia 
in avanti del nostro Partito («venia-
mo da lontano e andiamo lontano»!) 
si 6 caricata col tempo, come suole 
awenire alle frasi suggestive pronun-
ciate da una personality prestigiosa in 
un momento determinato e per un fine 
preciso. di significati diversi e com-
plessi: ora come un richiamo al patri-
monio di lotte e di sacrifici che si in-
carna nel Partito comunista italiano 
e nel movimento comunista internazio-
nale, ora come la indicazione della ere-
dita delle grandi tradizioni di pensiero 
e di lotta del popolo italiano cui iJ 
nostro Partito si richiama: sempre, 
oomunque, come una riprova del fer-
reo nesso reciproco tra quei tempi 
— passato, presente, futuro — nei qua
il si scandisce e si coniuga la vita di 
un grande partito rivoluzionario e po
polare. Tanto forte e persistente e sta-
ta la suggestione di questo motto to-
gliattiano che. sara bene ricordarlo in 
mezzo a tanti caichi di formule e ai 
numerosi interscambi di linguaggio dei 
quali e ricca l'attuale vita politica 
italiana, qualche anno fa, poco dopo 
la morte di Togliatti, al termine di una 
campagna elettorale, un segretario del-
la Democrazia cristiana, che per sua 
disgrazia ma in verita con un certo 
sollievo del paese non e andato « molto 
lontano >, voile appropriarsi la pri
ma parte di quel motto togliattiano per 
«persuadere» i telespettatori a dare 
11 voto al suo partito. 

Tornare oggi. mezzo secolo dopo Li-
vorno. sul significato reale e profondo 
dl quella affermazione, domandarsi 
quali conseguenze implicite o esplicite 
essa comporti in fatto di concezione 
del rapporto tra l'esistenza del PCI. la 
sue radici nella storia o le sue pro-
spettive politiche, non e formulazione 
retorica ne, tanto meno, omaggio ri-
tuale. In primo luogo la presenza dei 
comunisti nella vita politica italiana 
(ma non solo in questa: chi non ha or*. 
mai registrato il fatto che il costume, 
1 personaggi, i simboli comunisti sono 
divenuti una parte integrante del pae-
saggio umano del Paese quale si ri-
specchia nelle immagine talvolta rea-
listica e talvolta anche piu semplice-
mente ironica di tanti films o romanzi, 
per non parlare deirattenzione che vj 
portano tanti commentatori stranieri 
proprio per individuare il volto reale 
del nostro Paese?) lo sollecita e lo ri-
chiede: ed e per questo. appunto. che 
la ricostruzione delle vicende di que-
ata presenza in mezzo secolo di storia 
italiana, mentre vede In primo piano 
svilupparsi l'iniziativa. la ricerca e il 
dibattito dei protagonists di questa sto
ria. attrae con una intensity che non 
trova 1'eguale per nessun altro par
tito, tutti indistintamente gli altri set-
tori della vita politica e culturale. 

Tn un libro recente dedicate all'Italia. 
••• pieno di fondo di ammirazione quanto 
rioco di riserbo intellettuale per la vita 
del nostro paese, 0 corrispondente da 
Roma del quotidiano parigino Le Mon
de. ha osservato che c uno dei compor-
tamenti piu caratteristici del PCI e 
che, visto daU'estero, contribuisce alia 
sua reputazione di "liberalismo" risie-
de nej confronto pressoche costante del
la sua politica immediata con quella 
di ieri o di ieri I'altro ». L'osservazione. 
che non e priva di fondamento. per non 
restare la notazione esteriore di un 
italianisant, ha bisogno di essere inte
grate nei suoi presupposti e nelle sue 
implicazioni. 

LVelemento di maggiore rilievo mi 
tembra possa essere schematicamente 
indicato nei termini seguenti: U Parti
to comunista italiano. affermatosi sotto 
la direzione di Gramsci e di Togliatti 

II significato di un motto togliattiano 
L'importanza della ricerca e del dibattito 
sulla presenza comunista 
in mezzo secolo di storia italiana 
Una mediazione teorica delle esperienze 
politiche che non puo realizzarsi 
senza il rinnovarsi continuo 
di una egemonia intellettuale - Dalla 
rottura irreversibile del monolitismo 
nrende avvio la costruzione 
di una nuova dialettica 
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ENNIO CALABRIA: cVeniamo 
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da lontano, andiamo lontano», '71 

come una forza politica la quale ha 
radicato il proprio orientamento ideale 
nella analisi critica della storia e della 
societa italiane e ha elevato la storia 
degli uomini a c maestra di tutto cid 
che gli uomini sanno e possono sapere >. 
ha teso a trasporre sulla sua propria 
storia questo nesso di pensiero e di 
azione. di teoria e di pratica rivoluzio-
narie. venendo cost a supplire ad una 
carenza e a gettare un ponte in quella 
scissione tra l'uso del marxismo come 
strumento di critica della societa ca 
pitalistica e il rifiuto della teoria nella 
conoscenza della propria storia. che, 
almeno a partire da un certo momen
to. si e presents to come uno dei piu 
sen ostacoli. come uno degli impedi
ment] piu gravi ad una piena identi-
ficazione della crescita del movimento 
comunista e dello svtluppo del pensiero 
rivoluzionario nel mondo intero. 

A chi ba seguito lo sforzo costante 
mente compiuto da Palmiro Togliatti di 

fondare sulla base di questo metodo la 
tradizione storica del partito. e che re-
centemente e stato portato alia luce 
con la pubblicazione dei. piani per jJ 
X e per il XXX anniversario della fon-
dazione del partito. non sara sicura-
mente sfuggito come, pure nel variare 
delle situazioni e . nel revolvers i delle 
prospettive. sia sempre stata presente. 
quanto meno nell'orientamento storico 
e politico del partito. questa superiore 
consapevolezza della necessita di non 
dissociare mai U soggetto e 1'oggetto. 
la rivendicazione della funzione della 
avanguardia dagli spostamenti delle 
masse. I'orientamento e la vita del par
tito dalla storia del paese. 

La domanda che oggi si pone a chi 
sotlolinei la grandezza di questa tradi
zione intellettuale e politica e se essa 
basti da sola a comprendere e a dirigere 
i nuovi grandi processi sociali e poli-
tici oggi in atto, o anche, cid che non 
e che un'altra faccia dello stesso pro
blema. a consentire di intendere fino tn 
fondo un processo storico che ha per 

Necessita di una 
preparazione ideologica di massa 

. . . Noi sappiamo che la lotta del proletariato conlro 
il capitalismo si svolge su due fronti: quello economico. 
quello politico e quello ideologico. La lotta economica 
ha tre fasi: di resistenza contro il capitalismo. cioe 
la fase sindacale elementare; di offensiva contro il 
capitalismo per il conlrollo operaio sulla prnduzione; 
di lotta per I'eliminazione del capitalismo attraverso 
la socializzazione. 

Anche la lotta politica ha tre fasi principali: lotta 
per infrenare il potere della borghesia nello Stato 
parlamentare. doe per mantenere o creare una situa 
zione democratica di equilibrio tra le classi che permetta 
al proletariato di organizzarsi e svilupparsi; lotta per 
la conquista del potere e per la creazione dello Stato 
opera io, cioe un'azione politica complessa attraverso 
la quale il proletariato mobilita intorno a se tutte le 
forze sociali anticapitalistiche (in prima linea la class? 
contadina). e le conduce alia vittnria; fase dolla ditta 
tura del proletariato organizznto in classe dominante 
per eliminare tutti gli ostacoli tecnici e sociali. che 
si frappongODQ alia realizzazione del comunismo. 

I tre fronti della lotta proletaria si riducono a uno 
solo, per il Partito della classe operaia, che e tale 

appunto perche riassume e rappresenta tutte le esi 
genze della lotta generate. Non si pud certo domandare 
ad ogni opera io della massa di avere una completa 
coscienza di tutta la complessa funzione che la sua 
classe e determinata a svolgere nel processo di svi 
luppo deU'umanita: ma ci6 deve essere domandato al 
membri del Partito. Non ci si puo proporre. prima 
della conquista dello Stato. di modificare completa 
mente la coscienza di tutta la classe operaia: sarebbe 
utopistico. perche la coscienza della classe operaia 
come tale si modifica solo quando sia stato modiflcato 
il modo di volere della classe stessa. cioe quando il 
proletariato sara diventato classe dominante. avra a 
sua disposizinne I'apparato di produzione e di scambio 
e il potere statale. Ma il Partito puA e deve. nel suo 
complesso. rappresenta re questa coscienza superiore. 
altrimentj esso non sara alia testa, ma alia coda delle 
masse, non le guidera. ma ne sara trascinato. Percio 
il Partito deve assimilare il manrismo e deve assi-
milarlo nella sua forma attu^Ie come leninismo ( . . . ) 

Antonio Gramsci 
(maggio 1925) 

soggetto un susseguirsi di generazionl, 
per di piu non privo di fratture. e per-
cid non riassumibile nei termini di una 
qualsivoglia autobiografla intellettuale 
e politica. Ne, quando si parla di que
sta obiezione, si intende fare riferi-
mento a certi rigurgiti di « antistoria » 
che in questi ultimi tempi si sono ac-
centratl proprio intorno alia storia del 
PCI: sostituzione al processo storico 
reale di ci6 che a qualcuno pu6 sem-
brare, ancora piu che possibile retro-
spettivamente desiderabile, immagina-
zione di un ininterrotto susseguirsi di 
c occasion! rivoluzionarie * sempre e 
sistematicamente mancate da un grup-
po dirigente per sua natura e costitu-
zionalmente condannato alia capitola-
zione e al tradimento. E. tutto questo. 
con un procedimento intellettuale che 
ormai neppure il piii m'odesto e disav-
vertito degli studios! si sentirebbe di 
applicare nello studio anche dell'avve-
nimento o della tendenza a lui piu 
estranea che egli possa fare oggetto 
della propria attenzione: segno di un 
anticomunismo intellettualmente degra-
dante assai duro a morire nella cul-
tura italiana. 

In realta, l'obiezione alia quale si 
faceva riferimento ha un fondamento 
oggettivo piu serio. inassimilabile a 
quelle costruzioni idcologizzanti e vel-
leitarie. Essa prende le mosse da quel
la necessita di mediazioni teoriche delle 
esperienze politiche che non puo realiz
zarsi senza il rinnovarsi continuo di 
una egemonia intellettuale che si ri-
fletta nella risposta conseguente ai pro 
blemi che sotto forma di c bisogni * 
scaturiscono dalla societa. Tiene conto 
dei « salti di coscienza > provocati dal-
lo svilupparsi complesso e non privo di 
contraddizioni di un processo rivolu
zionario che si e sviluppato dramma-
ticamente in Italia e nel mondo da piii 
di mezzo secolo e che nessuna forza 
politica organizzata e in grado. da so
la e come tale, di spiegare o di giu-
stificare. Spero di non ridurre troppo 
la prospettiva da un determinato an-
golo visuale se affermo che fu questo. 
al di la dei suoi elementi teorici tut-
t'altro che privi di interesse. il nucleo 
politico, rimasto tuttavia inespresso. 
della discussione su marxismo e stori-
cismo che si svilupp6 alcuni anni or 
sono tra gli intellettuali comunisti ita-
liani. 

Nessuno pu6 negare. per6. che su que
sto terreno della conoscenza. della 

ricostruzione e della discussione della 
storia del partito. il PCI sia venuto di-
spiegando il suo volto genuino di < par
tito nuovo .̂ e cioe di una grande forza 
politica di massa che. proprio in quanto 
trova la sua unita nella comune ade-
sione dei suoi militanti ad un program-
ma di rivoluzione democratica e socia-
lista e nella lotta per realizzame i 
principi essenziali. e destinata ad aprire 
le sue file alia ricerca e al dibattito in
torno alle motivazioni relative al conse-
guimento di questa unita. che non pud 
mai affidare alia deduzione meccanica 
da una formula ideologica. Forse su 
pochi altri punti come su quello rela-
tivo alia storia del partito la rottura 
con una teoria e con una pratica mono-
litica, che pure hanno nel movimento 
comunista internazionale radici difficil-
mente estirpabili. e stata altrettanto 
netta e irreversibile. 

Tuttavia si commetterebbe un errors 
se ci si limitasse a registrare con sod-
disfatta sufficienza alcune delle condi 
zioni di questa positiva innovazione di 
metodo. dal libero accesso ai document)' 
del ricostituito archivio del partito al
io sviluppo di un conseguente corso 
di studi che a nessuno • pud passare 
per la testa di considerare frenato o 
amministrativamente orchestrato. Que-
ste conquiste c liberali >. che certo non 
sono sottovalutate da quanti sanno a 
quali conseguenze hanno portato la inac-
cessibile segretezza della documentazio-
ne e la manipolazione delle opinioni e 
dei concetti neH'irrigidire e nello stra-
volgere il senso della storia dei partiti 
comunisti. hanno infatti il raerito di 
emanciparci da una serie di impacci 
pregiudiziali e di farci awertire con 
maggiore vivezza ed urgenza i compiti 
e le necessita che ci stanno di fronte. 

Non e percid un caso che il nucleo 
sostanziale e positivo della discussio-

- ne che si viene attualmente sviluppan-
do, al di la di tanti elementi partico 
lari. abbia al suo centro. a ben guar-
dare. il modo di intendere il motivo 
della continuity nella storia del partito. 
Continuity di presenza nella societa ita 
liana o nel movimento comunista inter
nazionale? Continuity del gruppo diri 
gente o continuita del concreto soggetto 
sociale che il partito con la sua vita • 
con le sue lotte esprime? E ancora: 
quale peso ha nella storia dj un partito 
comunista queU'elemento delta c discon 
tinuita» necessariamente presente in 
ognj processo rivoluzionario e sul qua
le un pensatore marxista come Lukacs 
ha di recente richiamato con tanta for
za I'attenzione? 

E' questo a mio parere U nodo intor
no al quale si raggruppano tutti i pro
blem] che si presentano alio stato at-
tuale degli studi e delle discussion) 
sulla storia del partito: la tensione. ne 
cessariamente immanente in ogni sfor
zo teorico affrontato da un movimento 
rivoluzionario. ma non per questo ne 
cessariamente negativa. tra scienza e 
ideologia; la partedpazione come ele 
mento di conquista di un autonomo con 
tributo della ricerca teorica alia ela-
borazione dell'orientamento politico ge 
nerale; la previsione intesa come 
espressione e risultato della pratica 
sociale. Poisiamo affrontarlo e 1'affron-
tiamo senza nervosismi. col sereno equi
librio che ci deriva dalla consapevo 
lezza che le origin) delle c leggende * e 
dei c miti > che si formano net corso 
delle battaglie non sono mai ne acci 
dentali ne casual) rispetto alia condotta 
e all'esito delle lotte. Vogliamo risol 
verlo con la convinzione che si tratta 
di un compito importante da assolvere 
di fronte alle masse popolari italiane e 
al movimento comunista internazionale. 
Forse oggi come non mai chiarire 0 
senso del « veniamo da lontano » e sta
to di un rilievo cost decisivo perche 
c andiamo lontano ». 

Ernesto Ragionitri 

CLASSICI 
UTET 

NOVITA' 
" V " 

CLASSICI 
DELLA POLITICA 

Collezlone dlretta da 
Luigl Firpo 

PL ATONE 

DIALOGHI POLITICI 
E LETTERE 

a cura dl 
Francesco Adorno 

La Repubblica, II Politico, Le 
Leggi, Crizia, Timeo, Epinoml-
de, Minosse, Clitofonte, Menei-* 
seno: la piu alta a compiuta 
espressione del pensiero poli
tico dell'antichita, la risposta 
platonica al millenario proble
ma dell'attuazione di uno Stato 
•giusto. 

Due volumi di complessive 
pagine 2000 con 17 tav. L 16.000 

CLASSICI 
LATINI 

Collezlone dlretta da 
Italo Lana 

TACITO 

OPERE 
a cura dl 

Azelia Ariel 
Tutto Tacito In una nuova. ac
curate edizione con testo lati
no a fronte. 
Gli Annali, Le Storie, II DIatogo 
degli Oratori, Germania. Agri-
cola: le pagine immortali di uno 
storico ineguagliabile, creato* 
re di un'opera acutissima • sti* 
listicamente perfetta. 

Due volumi di complessive 
pagine 1836 con 20 tav. L19.000 
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CLASSICI 
DELLE RELIGION. 

aazlona 
"ia rallglona islamlea* 

dlretta da 
Francesco Gabriel! 

AL-GHAZALI 

SCRITTI SCELTI 
acuradl 

Laura Veccia Vaglieri 
e 

Roberto Rublnaccl 
GH scritti del massimo dottor* 
dell'lslam, per la prima volta 
tradotti in Italia, costituiscono 
il documento di un'altissima 
esperienza splrituala • al tem
po stesso una guida insostitui> 
bile alia comprertsione della ci-
vilta islamica. 

Pagine 698 con 13 tav. L 10.000 

CLASSICI 
DELLA PEDAGOGIA 

Collezione diretta da 
Aldo Visalberghl 

PESTALOZZI 

SCRITTI SCELTI 
acuradl 

Egle Becchl 
La monumentale opera pedage* 
gica del Pestalozzi (qui rappre-
sentata da tutti gli scritti piu ai* 
gnificativi dal "Diario sull'adu-
caziona del figlio" al celebra 
'Canto del cigno") ripropone 
intatto il proprio messaggio di 
impegno etico e al tempo stes
so di fede nell'uomo. 

Pagine 808 con 8 tavote L8J0Q 

ITKT 
RATE MENSIU SENM ANTICIP0 
' im>cMmaL0 2f-ioaio ' 

Prego Invlirml s«nza impegno l'e> 
puscole da 1CLASSKI UTIT. 
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Natalia 
Ginzburg 

Garzanti n/i 
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— GRANDE FENICE • dirczione Glancarto Vigorelll 
G. B«lk>: c Mad > 
E. Jcbtlcanu: « D sorriso di Hiroshima » 

Premio Internazionale di poesia - ETNA TAORMINA 1970 
B. Achmadutina: c Tenerezza ed altri addil > 
A. Mac Leish: « Conquistador * 

— SAGGI GRANDE FENICE - dirczione Glancarlo Vlaoralll 
G. Boine: « II Peccato e le a I tre Opere» 
G. P. Luclni: < Le antitesi e le perversita > 

— PICCOLA FENICE . direzione Roberto Sanesl 
Retamar: c L'isola recuperata > 
C Franqul: «I] cerchio di pietra» 

— STUDI E DOCUMENTI - ISTITUTO STORICO DELLA 
RESISTENZA IN PIEMONTE 
M. Dima: « Guernglia e autogoverno» 
D. Masara: c Langa Partigiana > 

— PROBLEM I D'OGGI - direzione Giuseppe Del Be 
M. Godeller: e Antropologia. storia. marxismo» 

-A. 

Roberto Guiducci 

MARX 
DOPO MARX 
Dalla rhrofuziona industrial* 
alia rhroluztona del terziario. 
2" edizione 
"Guiducci affronta in una chiave nuova 
il rischio di dare risposta alia grand! domanda 
che le drammatiche trasformazioni 
del mondo contemporaneo 
Impongono in modo sempra piu atsHlanta" 
Franco Momlgliano 

280 ptgtne. Urt 2SO0. Cotlflzione Segal 

Amoldo Mondadori Edltore 
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A colloquio con i c ompagni che hanno costruito 
i * • * . , _ _ • • • ~, 

nelle fabbriche la storia del Partito 

Uoperaio 
comunista 

Nei ricordi dei militanti di diverse generazioni emerge il protagonista collettivo di 
cinquant'anni di impegno e di battaglie - Le bandiere rosse nelle fabbriche occupate 
del 1920 e in quelle degli scioperi del marzo '43 
SOLLECITARE i ricordi dei compagni 

che hanno vissuto le lotte del par
tito 6 un modo di rintracciare gli 
aspetti pill duri e combattivi della 
nostra storia. Si va a toccare nel 
concreto l'urto di classe. in episodi che 
a volte nei testi rimangono ai margini, 
anche perche e impossibile sostituire 
l'uomo alPavvenimento di cui e stato 
protagonista. Ma la - testimonianza di 
chi ha vissuto un fatto serve a control-
lare fino a che punto gli avvenimenti 
aderivano alia volonta degli uomini. 

Per la vita ormai semisecolare del 
partito comunista. questo significa ve-
dere fino a che punto la sua politica, 
il modo come ha condotto la sua bat-
taglia. nelle fabbriche e nella societa, 
rispondeva alle esigenze delle masse 
di cui era espressione e fino a che 
punto le masse si Identificavano in esso. 

D compagno Callai raccontava che 
i suoi primi ricordi di lotte risalgono 
al 1920: era un bambino, a Genova. e 
rammenta le bandiere rosse sulle fab
briche occupate, quando lui portava da 
mangiare al • padre, operaio, che era 
«la dentro ». con gli altri. Tra la fine 
del '43 e l'inizio del *44 — nel pieno 
dell'occupazione nazista — il compagno 

glio fu il primo presidente della mutua 
aziendale FIAT dopo la Liberazione, 
cosi come era stato rultimo comunista 
eletto prima della fine della liberta. 
Conservd la carica fino al '54. quando 
la repressione di Valletta ottenne quel 
lo che la repressione fascista aveva 
gia ottenuto quasi trent'anni prima: 
che Prioglio fosse cacciato dalla fab 
brica. • 

Un esempio, anche questo. che vale 
al di la del protagonista, nel suo du-
plice significato: il legame del par
tito con le masse che si manifesta nel 
momento in cui il militante sollecita 
il nuovo tipo di candidatura. e il volto 
della repressione che quando vuole col-
pire sa sempre dove indirizzarsi. Ma 
1'aspetto piu importante e ancora il 
primo: l'identificazione del partito con 
le classi lavoratrici. 

Quando il partito nacque. la Fede-
razione di Genova aveva poco piu di 
300 iscritti: poi. proprio mentre la 
repressione si faceva piu dura e avve-
niva I'assassinio di' Matteotti. questi 
iscritti erano diventati 800; quando la 
Federazione tenne il suo congresso in 
vista del congresso di Lione. gli iscrit
ti erano 1009. Togliatti partecipd a 

armata della Resistenza. 
II compagno Poli Saido (era stato 

arrestato per la prima volta nel 1921. 
quando faceva la guardia all'Ordine 
Nuovo) racconta come lo preparavano 
nelle fonderie dove lui lavorava. C'era-
no circa 800 dipendenti. tra i quali una 
trentina di compagni: toccava a questi 
trenta preparare lo sciopero senza sa-
pere con precisione fin dove potevano 
spingersi. fin dove potevano aver fidu-
cia. Cominciarono col diffondere i ma-
nifestini infilandoli nei cassetti. negli 
armadi, perfino appiccicandoli alle mac-
chine. Poi studiavano le reazioni: « I 
commenti — dice Poli Saido — erano 
di adesione. Anche quelli che noi sape-
vamo che erano fascisti dicevano di 
essere d'accordo: erano stanchi anche 
loro. della guerra. della fame ». 

Ma i commenti favorevoli non signifi 
cavano ancora partecipazione. per una 
classe operaia oppressa da venti anni. 
Invece alle dieci del mattino — lo scio
pero doveva avere inizio nel momento 
in cui suonavano le sirene d'allarme 
antiaereo. per la consueta prova — se 
ne andarono tutti e ottocento: c Erano 
pallidi. spaventati. ma sono usciti >• 

Sono le stesse parole che usa Gusta-

ALDO TURCHIARO: « Operaio, maestro della fantasia », 1971 
(II disegno rafftgura lirtcamente un operaio che costrulsce e domino la naiura, stmboleggiata dal giganiesco grillo) 

Callai, ormai uomo. escogitava con altri 
compagni operai. una iniziativa che 
forse non ha riscontro in Italia: far 
cabbonare> i simpatizzanti aWUnita 
clandestina. Una iniziativa singolare: 
V Unit a usciva alia ventura, le copie 
che anivavano negli stabilimenti era-
no necessariamente poche. passavano 
— e questo accadeva ovunque — da 
una ma no all'altra. fino a diventare 
illeggibili. I compagni genovesi esco-
gitarono il sistema di aiutare il par
tito. di aiutare la sua stampa, facendo 
gli < abbonamenti >: chi si « abbonava > 
aveva il dirilto di ricevere in lettura 
tra i primi una copia del giornale; 
aveva il privilegio di pagare per ri-
•chiare la deportazione in Germania. 

II fatto che questi due ricordi abbiano 
lo stesso protagonista serve solo per 
legare un arco di tempo di quasi ven-
ticinque anni. la meta della storia del 
partito. una storia di arresti, deporta-
tioni, esilio. morte per centinaia e cen-
tinaia di militanti: e il risultato e ap-
punto quello. che due epoche si salda-
vano. 

E l'esempio opposto: ancora due sto 
rie nel ricordo di uno stesso prota
gonista. il compagno Prioglio. Era il 
maggk) 1925. ormai la liberta agoniz-
sava; il partito comunista era ancora 
ufficialmente legale, ma costretto alia 
clandestinita. Alia FIAT si tenevano 
quelle che sarebbero state le ultime 
elezioni per le commissioni interne. 
Prioglio si batteva. contro le tesi dei 
social-riformisti che dominavano alia 
Lingotto. perche i candidati venissero 
proposti dai c collettori >. gli uomini 
che erano a piu direttn contatto con 
la base operaia. ne conoscevano me 
glio le esigenze. gli orientamenti. la 
volonta. Riusci a far trionfare le sue 
posizioni. I < collettori ^ lo imposero 
come candidato e alle elezioni la base 
operaia lo elesse a suo rappresentante: 
fu l'uItirno comunista eletto alia FIAT. 
Poco dopo fu mandato al confino. fu 
libera to con I'amnistia nel '32. nuova-
mente arrestato nel '34 e condannato 
a due anni di carcere. 

Ma nel 1915. quando le elezioni furono 
nuovamente libere. gli operai della 
FIAT tornarono ad eleggere plebisci-
tariamente il vecchio comunista che 
•Vtvano eletto venti anni prima. Prio-

quel congresso — in una cascina di 
Sant'Olcese — e nel rapporto fatto al 
partito lo lodd. ma defini c litigiosi» 
i compagni genovesi; pert fece pubbli-
care in prima pagina suH'l/nifd i] re-
soconto della prima cconferenza d'of 
ficina » che gli operai genovesi tennero 
con oltre 115 rappresentanti di varie 
fabbriche (si era ormai nel '26) per 
cercare un'intesa antifascista tra tutte 
le forze politiche attive: c'erano catto-
lici, repubblicani. anarchici e soprat-
tutto i comunisti. che cercavano le stra-
de deil'unita popolare contro il fascismo. 

Da quegli anni la repressione si fa 
piu dura, gli arresti si susseguono, la 
struttura organizzata del partito viene 
messa in crisi ripetutamente. ma i com 
pagni resistono. In Emilia esplodono gli 
scioperi delle mondine. che sono una 
pagina tra le piu alte delle lotte con 
tadine in Italia, ma la dove non esiste 
questo potenziale di lotta i compagni 
cercano di tenere viva la consapevo 
lezza dei propri diritti nelle masse lavo 
ratrici. 

II compagno Blanchini ricorda come. 
uscito dal carcere nel '32 — dopo aver 
scontato cinque anni — lavora in quel 
I'attivita suggerita dal partito: en tra re 
nei sindacati fascisti per utilizzarli e 
disgregarli nelk) stesso tempo. I com 
pagni penetrano nel sindacato panettie 
ri e alia fine del 1933 riescono a far 
scioperare i panificatori di Genova. La 
categoria pone delle rivendicazioni eco 
nomiche. ma i comunisti riescono a fare 
qualche cosa di piu. di assai piu im 
portante: gli scioperantt esigono di es 
sere loro. d'ora in poi. ad eleggere il 
segretario del loro sindacato. i propri 
rappresentanti. che fino a quel mo
mento venivano nominaii dalle autorita 
fascists. E' la prima rivendicazione de 
niocratica dal tempo delle leggi ecce 
zionali: le autorita fasciste promettono 
che d'ora in poi sara cosi. purche lo 
sciopero finisca. Naturalmente non man 
tengono la promessa. ed anzi proce-
dono ad una radicals « epurazione » dei 
loro sindacati dove — e evidente — sono 
penetrati i comunisti. 

H vera oollaudo. naturalmente, fu 
quello del marzo 1943. I protagonisti 
di questa lotta — la piu grande dopo 
vent'anni — ormai si saldano inconsa-
pevolmente con quella che sara U lotta 

vo Comollo. parlando delta Mirafiori. 
Qui era stato deciso che dopo aver man-
giato alia mensa. gli operai dovevano 
restare H: < II campanello continuava 
a suonare. i fascisti minacciavano; loro 
non rispondevano e restavano Ii. Erano 
pallidi. erano emozionati. ma non si 
muovevano ». • 

Alia Borletti di Milano — racconta 
il compagno Brambilla — un compagno. 
quando ebbe inizio lo sciopero. appese 
una bandiera rossa alia finestra. Alia 
Caproni. dove su 6500 operai e 500 im 
piegati i comunisti erano 15 e i simpa 
tizzanti una trentina. il primo giorno 
sciopero solo il 50 per cento, ma il se-
condo anche i piu timidi erano ormai 
entrati nel clima della lotta e lo scio 
pero fu al 100 per cento. Cianetti, il 
ministro fascista. delle oorporazioni. 
ando a parlare agli operai. nella mensa. 
Ma gli operai se ne andarono. lascian 
dolo U. 

Quattro mesi dopo. con la caduta del 
fascismo e I'immediata elezione, nelle 
fabbriche. delle commissioni interne. 
questa coscienza di classe ha modo di 
manifestarsi in modo nuovo. II com 
pagno Rabolini ricorda che i dirigenti 
dello stabilimento dove lui lavorava. 
il Vittoria di Fegino. a Genova. con 
vocarono i componenti delle commis
sioni interne chiedendo cosa volessero 
e prospettando subito la sistemazione 
di macchinario scadente. di atlrezzature 
superate eccetera; ma i rappresentanti 
operai tagliarono corto: « Vogliamo la 
pace, vogliamo condizioni di _ vita u 
mana ». r, . . 

Invece della pace arrivd 1*8 settem 
ore: Comollo ricorda che con i compa
gni che aveva no organizzato gli scioperi 
del marzo andd dal generale Adami 
Rossi, comandante della piazza di To 
rino. chiedendo che consegnasse le armi 
agli operai. per difendere la citta dai 
tedeschi. II generale rifiuto, i compagni 
tomarono alle fabbriche per farle seen 
dere in sciopero e molte lo fecero; ma 
ormai i tedeschi erano in citta. 

Anche a Milano — racconta Bram 
billa — trenta delegati operai anda 
rono da] prefetto della citta. generale 
D'Antoni, a chiedere armi per gli ope 
rai. Fu II compagno Robecchi. della 
Breda, a discutere col prefetto che rifiu-
tava. £ Brambilla sottolinea un parti-

cola re: non erano esplosioni improvvise 
di giovani. erano scelte meditate, strade 
che sarebbero comunque state seguite. 
qualunque fosse la risposta delle auto
rita uftlciali. II prefetto rifiutd e i com
pagni seguirono il loro cammino: Ro
becchi organized le prime brigate di 
pianura. fu catturato e mori in un 
c lager > nazista; Bracesco, anche lui 
della Breda e anche lui della delega-
zione operaia. fu catturato mentre tra-
sportava armi alle formazioni partigia-
ne: guidava un furgoncino che si ro-
vescio spezzandogli una gamba. Bra
cesco fu raccolto col suo carico d'armi. 
deportato in Germania e morl in un 
campo di concentramento. Ghirotti. ope
raio della Caproni. anche lui parteci-
pante all'incontro col prefetto, orga
nizzd i primi GAP. fu arrestato e ucci-
so nel carcere di Monza 

Su queste basi. partendo da questi 
uomini, ormai si conduceva la lotta. 
n primo sciopero nell'Italia occupata 
fu a Torino, dopo il massacro di Villar-
perosa, dove decine e decine di operai 
morirono sotto le bombe, perche la dire-
zione e i sorveglianti tedeschi non li 
avevano lasciati uscire dallo stabili
mento. Lo sciopero parti dalla FIAT 
Mirafiori, il 18 novembre del '43; un 
mese dopo arrivd a Milano. I compa
gni pensavano — racconta Brambilla 
— che quell'esempio poteva essere se-
guito dalla classe operaia milanese. 
anche se per lei non valeva la spinta 
emotiva che aveva mosso Torino; ma 
i fermenti c'erano e bisognava usarli. 
Per quasi un mese i compagni nelle 
fabbriche prepararono il momento; la 
data fu scelta dal Comitato federate 
del partito, riunitosi all'alba di dome
nica 12 dicembre. Fu deciso di comin-
ciare l'indomani. il 13 dicembre: una 
decisione fulminea, perch6 non trape-
lasse nulla e nazisti e fascisti venissero 
colti di sorpresa. Per una settimana 
160.000 lavoratori milanesi rimasero in 
sciopero. nonostante le minacce del ge 
nerale Zimmermann che alia fine riuni 
gli industrial i all'albergo Principe di 
Savoia e promise miglioramenti di pa-
ghe e di razioni alimentari. c Di con-
seguenza — racconta Brambilla — i 
compagni disposero per il ritorno al 
lavoro il giorno 20: la mobilitazione era 
stata una grossa vittoria. i risultati con-
seguiti erano positivi: i compagni non 
volevano esporre la classe operaia al 
rischio di repressioni durissime*. 

Poi 1'ultima fase, la piu recente: 
le lotte nell'Italia del dopoguerra e la 
amarezza della rottura deil'unita che 
era nata con la Resistenza. 

Carlo Parodi ricorda il periodo piu 
nero dello scelbismo a Genova quando 
il partito. nelle fabbriche. era costretto 
nuovamente ad una specie di clandesti
nita: i tentativi di corrompere la classe 
operaia. di dividerla. i compagni tenuti 
d'occhio. perseguitati. c Non ci si poteva 
muovere dal posto di lavoro- Per po 
terci incontrare. preparare gli scioperi 
contro la legge-truffa. il patto atlantico. 
dovevamo andare in infermeria. Nel 
senso che dicevamo di aver bisogno di 
iniezioni. e ci trovavamo airinfermeria 
dove le iniezioni le facevano ad ore 
fisse. Cosi potevamo discutere. Ma le 
iniezioni dovevamo farcele fare sul se-
rio. endovenose. intramuscolari. perche 
non scoprissero il trucco*. 

Pert, isolati. perseguitati. i comuni
sti riuscirono da soli ad organizzare 
gli scioperi contro la legge-truffa e 
contro il patto atlantico; scioperi c poli
tic! > ai quali gli altri sindacati non ade
rivano e che pure riuscivano all'ottanta-
novanta per cento. cSe non ci fosse 
stata I'organizzazione del partito a resi-
stere. nelle fabbriche, lo scelbismo 
avrebbe distrutto la coscienza operaia •». 

Nonostante questo. la Iinea dei com
pagni restava saldamente quella trac 
ciata. Sarebbe stato facile, in condi
zioni simili. cedere al gusto della rivin 
cita. all'asprezza personate. Eppure. 
quando un organismo democratico diffu 
se un volantino con un violentissimo 
e minaccioso attacco personate contro 
un dirigente dell'Ansaldo che si era 
effettivamente disUnto nell'opera di per-
secuzione. gli operai lo respinsero: non 
era quello il loro metodo di lotta; l'at-
tacco doveva essere rivolto al sistema. 
non agli individui. 

Come fu net giugno de] '60. quando 
Genova scese in sciopero generale con
tro il govemo Tambroni e il congresso 
del MSI. At punto di concentramento. 
in piazza detl'Annunziata. Parodi rac
conta che incontrt un compagno che 
da anni non si vedeva piu. inghiottito 
dalle rinunce. Questi gli si awicino e. 
indicando altri due che si stavano unen-
do al corteo. disse: < Parodi. se ghe sun 
quelli doi Ii. u congresso nu u fan: 
voe di che semmo propio tutti »: (Se ci 
son quei due Ii. il congresso non lo 
fanno: vuol dire che ci siamo proprio 
tutU). 

In quel momento. rispondendo alio 
appello del partito. si saldavano le 
generazioni. si apriva quella serie di 
anni che avrebbero visto spazzare via 
piu che lo scelbismo una «Iinea di po-
tere » e avrebbero visto la riscossa del 
mondo del lavoro. quella che ha scritto 
le sue pagine piu recenti nelle grandi 
lotte d'autunno. 

Kino Marzullo 
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GU INGLESI IN INDIA 
(a cura di M. D. Lewis) 
L. 1.000 
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LA RIVOLUZIONE 
AMERICANA 
(a cura di N. Matteuccl) 
L. 700 

IL NAZISMO 
(a cura di E. Collotti) 
L. 900 

* CUBVOI INZO COL itorn 

I % 

ISTITUZIONE 
DEL PRINCIPE CRISTIANO 
(a cura di G. De Caro) -
L. 700 

LE ORIGINI 
DEL FASCISMO 
(a cura di M. Bartolotti) 
L. 1.200 

LE ORIGINI 
DEL FASCISMO 
A CURA DI MIRELLA BARTOLOTTI 

I # 

ILLUMINISMO E RIFORME 
NELL'ITALIA DEL 700 
(a cura di G. Scalia) * 
L. 1.200 

LA FORMAZIONE 
DELLO STATO MODERNO 
(a cura di Alberto Caraccio-
lo) • L. 900 

LA CULTURA 
A FIRENZE AL TEMPO 
DI LORENZO 
IL MAGNIFICO 
(a cura di C. Mutini) 
L. 800 
LA CULTURA 
A FIRENZE 
A l TEMPO 

. DI LORENZO IL MACNIFICO 
A CURA DI CLAUMO MUTINI 

i * 

INTRODUZIONE 
ALLA STORIA 

C Spencer, L'IMPERO 
CINESE • L. 1JM 

G. L. Procter, I VICHINGHI 

G-L. Proctor 

I 
Vichinghi 

Zanichelli 

M. C Wrm, LA RUSSIA 
ANTICA • L 1JM 

ZANKHELLI 

[Galilei 
DIALOGO 
Isui massimi 
sistemi 
• cura di Franc Brunattl - -
con 10 dUagnl di Mlrko 

Llll • S72, L &JMO- Lira 3.200 

| •Comt postono essere perfeziona-
te le macchlne che regolano II corso 
dei liuml, se a nol sclenzlatl si (a 

| divieto dl studiare Intorno alia piu 
grande dl tutte le macchlne, I'unl-
verso? Come conclherb mal le mie 
scoperlo sulla tralettoria della ca
duta del gravi, con I vol! delle stre-
ghe a cavallo del manlcl delle sco
pe?. (Brecht. VITA Dl GALILEI) , 

Pubbllcato nel 1632 • dieci anni 
prima dolla niorto - II DIALOGO la-
moso del Galilei nielle in sccna tre 
Interlocutorr Salvlali. Sagrcdo o 
Slmpliclo, (acendoll discutere delle 
due grandi teone astronomicho op. 
posto (la tolemalca. che facova ruo-
tare tutto lo spailo attorno alia Ter
ra, o la copernicana per cui la Terra 
Inveco glrava intorno al Sole con gli 
altri pianeti del sistema solare) At-
traverso la dlscusslone astronoml-
ca. e la questions generale del 
metodo sclentiiico che Gaiilto mat
te In dlscusslone, rlvendlcando pie-
na liberta da ognl tabii politico • I 
da ognl pastola metalistca Con que
sto llbro nasce la scionia moderna, ( 
quella che la Chiesa catiolica ro-
mana cornbatlora con tutte le sue 
forze lino aU'estremo, benche inu-
tilmtnte. e tuttavia seminando stor-
ture lislche e morall che per lungo 
tempo hanno perverlllo lo splnto 
dell Europe. Come II Capitate a la 
Blbbla, un llbro piu noto che letto: 
•ceo la volta buona per procurartelo 
a buon preizo In una tplendlda edl-
zlone Laterza, col masslmo sconto. 

Aspettlamo una lettera 
da vol (o anche solo 
una cartolina) 
Ordinate per posta 
acrlvendo chlaramenle II vostro 
nome e Indlriizo In stampatello. 
Non Invlate denaro, 
pagherete al postino, 
alia consegna. 
Porto e linballo gratulto, 
contributo parzlaTe speso L 300. 

Solo per poata I 

piiil 
Ponte dl Legno 3 

20123 MIUNO 

Feltrinelli. , 
reprint 

50 anni del P.C.I. 
1921/1971 

Nel 50° della fondazione del Partito Comunista Ita-
liano la FELTRINELLI REPRINT presenta i docu
ment! ufficiali del Partito: Statuti,:Congressi, Pro
cess! e gli Atti relativi all'attivita svolta in seno 
all'lnternazionale Comunista. Sono pure disponiblli 
i periodici: BOLLETTINO Dl PARTITO / LA NOSTRA 
LOTTA / L'ORDINE NUOVO / PAGINE ROSSE / 
PROMETEO / RASSEGNA COMUNISTA / IL SO
VIET / LO STATO OPERAIO in edizione rilegata, 
fac-simile dell'originale, a tiratura limitatissima. 

Esposizione e vendita presso le LIBRERIE 
FELfftlNELLI e le LIBRERIE RINASCITA. 

-

La storia puo diventare un grande strumen'to di insegna-
mento e di lavoro. 
Puo essere fatta entrare nella ncerca e nella lotta pie-
sente. Ma spesso oci orre « andare a vedere > perehe i 
rontemporanei hanno scritto in quel modo gli a\wni-
menti 
In ouni caso --olo chi -~a - IL^^LTC > il proprio tempo o 
vuole imparatv a le^^ei lo puo « leggere » la sioria. 

Red. Corvisieri 
11 biennio rosso 1919-1920 
della Terza Internazionale 
772 p L 5.600 

Rosa Alcara 

La formazione e i primi anni 
del P.C.I. 
nella storiografia marxista 
188 p L 1.400 

* 

Luciano Della Mea 
Eppure si muove. 
Rendiconto politico 
di un proletario rivoluzionario 
380 p L 1.800 
( '•.;•:•.•> Bc t te lhv im (h i iM: .H ' Pallotx 
C'.ilcolo e c o n o m i c o I p ro l i l emi del lo 
i li>rnie di p r o p r i e t a s \ i l u p p o nella 

- • p 1 1 S<Xi e c o n o m i c a p e r t a 
:4> p i : 500 

Gerard Chaliand Le Izvestija 
La Resistenza di Kronstadt 
Palestinese 128 p L 1200 
214 p L 1.800 

Il e o l o n i a l i s m o oggi: Dal e o l o n i a l i s m o al 
c c o n o m i a c ideologia soc i a l i smo a l r i c a n o 

Pierre Jalee Kim il Sung 
L'imperialismo negli . La costruzione della 
^nni *70 realta socialista 
212 p L 1.800 484 p L 2.800 

R i f o r m a e Rivo luz ione J n l r o d u / i o n e 
nelle socie ta all e c o n o m i a ptili t ica 
I r a d i / i o n a l i 2-it' p 1 i : *< 
> ' ' p i : J ^ 1 

Alfonso C Comin Giovanni Riva 
Struttura capitalista, Soffrire per la giustizia: 
lotte social! e prassi P. Gamo e la sua 
di Chiesa comunitk 
320 p L 2.000 150 p L 1.500 

Jaca Book 

>• 
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Cronologia 
di 50 anni 

La storia de! Partito Comunista e storia che si intreccia strettamente a quella ita-
liana e internazionale ed e costruita dunque con il sacrificio, la passione, la consape-
volezza di milioni di uomini. Ogni sintesi di questo complesso mosaico b dunque ne-
cessariamente incompleta, anche se proprio da quella molteplicita inesauribile di espe-
rienze scaturiscono i nodi fondamentali cui quegli stessi uomini che li hanno determi-
nati devono riferirsi. E' in questo spirito che pubblichiamo questa rapida sintesi di 
mezzo secolo di storia italiana e del partito attraverso le sue dale di maggiore rilievo. 

- • " ^ H . . 

BRUNO CARUSO: «ln memoria dei compagni contadini assassinati a Portella del la Ginestra*, 7 1 

. 1921 
1 GENNAIO — Esce il prlmo numero 
del quotidiano « Ordine Nuovo >, orga-
no delta frazione corr.unista del PSI, 
dirptto da Gramsci. 
21 GENNAIO — La frazione comunista 
abbandona • il XVII congresso del PSI 
e fonda il Partito comunista. sezione 
italiana delta Terza Internazionale. 

' 29 GENNAIO - La Federazione Gio 
vanile Socialista. at VII Congresso. 
decide di aderire all'Internazionale Co 
munista e assume il nome di Fede
razione Giovanile Comunista. 

1922 , -
20-24 MARZO — II Congresso nazio 
nate del PCI. Togliatti e eletto nel 
Comitato Centrale. 
28 OTTOBRE — I fascisti compiono 
la cosiddetta < marcia su Roma >. 

1923 
23 AGOSTO — Don Minzoni e ucciso 
a bastonate dalle squadracce di Italo 
Balbo. 
SETTEMBRE - Arresto a Milano di 
alcuni dirigenti del partito comunista, 
fra cui Togliatti. Piu tardi verranno 
tutti assolti. 

1924 
21 GENNAIO - Muore Lenin. 
12 FEBBRAIO - Esce a Milano il pri-
mo numero dell'« Unita ». 
6 APRILE - Elezioni politiche (con 
premio di maggioranza): il listone fa 
scista ottiene la maggioranza: il PCI 
ha 19 deputati, fra i quali Gramsci. 
10 GIUGNO — Assassinio di Giacomo 
Matteotti. 
15 AGOSTO — I terzinternazionalisti. 
espulsi dal PSI entrano nel PCI. Fra 
questi G. M. Serrati. G. Di Vittorio. 
G. Li Causi. 

1925 
2 APRILE - Palmiro Togliatti e ar-
restato a Roma. 

1926 
GENNAIO — Terzo congresso del PCI 
a Lione. Le tesi presentate da Gramsci 
sono approvate con il 90.8 per cento 
dei voti Togliatti e incaricato di rap-
presentare il partito all'Esecutivo In
ternazionale. II fascismo liquida in 
tanto. con le leggi eccezionali. ogni 
liberta politica, sindacale e di stampa 
5 NOVEMBRE - II PCI e sciolto e 
tutti i suoi giornali sono soppressi. 
E' istituita la pena di morte e creato 
i! tribunale speciale. 
8 NOVEMBRE - Gramsci e arrestato 
a Roma. 

1927 
GENNAIO — Prime condanne del Tri
bunale speciale: a 28 comunisti sono 
inflitti da 1 a 14 anni di carcere. 
4 GENNAIO — I riformisti sciolgono 
la Confederazione Generate del Lavoro 
che viene ricostituita clandestinamente 
dai comunisti U giorno 27. 
MARZO — Esce il primo numero di 
cStato Operaio* rivista ideologica del 
partito. diretta da Togliatti. 

1928 
6 FEBBRAIO — Muore in carcere, tor-
turato dai fascisti, Gastone Sozzi, co
munista. 
4 GIUGNO — H tribunale speciale fa-
scista commina complessivamente 238 
anni di carcere al gruppo dirigente del 
PCI. Gramsci e condannato a 20 anni 

' 1929 
,11 FEBBRAIO - I I Vaticano stipula 

il Concordato con il regime fascista 
MARZO — II Partito invita a votare 
«no» al plebiscito indetto dopo la 
firma dei Patti Lateranensi. Nuovi 
arresti. 

1930 
20 MARZO — Bordiga e espulso dal 
partito. 
9 GIUGNO — Leonetti. Tresso e Ravaz-
toli sono espulsi perche contrari alia 
< svolta > che nara a impegnare tutto 
il partito sul lavoro illegale in Italia 

1931 
APRILE — Fra Colonia e Dusseldorf 
In Germania si svolge il IV congresso 
del Partito. 
AGOSTO — D CC del PCI approva un 
programma di rivendicazioni per i con 
tadini. 

1932 
GIUGNO — Una nuova ondata di ar
resti colpisce gravemente tutte le orga 
nlzzazioni di partito. 

1933 
30 GENNAIO - Adolf Hitler e eletto 
cancelliere del Reich. 
AGOSTO — In Italia si svolgono varie 
manifestazioni contro il fascismo: il 
partito sottolinea la necessita di dare 
un maggiore contenuto politico a que
sti movimenti. 

1934 
21 LUGLIO - PCI e PSI firmano un 
appello comune contro I'intervento d-
Mussolini in Austria. 
17 AGOSTO — Viene firmato il primo 
patto d'unita d'azione fra PCI e PSI 
OTTOBRE — Inizia in Cina la clunga 
marcia >. 

1935 
FEBBRAIO — Appello comune PCI-PSI 
contro la preparazione delta guerra di 
Abissinia. 
AGOSTO - Togliatti e eletto segreta 
rio dell'Internazionale Comunista. 
2 OTTOBRE — II fascismo inizia Tag 
gressione all'Etiopia 

1936 
FEBBRAIO - II PCI pubblica una 
risoluzione dal titolo: « Via dall'Africa 
via Mussolini». 
l i FEBBRAIO - Vittoria del Front. 
Popolare alle elezioni in Spagna. 
2* APKILE - Vittoria del Fronte Po 
polare in Franda. 
17 LUGLIO — Inizia la rivolta fascista 
in Spagna. ' 
OTTOBRE — Si costituisce in Spagna 
il battaglione c Garibaldi». di volon 
tari italiani. Fra gli altri combationo 
Luigi Longo. Giuseppe Di Vittorio. Vit 
torio Vtdali. Ilio Barontini. 

1937 
27 APRILE — Muore Antonio Gramsci 
GIUGNO — Togliatti si reca in Spagna 
per incarico della Internazionale Co 
munista. 

.OTTOBRE — Fascisti e nazistt creano 
il cosiddetto c asse Roma Berlino ». 
2t LUGLIO - PCI e PSI firmano la 
nuova < carta di unita d'azione ». 

1938 
APRILE — Leltera aperta del CC del 
PCI ai cattolici italiani per I'unita con 
tro il fascismo. 
AGOSTO — Conferenza di organizza 
ziooe del PCI a Parigi. 
10 SETTEMBRE - Firma del patto di 
Monaco: le potenze occidentali dan-
no via libera al nazismo. 

1939 
1 SETTEMBRE - Togliatti e Longo 

(Segue a pagina 15) 

ABLAZIONE 

L TE0D0LITE 
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le parole 
non bastano piu 

oggi in piena civiltci delle immagini 

cum 
Hkistrata 
dizionario enciclopedico 

dall'A alia Z un caleidoscopio di immagini per 
la "messa a fuoco" di un vastissimo numero 
di argomenti 

un'opera di rapida e pratica consultazione che 
risponde a tutti gli interrogativi 

un prezioso strumento di studio, di aggiorna-
mento culturale, di integrazione scolastica 

62 fascicoli settimanali da raccogliere in 5 
volumi illustrati da 5000 fotografie 

in edicola il primo f ascicoio a 380 line 
con il secondo in OMAGGIO 

FRATELU B̂ BBRI EDTTORI-NALEINmNO BOMPIAM 

La \nov. i Italia 
Raymond De Roover 
IL BANCO DEI MEDICI 
A FIRENZE DALLE ORIGINI 
AL DECLINO (1397-1694) 
Una profonda conoscenza dell'economia, una consapevolezza dei 
problemi amministrativi, il senso della storia 
II pensiero ttorico, pp. xnr-644, L. 10.000 

TROCKIJ 1905 
A cura di Valdo Zilli 
Per la prima volta in edizione italiana la diretta testimonianza di 
Trockij ai drammatiti eventi del 1905 
Dimension!, pp. xzxnr-478, L. 3200 

Ruth First 
90 GIORNIO LETERNITA 
In ogni rigo della trattazione il triste aspetto del regime attuale in 
Sud-Africa 
Nostro tempo, pp. 168, L. 1500 
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sono arrestati a Parigi. La Germania 
invade la Polonia. 
3 SETTEMBRE - Francla e Gran 
Bretagna dichiarano guerra alia Ger
mania: inizia il secondo conflitto mon
dial. 

1940 
MARZO - Togliatti (die non e stato 
riconosciuto) esce dal carcere e rior-
ganizza la direzione. II gruppo diri-
gente decide di trasferirsi in Italia per 
dingervi la lotta per la pace. 
10 GIUGNO - L'ltalia entra in guer
ra contro la Francia e la Gran Bre
tagna. 
28 OTTOBRE — Aggressione militare 
alia Grecia: 6 il primo disastro mili
tare del fascismo. II PCI dirama un 
appello contro I'aggressione. 

1941 
S3 GIUGNO - II PCI firma un appello 
contro l'aggressione nazista all'URSS 
iniziata il giorno precedente. 
LUGLIO — Togliatti comincia a leg-
gere a radio Mosca. con il nome di 
Mario Correnti, i < discorsi agli Ita
lian! >. 
SETTEMBRE - A Tolosa. PCI. PSI 
e il movimento Giustizia e Liberia fir-
mano un patto d'unita d'azione. 
11 DICEMBRE — Attacco giapponese 
a Pearl Harbour. 

1942 
SETTEMBRE - Sorge a Milano un 
primo gruppo unitario che si inuove 
Bulla linea del patto di Tolosa. L'ini-
ziativa si estende a Torino e altrove. 

1943 
2 FEBBRAIO — Vittoria sovietica a 
Stalingrado. 
5 MARZO — Primo grande sciopero, 
diretto dai comunisti. alia Mirafiori 
di Torino. 
10 GIUGNO — Si scioglie a Mosca la 
Internazionale Convunista. 
25 LUGLIO — Una rivolta di palazzo 
provoca la caduta e Tarresto di Mus
solini. Badoglio e nominato capo del 
governo mentre < la guerra continua *. 
26 LUGLIO - II PCI. con la parola 
d'ordine «Pace e liberta >, chiede lo 
acioglimento delle organizzazioni fasci-
ste, Tamnistia politica e la formazione 
di un governo provvisorio. 
B SETTEMBRE - L'ltalia flrma l'ar-
mistizio: il re ed il governo Badoglio 
fuggono a Brindisi. 
9 SETTEMBRE — Nasce 11 Comitato 
di Liberazione Nazionale che lancia 
un appello per la resistenza popolare 
contro i tedeschi. 
OTTOBRE — H partito organizza le 
brigate d'assalto c Garibaldi»: Luigi 
Longo e il comandante. 

1944 
21 GENNAIO — Primo congresso del 
CLN a Bari. 
MARZO — Togliatti propone la « svolta 
di Salerno*. 
24 MARZO — Per rappresaglia con
tro un attentato partigiano, i tedeschi 
eseguono il massacro delle Fosse Ar-
deatine. 
GIUGNO — Dopo la iiberazione di 
Roma si costituisce il primo governo 
di unita nazionale di cui fanno parte 
anche i comunisti. 
1 GIUGNO — Esce a Napoli il primo 
numero di c Rinascita >. 
3 GIUGNO — Comunisti, socialisti e 
democristiani firmano il < patto di Ro
ma >: nasce la CGIL, 

1945 
24 GENNAIO - Assassinio di Euge-
nio Curiel, capo del Fronte della Gio-
ventu. 
10 APRILE — La direzione del PCI 
emana la direttiva per l'insurrezione. 
24-25 APRILE — Insurrezione popola
re nelle zone occupate dai nazisti. 
28 APRILE — Mussolini e i gerarchi 
al suo seguito, sono giustiziati su sen-
tenza del CLN dell'Alta Italia. 
8 MAGGIO — Resa delle truppe nazi-
ste e capitolazione della Germania. 
29 DICEMBRE — Quinto congresso del 
Partito. 

1946 
2 GIUGNO — Referendum istituzio-
nale in Italia: vince la repubblica. 
27 OTTOBRE - PCI e PSI firmano 
un nuovo patto d'unita d'azione che 
verra riconfermato i'anno successivo 
dopo la scissione socialdemocratica. 

1947 
• FEBBRAIO — Umberto Terracini 
e eletto presidente dell'Assemblea Co-
stituente. Palmiro Togliatti presenta le 
proposte dei comunisti. 
MAGGIO — Comunisti e socialisti sono 
esclusi da] governo dopo un viaggio di 
De Gasperi negli USA. 
1 MAGGIO - Strage di Portella delle 
Ginestre. 

1948 
5-10 GENNAIO - Si svolge a Milano 
il VI congresso del PCI. 
18 APRILE — La DC conquista la 
maggioranza assoluta in Parlamento. 
14 LUGLIO — Attentato a Palmiro To
gliatti. 
25 SETTEMBRE - Nasce I'Associazio 
ne Amici deirUnita. 

1949 
25 31 MARZO - II CC del PCI decide 
la ricostituzione della Federazione Gio-
vanile Comunista. 
1 OTTOBRE - E' proclamata a Pe-
chino la Repubblica Popolare Cinese. 

1950 
9 GENNAIO - La polizia di Scelba 
spara contro gli operai in sciopero a 
Modena: sei morti. 
25 GIUGNO — Inizia la guerra di 
Corea. 
14 SETTEMBRE - Dichiarazione del
la direzione del PCI « per salvare il 
paese dalla reazione aperta e dalla 
guerra >. Si organizza la lotta contro 
il Patto Atlantico 

1951 
3-8 APRILE - Si svolge a Roma il 
VII congresso del Partito. 
MAGGIO • GIUGNO - Alle elezioni 
•mministrative la DC non ha piu la 
maggioranza assoluta 

1952 
tjl OTTOBRE - II governo presenta 
M progetto legge per modificare U 

sistema elettorale: e la «legge truffa > • 
Comunisti e socialisti iniziano in 

Parlamento e nel paese una durissima 
battaglia nel tentativo di impedirne 
I'approvazione. 

• 1953 
6 • MARZO — " Muore Stalin. 
26 LUGLIO — Inizia l'insurrezione ca- . 
strista a Cuba. 
7 GIUGNO - Elezioni politiche: la ' 

, lunga battaglia comunista e coronata , 
da successo; la «legge truffa > non 
scatta. • • • ' < • * 

1954 , : • 
12 APRILE — Togliatti propone, in 
una riunione del CC. un accordo con . 
i cattolici per salvare la civilta uma-
na dalla catastrofe atomica. 
19 AGOSTO — Muore De Gasperi. 

1955 
9 -14 GENNAIO - IV conferenza d'or-
ganizzazione del Partito a Roma. 

1956 : ; -:'\ 
14-25 FEBBRAIO - II XX congresso 
del PCUS denuncia gli errori e i de-
litti di Stalin. 
13 MARZO - Relazione di Togliatti 
a| CC sui risultati del XX congresso. 
Tutto il partito e investito da un di-
battito senza precedenti. 
8-14 DICEMBRE - Si svolge a Ro
ma l'VIII congresso del PCI che ren-
de esplicita la linea della t via ita-
liana al socialismo ». _ 

1957 ' 
3 NOVEMBRE - Muore Giuseppe Di 
Vittorio. 

.1958 
25 MAGGIO - Alle elezioni politiche 
il PCI conquista 6 milioni e 705 mila 
voti. 

1960 
I GENNAIO — Fidel Castro entra 
all'Avana: la rivolu2ione ha vinto. 
30 GENNAIO - 4 FEBBRAIO - Si svolge 
a Roma il IX Congresso del PCI. 
APRILE — Dopo una lunga crisi, Tam-
broni forma un governo con l'appog-
gio esterno dei fascist!. > 
LUGLIO — I democratic] genovesi im-
pediscono al MSI di svolgere il con
gresso nella citta medaglia d'oro del
la Resistenza. Sanguinose repression! 
della polizia a Reggio Emilia, Roma. 
Catania. Tambroni e costretto a di-
mettersi. 
6-7 NOVEMBRE — Alle elezioni am 
ministrative il partito aumenta i suoi 
votj dell'1,5 per cento. 
16 DICEMBRE — II compagno Longo -
riferisce al CC i risultati della confe
renza dei 71 partiti comunisti che si 
e tenuta a Mosca. 

1961 
5-7 MAGGIO — A Milano. seconda 
conferenza nazionale dei comunisti nel
le fabbriche. 

1962 
MAGGIO — Antonio Segni e eletto Pre
sidente della Repubblica con una mag
gioranza di centro destra. 
II OTTOBRE - Giovanni XXTJI apre 
a Roma il Concilio Vaticano n. 
2-8 DICEMBRE — Si svolge a Ro
ma H X Congresso del PCI. 

1963 
28 APRILE — Alle elezioni politiche 
il PCI guadagna quasi un milione di 
voti. 
3 GIUGNO — Muore Giovanni XXTJI. 
Gli succede 1'arciveseovo di Milano 
Montini. con i] nome di Paolo VI. 
4 DICEMBRE — Moro forma il primo 
governo organico di centro-sinistra. 

1964 
GENNAIO — La sinistra socialists si 
stacca dal PSI e costituisce il PSIUP. 
21 AGOSTO - Muore a Yalta Palmiro 
Togliatti. H 26 agosto Luigi Longo e 
eletto nuovo segretario generale del 
Partito. 
28 DICEMBRE - Saragat e eletto pre
sidente della Repubblica. 

1965 
7 FEBBRAIO — Gli americani comin-
ciano il bombardamento sistematico 
del Vietnam del Nord. 
21 DICEMBRE - Appello del PCI per 
«estendere l'azione per imporre la 
tregua di Natale nel Vietnam*. Le 
manifestazioni si susseguono in tutta 
Italia. 

1966 
25 - 31 GENNAIO - Si svolge a Roma 
1'XI congresso del PCI. 
30 OTTOBRE - Riunificazione fra PSI 
e PSDI. 

1967 
9 OTTOBRE — Ernesto Che Guevara 
e assassinato in Bolivia. 

1968 
MAGGIO — Esplode In Francia la 
protesta studentesca e operaia. 
19 MAGGIO — Elezioni politiche e nuo-
va avanzata del PCI. 
21 AGOSTO — Le truppe del patto di 
Varsavia entra no in Cecoslovacchia per , 
porre fine al « nuovo corso >: I'ufficio 
politico del PCI esprime il dissenso 
dei comunisti italiani. 

1969 
8-15 FEBBRAIO - Si svolge a Bo
logna il XII congresso del PCI. En
rico Berlinguer e eletto vice segreta
rio generale. 
GIUGNO - Si svolge a Mosca la terza 
conferenza mondiale dei partiti comu 
nisti e opera i. La delegazione italiana 
6 guidata da Enrico Berlinguer. 
LUGLIO - Si scinde il Partito soda-
lista unificato. 
SETTEMBRE - DICEMBRE - Ondata 
di scioperi nelle fabbriche per otte-
nere migliori salari e nuove posizioni 
di pot ere: e «l'autunno caldo». 
3 SETTEMBRE - Muore ad Hanoi 
Ho Ci Min. 
12 DICEMBRE - Sangidnosi attentat! 
dinamitardi a Milano e a Roma. 

1970 
7 GIUGNO - Vengono eletti f prim! 
consigli regionali. II PCI conquista la 
maggioranza relative in Emilia, To-
scana e Umbria. • • 
26 OTTOBRE - Prima riunione comu-
ne dei Consigli General! della Cgil. 

. Ci&l e Uil. 

Le medaglie 
del 50° 

In occasione del 50° an-
niversario della fondazio-
ne del PCI, la Direzione 
ha fatto coniare Ire me
daglie che riproducono da 
un lato. 1'effige di Grain-
sci e di Togliatti con la 
scritta in rilievo « Venia-
m o da lontano e aiidiamo 
lontano» e, tlall'altro la* 
to, una selva di handiere 
con inclsa la scritta « 50° 
annlversario della fonda-
clone del Partito Comuni
sta Italiano 1921-1971 ». 

Le medaglie coniate so* 
no di tre tipi, in 3 0 mm. 
ognuna, in hronzo, in ar-
gento e in oro ( 1 5 gr . ) . 

Le richieete delle me* 
daglie vanno fatte diret-
tamente alia Amniinistra> 
sione centrale del PCI (Via 
Botteghe Oacure 4 , R o m a ) . 

II pagamento pud esse-
re effettuato a mezzo as-
segno circolare o vaglia 
postale da invinre insicme 
alia richiesta che prccisi 
il numero e il tipo di me
daglie. 

UNA NOVITA' SENSA2IONALE DIRETTAMENTE DALLA SVIZZERA 

un MERAVIGLIOSO 0R0L0GI0 OCCASIONE UNICA PER L'lMPOR-
TAZIWE ' IN ITALIA. COMPLETO 
DI CINTURINO IN VERA PELLE. 

A17RUBINI D I R E C T T I M E SENZA LANCETTE 
SU CUI POTETE 
LEGGERE 
A COLPO 
DOCCHIO 

SI. poirete essere uno dei prlml in Italia a possedere quejto rivolu;lonario orologio. L'epoca 
degll orologl a lancelte sta ornial per finlre. Un'antica indu-.tria artigiana svizzera ha niesso 
a punto depo anni di studi queslo nuovo, insuperabile strumento di precisions. Perch* conti-
nuare ad usare del comunl orologl quando ne esistono di cosl rnoderni? Sarebbe come usare 
nilumlna/lone a gas invece dl queIIa elettrlca od usare per fare I conll un vecchlo pallotto 
Here invece di una moderna calcolatrice, non Vi pore? L'OROLOGIO DIRECT-TIME ha una sola 
lancetta, quella del second). La Data, I'Ora ed II Minuto si possono leggere dlrettamente nelle 
• re linestrelle aperte sul quadrante. II meccanismo di alia precisione si inuove su ben 17 
rublnl garantendo un'essoluta esattezia nella misurazione del tempo. L'orologlo * protetto 
contro le scosse e 1'umidita e viene lornito completo di elegante clnturirx). La cassa ed II 
quadrante del DIRECT-TIME sono stall disegnati da architetti speciallzzatl In reallzzazlonl di 
svanguardia: I'orologio pertanto e eleganlissimo sia al pol^o di un uomo che a quello di 
una donna data la modornltlt e la pureiza delle sue linee originali:sime. PROVA GRATUITA DI 
30 GIORNI: Ci impegmamo a soddislarVi al 100% Potrete provare senza alcun rischlo da 
parte Vostra II Direct-Time per 30 glornl; se dopo questo periodo non sarete plu che contentl 
•lell'orokxjio ce lo ritornerete e sarete immediatainente rimborsati senza alcuna lormalita. 
GARAN2IA UN ANNO. IL DIRECT-TIME E- GARANTITO PER UN ANNO CONTRO QUALSIASI 
DIFETTO DI FABDRICA QUALSIASI OROLOGIO CHE RISULTASSE DIFETTOSO SARA' IMME-
DIATAMENTE SOSTITUITO CON UNO NUOVO. Non perdete assolutamente quests occasione. 
Regalatene uno ad una ne'sona cara o In cccaslone dl un matrimonlo. dl una cresfma o dl 
una comunione, tarete un rogalo originalissimo e tutti Vi ricorderanno per sempre ognl volla 
che consultrranno il loro DIRECT-TIME. Attttnzlone: Dato 'I limitato quantitative di orologl 
DIRECT-TIME disponibili per il mercato italiano ci ri*erviemo il diritto legale dl evadere 
gli ordlnl lino ad etaurlmento delle nostre scorte. Ordinatelo oggi stesso usando II tagllando 
ritagliato ed incollato su cartolina postaie per assicurarvene uno. CONSERVATE LA GARANZIA. 

IORA 

g^g 

I 
• • M T A O L . UNA M O M O M T W A H » 

P.M.I. * P - 97 . VIA DO SARD! 8143 00168 ROMA 
Sptd'tfmi subito il nuovo orolooio DlflCCT-TIME I* prove gratult* dl 30 glomi. Pouo . _ 
•nlfio a«ni« ilcun rltoMo • m m eiouji obWioo di tratteiMrio. Devo t i w t comoledmant* aodolrfetto ed 

. •niusxtt* in tutti I tana!, aitrknuttl V* lo rleoediro • RIAVRO' INDIETRO IL MIO DENARO IMMCOIATAMCN-
IE • tenia alcuna formelrta. ftoeta Intno cto epedlreta 1'Orologio contro eieagna • che peghart at po-
timo al ric«viio*n(o eoU Ur» IIJK0 Miut alcuna uluwlora apaaa. (Si prage di non pagara antlcJpataaMaa*) 

BcriMfa la slaipimia . . . 

NOME 

IHDMIIZO 

CHIA 

COOM3MC 

PROV. C A P 

Gli oidini per post* devono pervenlrcl «nlro 7 gifioif RiUflUrto «d Incollat* •« CatlolUi po«Ula. 

OLIVETTI FA ELETTRONIGO 
IL SUO PRIMATO MONDIALE 
NEL CALCOLO SCRITTO 
LANCIA 
LE NUOVE CALGOLATRICI LOGOS 
SGRIVENTIELETTRONICHE OLIVETTI 
Calcolo Olivetti e calcolo scritto: documento, informazione di 
sponibil® in chiaro. Olivetti ha affermato la scnttura sul mercato 
riiondiale delle macchine da calcolo, conquistando una posizio 
ne di primato. Olivetti fa oggi elettronico il calcolo scritto. E fa 
scritto, semplifica, propone all'uso di tutti il calcolo elettronico. 

La nuova classe Logos di calcolatrici elettroniche scriventi e 
sprime I'esperienza di tre fondamentali linee di sviluppo elm 
Olivetti quotidianamen^e verifica in tutti i paesi del mondo: [en 

niche di scrittura, elettronico dell'informazione, progettazione d : 

logiche e tastiere alia misurn del Imguaggio umano. 

OLIVETTI LCXSOS 250-270 prodotti e quoztenti - Calcolo diretto delle percentuali (nel modello 270, 
Tre reatetjri operativi - Due registri di accumulo doll {tre per I modelo anche delle potenze e dele radici quadrate) - Arrotondamento per ecces-
270) - Capacitd 22 cifre piO virgola e segno - Accumuk) cwtomattoo di so. per dlfetto e matematjeo • Decimofi prefissabiR fino a 15. 

Olivetti 
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UN COMUNICATO 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICI DE L UNITA 
PER LA SETTIMANA DELL'ABBONAMENTO 
Si apre oggl, con la grande diffusione dedicata al 50° del Partito, la settimana deM'abbonamento. L'impegno 
degli «Amici de I'Unita » e di tutto il Partito dara modo di realizzare una diffusione eccezionale. A tutt i i com-
pagnl impegnati in questa importante iniziativa di propaganda e di orientamento politico i l nostro ringraziamento 

• I'augurio di buon lavoro. A tut t i i diffusori un invito particolare: ad ogni lettore di questo numero straordi-
nario del giornale si chieda di sottoscrivere un abbonamento. La conquista, oggi, di altre migliaia di compagni 
• lavoratori alia lettura de I'Unita e un contributo reale alia battaglia contro la disinformazione e per la liberta 
di stampa. Nel corso/della settimana deM'abbonamento (da oggi al 31 gennaio) gli Amici de I'Unita e le orga-
nizzazioni di Partito, svilupperanno una serie di iniziative per una svolta decisiva nello sviluppo della campagna 
abbonamenti in corso. Ogni manifestazione celebrativa del 50° dovra essere occasione preziosa per raccogliere 
abbonamenti, ogni dirigente dell'Associazione Amici de I'Unita, cominciando dai membri del Consiglio Nazio-
nale, ogni ispettore del giornale, ogni dirigente di Partito, impegnato nell'attivita di propaganda, preveda una 
propria permanenza nelle sezioni e federazioni per dare un diretto contributo al rinnovo ed alia conquista di 
nuovi abbonamenti, e per un vigoroso incremento degli abbonati «sostenitori». Un ruolo importante assume-
ranno I convegni, le assemblee, ed I pubblici dibatt i t i sui temi della liberta di stampa e sul ruolo decisivo 
cht in questa battaglia svolge I'Unita. 

IL COMITATO ESECUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

AMICI DE L'UNITA 

am 
# & 

\s- > f,\.,u, 

AC A. 

\i 

u. 

' & . 

F0T0ST0RIA ITALIANA in omaggio a tutt i gli abbonati annual! a 

semestrali a 5, 6, 7 numeri la settimana 

| Una grande iniziativa editoriale in esclusiva per i nostri abbonati per i l 50° della fonda-

zione del PCI • 400 fotografie Inedite che documentano l'impegno dei comunisti italiani per 

lo sviluppo democratico e civile del nostro Paese, dal 1921 ad oggi • Fotostoria Italiana offra 

inoltre un inserto a colori che riproduce le tessere ed i manifesti piu significativi del Partito 

- - y 

conquistiamo oggi nuovi 
lettori a I'Unita . 

ogni diffusore raccolga 
abbonamenti 

TARIFFE D'ABBONAMENTO 

ANNUO « MESI 1 MESI } ME$I I MESE 
(lira) (lira) (lift) ("Hi (tin) 

SOSTENITORE 30.000 

7 numer i 21.000 10.850 5.600 3.850 1.950 

6 numer i 18.000 9.350 4.850 3 3 5 0 1.700 

5 numeri 15.000 7.850 4.200 — — 

4 numeri 12.100 6.350 3.350 

3 numeri 9.350 4 850 2,750 — — 

campap 

Non si tratta soltanto di 
«portare la luce» alle abitazioni 
che ancora ne sono prive ma 
di fornire un servizio che e 
premessa alia meccanizzazione 
delle attivita produttive - Gli 
investimenti preventivati 
e le disponibilita gia acquisite 

Quando si parla di elettri-
ficazione rurale, ci raffigu 
riamo solitamente la situazio 
ne di quelle abitazioni di cam
pagna alle quali ancora non 
arriva la c luce elettrica >; 
riassumiamo cioe, in questa 
immagine. 1'aspeUo piu appa 
riscente di una condizione di 
vita disagiata. emarginata da 
quel la di una societa moderna 
ed efficiente, condizionata nei 
suoi rapporti sociali e cui 
turali. 

Dobbiamo. perd. renderci 
conto che questo aspeito del 
problema deU'elettrificazione 
rurale non e tutto: all'esigenza 
dell'evoluzione sociale delle 
nostre campagne si unisce, in 
fatti. quella di un rinnova 
mento tecnico economico della 
nostra agriooltura, per il qua

le i tempi non sono piu dila-
zionabili. 

Per questo. i programmi di 
sviluppo economico del Paese 
puntano alia modern izzazione 
delle strutture agricole. alia 
meccanizzazione delle attivita 
produttive. alia special izzazk> 
ne delle forze di lavoro occu 
pate in agricoltura; direttive 
ed incentivi si propongono. in 
definitiva. di aumentare note 
volmente la produttivita agri 
cola e di portare il reddito 
dell'agricoltore alio stesso li 
vello di quello del lavoratore 
dell'industria. 

In questi termini e da ve-
dere rimportanza della dispo 
nibilita di nuovi mezzi tecnici 
in agricoltura, e. quindi. an 
che della disponibilita e della 
utilizzazione ottimale dell'ener-

gia elettrica in tutte le azien 
de agricole. 

II problema dell'elettrifica 
zione rurale ha. dunque. due 
aspetti: estendere le reti di 
distribuzione dell'energia elet 
trica a tutte le zone rurali 
(sino ai limiti di convenienza 
che ne deriva alia collettivita. 
sulla base di un bilancio di 
costi e di utiiita generate); 
utilizzare piu ampiamente e 
razionalmente questa fonte di 
energia nelle sue svariatissi-
me applieazioni alle attivita 
agricole. 

Per quanto riguarda il pri-
mo punto. possiamo prendere 
a riferimento la situazione del 
la diffusione del servizio elet 
trico nel nostro Paese nell'an 
no 1965, sulla base dei dati 
raccolti dall'ENEL con una 

La soluziohe di liri problema 

da cui dipende 
il rinnovamento tecnico-economico 

apposita indagine sulle loca
lity non elettrificate (centri, 
nuclei e case sparse) e resi 
noti da tempo. 

Gli abitanti delle localita 
rurali, che dimorano in abi 
tazioni prive del servizio elet-
trico. erano circa 1 milione 
e 700 mila; di essi il 73% 
risiedeva nell'Italia meridinna 
le e insulare. Risultavano pri-
vi di energia elettrica 2.400 
piccoli centri e nuclei e 340 
mila case sparse La comple 
ta elettrificazione di queste lo 
calita richiedeva la costruzio 
ne di 25 mila cabine di di 
stribuzione e di 123 mila chi 
lometri di linee in media e 
bassa tensione (tre volte la 
circonferenza della terra) con 
una spesa complessiva di cir 
ca 280 miliardi di lire (ai co 
sti del 1965) 

L'elettrificazione dei piccoli 
centri e nuclei costituiva un 
problema meno grave, interes 
sando una popolazione di cir 
ca 90 mila abitanti con una 
spesa complessiva di allac 
ciamento di 13 miliardi di 
lire circa. II vero problema. 
invece. era rappresentato dal 
le case sparse non elettrifi 
cate. comprendenti una popo-
lazione di circa 1.6 milioni 
di abitanti. Di questi abitan 
ti. perd. circa 490 mila risie 
dono solo stagionalmente nel 
le localita censite: quelli re 
sidenti in permanenza in ca>e 
sparse non elettrificate. cioe 
effettivamente sprovvisti d-
servizio elettrico per tutto Tan 
no. erano 1 milione e 100 mi 
la, pari al 2.1% circa delb 
totale popolazione italiana 
Questa percentuale era del » 
per cento per I'ltalia meridm 
nale e le Isole. del 2% pe» 
I'ltalia centrale e meno de' 
Y\% per I'Ttalia settentrional* 

Visto in un quadro general* 
cioe in rapporto alia situ;-
zione dell'intera popolazion 
italiana. il problema potrebh 
essere considerato un fan-
marginale: perd interessand-
esclusivamente il settore agn 
colo. I'ulteriore estensione del 
le reti di distribuzione di enei 
gia elettrica costituisce. in ter 
mini relativi. una cunliziom 
necessaria alio sviluppo socia 
le ed economico del settort 
stesso. 

Per risolvere questo proble 
ma, si e reso necessario, co 
me del resto anche all'estero. 

l'inter\'ento diretto dello Sta-
to per affrontare. ai fini pre
valent! di utiiita sociale. le 
notevoli difficolta economiche 
conn esse con la diffusione del 
servizio elettrico alle zone ru 
rali. 

Ricordiamo per puntualiz-
zare la situazione italiana in 
questo settore. che le diffi
colta. cause oggettive del fe-
nomeno. si sono presentate. 
da noi. anche con maggiore 
intensita che in altri Paesi: 
notevole e la dispersione del 
la nostra popolazione rurale 
(ben 6 milioni di abitanti ri-
siedevano in case sparse); le 
caratteristiche orografiche so
no assai sfavorevoli (si pensi 
all'estensione delle zone al
pine e appenniniche); le di
sponibilita economiche ' degli 
abitanti delle campagne sono 
sempre state scarse e, infine. 
era molto frammentaria la 
gestione del servizio elettrico 

Lo Stato. in passato. e gia 
intervenuto con numerose leg-
gi. consentendo degli interven 
ti che hanno potulo sanare 
delle situazioni piu gravi. Gli 
interventi piu importanti sono 

stati effettuati dalla Cassa 
per il Mezzogiomo. 

I dati relativi al 1965. so-
pra indicati. fanno U punto 
di una situazione in cui si e 
avuto un nuovo. piu decisivo 
impulso aU'elettrificazione ru
rale. a seguito del verificarsi 
di due condizioni: la naziona-
lizzazione del settore elettrico. 
con la costituzione dell'ENEL. 
ha consentito interventi coor-
dinati sul piano nazionale: un 
ulteriore impegno dei pubbli
ci poteri. con I'adozione di 
programmi adeguati alia si
tuazione e piu organic! e ra-
zionali delle prowidenze di-
sposte in passato. 

Negli anni successivi alia 
indagine dell'ENEL si adotta-
rono. infatti. degli importan 
ti prowedimenti per il setto
re. Com'e noto. alia fine del 
1966. fu approvato il nuovo 
Piano Verde, che prevede de 
gli interventi per lo svilup 
po deU'elettrificazione rurale 
secondo un piano quinquenna 
le. per rimporto complessivo 
di 47.5 miliardi di lire, di cui 
l'80% a carico dello Stato ed 
il 20% a carico dell'ENEL 

r/applicazione della legge e 

articolata a livello regionale: 
un'apposita Commissione re
gionale formula i programmi 
di massima degli interventi; 
I'ENEL predispone i relativi 
piani esecutivi di intervento 
e. dopo 1'approvazione del mi-
nistro per 1'Agricoltura. prov-
vede alia esecuzione degli im-
pianti. 

Successivamente. nel 1968. 
il Parlamento approvava la 
legge n. 404 t Norme sull'elet-
trificazione delle zone rurali >. 
Questo prowedimento dispo
ne lavori di elettrificazione 
per Tammontare di quasi 36 
miliardi di lire, anche questi 
per 1*80% a carico dello Stato 
e per 0 20% a carico del
l'ENEL. E' inoltre assicurato 
il coordinamento con le altre 
iniziative per 0 fatto che 
I'ENEL rappresenta 1'organo 
esecutivo al quale fanno capo 
entrambi i programmi. 

In complesso. pertanto. con 
i due prowedimenti. nel cor
so dei prossimi anni. potranno 
essere realizzati lavori di elet
trificazione. in zone rurali per 
rimporto di circa 86 miliar 
di di lire; ad essi si aggiun 
gono gli interventi che la Cas
sa per il Mezzogiomo finan-
zia nei comprensori irrigui 
di competenza nonche gli in
terventi di Enti tocali t n i 
quali la Regione Siciliana e la 
Regione Sarda. 

Si prevede che. con questi 
finanziamenti. si potranno for
nire del servizio elettrico cir
ca 650 mila abitanti che ne 
risultavano sprovvisti nel '65. 

A tal proposito va sottoli-
neato che a carico degli inte-
ressati, per le spese di allac-
ciamento. non verra addebita-
to nessun contributo. anche 
se in molti casi tale spesa po-
tra essere rilevante; si arri-
vera. infatti, a dei costi medi 
di allacciamento - per famiglia 
di 1-2 milioni di lire, in certe 
regioni. 

In sostanza. si pud ritenere 
che. con queste prowidenze e 
con il contributo dell'ENEL, 
sono state poste delle solide 
premesse per avviare a solu-
zione il problema della diffu
sione del servizio eleUfiOO Vtl-
le zone rurali. 
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I «viola> contro l a Juventus per solvere. . .Pesaola 

Una Lazio a sorpresa 
per Pinter? 
LAZIO INTER 
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Bellugi 
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Jair 
Berlini 

Boninsegna 

Mazzola 

Corso 

Portiere d| rlserva Sul
fa ro, 13° Dolso 

Portiere di rlserva Bor-
don, .13° Frustalupl 
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Cominciati ieri a Cervinia 

«AIond/o//» di bob: 
gli aiwrri in testa 

Assurde accuse agli organizzatori italiani, di un 
quotidiano tedesco, il piu anti-italiano della RFT 

CERVINIA, 23 
Si profiia un clamoroso trion-

fo itahano ai mondiah di bob a 
due: dopo la prima giornata in-
fatti sono al comando della clas-
sifica provvisoria gli equipaggi 
italiani che occupano il prinio 
e sccondo posto dinanzi agli au-
striaci e ai tedeschi. Gia dopo 
la prima manche gli azzurri 
erano in testa: primi Gaspari-
Armano. secondi Vicario-Dal 
Fabbro. dinanzi agli svizzeri e 
ai tedeschi. 

II dominio italiano veniva ri-
badito nella seconda manche: 
primi ancora Gaspari-Armano 
(Italia I), secondi Vicario-Dal 
Fabbro (Italia II). terzi gli au-
striaci dinanzi ai tedeschi men-
tre gli svizzeri precipitavano al 
aesto posto (che po: diventava 
il quinto nc'Ia classifica delle 
due manche). 

Durante le gare due gli in-
cidenti. per forturva non g r a u : 
U bob * Francia 2 % con Bonty-
Bonsang. e uscito alia curva 
d'arrivo. II pilota ha riportato 
un taglio di scarsa gravita al 
labbro mentre .il frenatore non 
ha riportato ferite. L'altro e ac-
caduto nclia prima « manche >. 
alTequinaggio americano: uscen-
do dall'ultima curva. quasi nel-
lo stcsso punto dove avvenne 
l'incidente mortale alio spa-
gnolo Lopez, il bob ha rasen-
tato il bordo superiore della 
pista. a.«portando!o per una lun-
ghezza di 15 metri e una pro 
fondita n: aimono 20 cm. 

II pilota Sheffield e sta'.o bra-
vi^irr.o a l evitare il pegg:o. 
nchiamando :n bas«o il bob. 
rr.entre g a dai p'.ibb'no ?i era 
levatn ;in urV» <i; racrapnccio. 
Purtroppo ncir:r.c:oVnte :l bob 
i nmasto scnamon:c danncg 
giato. 

Intanto la t Bild Zeitune >. il 
p:u d:ffiiFO quo!:diano Holla RFT. 
ha sferralo un assurdo qwanto 
grave attarco ai'/Itaha rn-r la 
organizzaz'.one rtei mondi-ali. so-
stenendo che I'I r.ostro parse ha 
see 1 to 'a pista p:u pencolosa 
per r.torirtir-stare !a s.iprema-
zia in q'^ojto sport, .'.trappa-
tagli !o scor.^o anno propno 
dalla (icrmania. 

II gorna'e ««-;!:ene che gii 
Italiani ban no rlsertato i re 
eenti camp:on.i!: europc; per 
rimanere ad aiitnars; a Cervj-
nia. su'Ia iu; p:.>:a si puo v:n 
core s«>io so ia .s: enrwvee ai!a 
perfezior.e. tan'o e per:co!osa. 
ore!iostrantio m-i urn « \endet 
ta morlale *•. come afforma io 
SteAf-o titolo de!I".ir!:eo;o 1'na 
c vendofa » che o a:a ciiMata la 
vita ad un hobh.Ma e forite 

- e c-ontiLs:nm a nume.-ov altri: 
ed e s:ntomatii-o i! fattr, che $»!i 
equipaag: i? i l :^n. non S'ano 
nmast i co:n\o't i in inc:donti... 

Oltre ad e.~-orc il piu von 
, duto giornale todosco. la * B:ld 
Jeit ing • e a i u i i " no!or:amon 
• * i| piu anti ital ano <|uotidia 
no della RFT. 

Nella telefoto in alto: I'arrl-
vo dell'equipaggio Gaspari-
Armano. 

La classifica 
1) Italia I (Gaspari-Armano) 

r i l"66 + r i l " H , totale 2'22"80; 
2) Italia II (Vicario-Dal Fabhro) 
l ' ir'83 + r i l"I5 . totale 2"22"98; 
3) Austria I (Gruvcr - Oberhan-
ser) ri2"06 + 1'11"32. totale 
2'23"38: 4) Germania I (Zimme-
rer-Utshnridcr) ri2"01 +1'U"69 
tot. 2'23"70 5) Svlziera II (Can-
drian-Scharrr) ril"90-t-l'H"06, 
tot. 2'23"9€; 6) Romania I (Pan-
taru-aZngor) l'I2"20 + l'Il"81, 
tot. 2*24"01; 7) Svlzzera I (VI-
cky-Schrnker) 1'12"22 + 1M2"I4. 
tot. 2*4"36; 8) Canada II (Sto-
rey-Hartlry) ri3"63 + 1M2"99. 
tot. 2'25"62; 9) Grrmanla II 
(Probst-Quirk) I'12"37 + ri3"0B, 
tot.2'25"63: 10) Francia I (Parl-
snt-.Morda) l'I2"84 + ri3"02. 
tot. 2"25"86. 

L'lnfer condannafa 
a risarcire un tifoso 

MI LA NO. 23 
Un t i foso . eho volova as>!-

store ad una partita dell'In-
tcr e che riporto aKo stadio 
di San Siro. una grave ferita 
alia mano deslra. ha vinto 
dopo dioci anni tina causa 
civ;!e intentata contr<> la so-
ricta nerazzurra Quosta ul-
tiins. r.'ipprosentata dal pre-
sidente Ivanoe Fraizzoli fc sta-
ta ora condannata a pa-
pare all'infortunato un m:-
Jione e 72: mila lire por dan-
ni matorialj. e dm«<-cnto:niIa 
lire per (I mm morali. ron la 
aeCiiinia de*Io spese e dettli 
:ntoro««i matura:i in Intti 
q w s t i anni 

I^i sera dol 24 Eincno 1:*5I. 
poco prima che av»-r><o inizio. 
in « noitnrfia » .-» ,Ssn Siro. 
la partita internazionalo Intcr-
San'os. i-rRaniz/at i ncH'amlii-
To di una <-o:nrv*Hz'<->r>e p*T i 
ftstreciamrnti di -,- Italia "fil ». 
i! murati»re Oian Franoo Du-
oo'i. rtio oegi ha ^0 anni. s; 
pcs<-n'0 al Mnro',!n nuir.^ro 
< '23 » ron il hicliotto in ma-
nr». ct-rrando di ontraro 

Propria in qnc\ momr-nto il 
dipendente dolla Co pcraTiva 
di ; tvnro ' P a i s * (;vrsona!e 
addf-tto Industrie sp^rtive>. 
chiiiso hru«rament«» i hattenti 
de1 cancolio. sch;aor:ando !a 
mano d^sira del Durol: In s o . 
ST'.iito al!e ferite rrportate. 
qur5l"uitfmo dovette ^ddirit-
tura c-^niHiare mestiere. od 
oRRi fa il hari«ta 

La Roma 
contro I'Elche 

ELCTtF.. 23 
Oltre al Rl* annuncialo in-

ronTft fhr disputrra a Stvlftlia 
ronr.> II • Retis •. leader drlla 
x r o n d * div'«'one • il 14 feh-
hra*o la Roma Klnrhrra ad 
Klrtir con'ro la sqnndra omo-
nima alio stadio di Aliahlx, 
il 21 frbbralo 

Cosi h innn annunriato oc^l 
I dirierntl drll'F.lrhr dopo In 
arrnrdo raeclun'o ron qnelll 
dr'la snoadra ilaliana l.'lnron-
tro verrA c lomto a bpneflclo 
d r l l » c ralrlatorr Micurl Qul-
rxnt. mpitano drll'F.lrhe du
rante lunichl annl. In terza, se 
conda e prima divli lone. 

Compito proibitivo della 
Roma nella tana del Milan 

Laureatosl camplone d'in-
verno con una settimana di 
anticipo, il Milan tenta ora 
di aumentare il suo vantaggio 
onde arrivare primo in soli-
tudine e tranquillita anche 
sul tragnardo finale. In effet. 
ti il turno odiemo 6 favore-
vole ai rossoncri che gioche-
ranno in casa contro I'incom-
pleta Roma mentre delle in-
seguitrici almeno tre (e doe 
Inter, Cagliari e Bologna) so
no impegnate in severe tra-
sferte. Solo il Napoli gioca in 
casa, cotne il Milan: pertanto 
si vede che anche se i parte-
nopei supereranno I'ostacolo 
costituito dal Catania in ripre-
sa. comunque la classifica do-
vrebbe registrare oualche no-
vita nel campo delle insegui-
trici. Esaurita la premessa 
passiamo come al solito alio 
esame dettagliato del pro-
gramma odierno (tra parente. 
si i punti che ciascuna sqna-
dra ha in classifica). 

MILAN (23)-ROMA (14). 
Priva anche di Scaratti, oltre 
che di Petrelli, Cappelli e Cap-
pellini costretta a schierare 
il tandem di terzini della De 
Martino (Liguori e Bertini), 
la Roma sembra avere sulla 
carta scarsissime probability 
dt fermare lo scatenato Mi
lan. Solo innalzando le barri-
cate dinanzi alia porta di Gi-
nulfi i giallorossi potrebbero 
nutrire qualche debole spe-
ranza: ed infatti HH pur non 
credendoci molto sta prepa-
rando un piano del genere 
rafforzando la difesa con lo 
schieramento di Franzot alia 
ala. 

LAZIO (9)-INTER (19). Sul
la carta non dovrebbero es~ 
serci dubbi: I'Inter e la piu 
forte e quindi e largamente 
favorita. In pratlca perb pub 
anche andare diversamente: 
pud sticcedere cioe che la La
zio sotto Vassillo disperato di 
fare punti ad ogni costo. ri-
caricata dall'opera di Lenzt-
ni e dei suoi collaboratori, 
sfruttando anche Vassehza di 
Giubertoni e di un Bedin redu
ce da un infortunio, riesca a 
sfoderare una prova maiuscola 
(come ha gib. fatto con H Ca
gliari) imponendo I'alt ai piu 
quotati awersari. Almeno t 
quelio che sperano i sosteni-
tori laziali (ed anche le rt-
vali dell'Inter). 

FIORENTINA (ll)-JVVEN-
TUS (15). Pugliese alle par
te della Ftorentina? Sembra 
di si: lo stesso Pesaola ha gib 
dato un commosso addio agli 
sportivi viola, come se fosse 
sicuro di una nuova sconfit-
ta e qutndt del licenziamen-
to. Ma in realtb Pesaola pa
re Invece sicuro di farcela, 
anche perch& recupera alme
no due titolari (Brizi e De 
Sisti) e percM sa che la Ju-
ve fuori casa vale poco o nien-
te: il suo vpianto* e quindi 
un modo come un altro per 
dare la xcaricaa ai ragazzi 
(che tra l'altro non sarebbero 
affatto lielt dell'awento di Pu
gliese). 

NAPOLI (20I-CATANIA (9). 
II Napoli anela a riscattare 
la scontitta di Bologna: e la 
occasione in effetti sembra 
proptzia perche" gioca in ca
sa contro una delle maggio-
ri pencolanti. Ma attenzione: 
inlamo manca Altafint nelle 
file partenopee, pot il Cata
nia appare in ripresa (vedi 
vittorta sul Torino e sue con-
seguenze psicologiche) infine 
il Napoli potrebbe accusare 
ancora to choc per la scontit
ta. E quindi non e del lutlo 
da escludere che la difesa et-
nea riesca a bloccare Vattac-
co parlenopeo, per soltto non 
motto prolifico in casa. 

VERONA (12) CAGLIARI 
(lb). Dopo la sconfilta con 
u Milan u Cuyliuii e puuiui 
mente fuort dal giro scudet-
to. gli resla solo da tenlare 
la cunqmsta dt una piazza dt 
onore. Ma gli scattt di nervi 
di Alberlusi, le conlraslantt 
reaziuni interne, e lassenza 
perdurante di Rira non favo-
riscono certo il tentatiro det 
sardi. oggi per di piU sono al
le prese con una trasterta 
molto difficile. 

TORINO (13)BOLOGNA 
(17} E un match molto aper 
to ed equtlibrato, II Torino 
non segna molto, e potrebbe 
nsentire anche deU'assenza 
dello squalificato Agroppi, il 
Bologna in trasferta va bene: 
lutto sommato sembra che il 
pareggio potrebbe essere tl ri-
sultalo piu probabtle fmaga-
r% a reu inviolate). 

SA<PDORlA (12IVICEN-
ZA (10) Anche questo e un 
incontro molto equilibralo 
perche u Vicenza e in serie 
positira (tre vitlorie ed un 
pareggio nelle ultime 4 par
tite) e quindi ha le possibt-
lita dt strappare un punto an
che a Marassi, sebbene la 
Sampdoria non sta un avter 
sarto facile (ma anche la 
Samp stcnta parecchio alio 
altacco). • - - • -

FOCUilA (W - V A R K S E (11) 
I cares'mi *onn abbonati ai pa 
reggi e aperann di enntinuare 
la sche anche oggi. Ma i diffi
cile che ci riescano perchi il 
Fopgia tra le mura amiche i 
praticamente irrcsistibUe. 

r. f. 

Gli arbitri 
S E R I E A 

Florentlna-Juventus: Ta je l l l ; 
Foggla-Varese: Bernard)! ; La-
zlo-lnler: Angonese; Milan-Ro
m a : Mont i ; Napo'l Catania: 
Pranzoni; Sampdorla-L. R. V i 
cenza: Gussonl; Torino-Bologna: 
Lo Bello; Verona-Cagllarl: Car-
minat l . 

Classifica 

e media inglese 

MILAN 
NAPOLI 
INTER 
BOLOGNA 
CAGLIARI 
JUVENTUS 
ROMA 
TORINO 
FOGG 1A 
SAMPDORIA 
VERONA 
FIORENTINA 
VARESE 
VICENZA 
LAZIO 
CATANIA 

P.tl 
23 
20 
19 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
9 
» 

M.I. 
+ 2 
— 1 
— 2 
— 4 
— 5 
— 6 
— 8 
— 8 
— 8 
— 9 
— 8 
—10 

. —10 
—12 
—11 
—12 

. PESAOLA portato In trionfo dopo la ' vittoria sulla Juve 
nel '69: si ripetera oggi la scena, o cl sara la defenestrazlone 
del c Petisso » ? ' . ' ' " ' 

Oggi alle Capannelle: campo numeroso, qualita modesta 

Gran Cor sa Siepi di Roma: 
il pronostko e per Quirino 

Con auto di«formula 1»e«formula A» 

Oggi in due «Serie» 

il G. P. <PArgentina 
BUENOS AIRES. 23 

I/onthra drlla tragedia del 10 
Rennaio nella quale ha perso 
la vita Ij<nazio Gluntl, fcravera 
Induhhiamente sul < Gran Pre-
mio della Reptihhlii-a Argenti
na », che prendera II « via! * 
dontani alle ore 14 (ora Italia
n s ) sulla pitta deU'autndromo 
dl Buenos Aires. 

Infatti, gli organizzatori ipro-
natl dalle accuse mosse loro 
In relazione alia tnorte del pi-
Iota italiano hanno re*o noto 
che 1 regolamentl dl slcarezza 
verranno appllcatl con la piu 
rlglda sererita. 

Quindicl sono le macchlne 
che parteclperanno alia corsa: 
d i e d dl « formula uno • e c in
que dl • formula A •, o « 5.000 ». 
Fcco 1'elenco del partecipantl. 

FORMULA I: E. Flttlpaldl 
(tlr) su Lotus 72; Wisell (Sve), 
mi Lotus 72; W. Flttlpaldl (Rr) 
su Lotus 49; Amon (NZ) su 
.Ylatra MS 120; Bell (Ins) su 
March: Siffrrt (Svl) su March 
Henri Prsrarnto (Fr) su March; 
Reutemann (Arg) su Mc I-aren; 
StnmmHrn (RFT) su Sorters 
e Mnsrr jSvl) sa Bella*!. 

FORMULA A: Marincovlch 
(Arg> sn Mc Ijiren: Snlce (Ing) 
su Mc Laren; Bonnier (Sve) 

su Lola; Young (USA) su Mc 
Laren-Chcvy e Garcia Veiga 
(Arg) su Surtees. 

L'incluslone delle auto dl 
« formula A » In questa gara 
trarii/iotialmcnte riservata alle 
vctture di « formula 1 • e stata 
decisa dagli organizzatori per 
aumentare l'lnteresse della cor
sa, compromesso dalPastcnslo-
ne della Ferrari e dall'esclu-
sinne della Matra che doveva 
pilotare Beltoise. 

La corsa si svolgera sulla 
« plsta numcro 9 » (m. 3.410,60) 
Inferlore alia « numero 12 • sul
la quale si e svolta la « Mille 
Chllometrl >, ma che Include 
la famnse «curva a forcina » 
nel prcssl della quale la Fer
rari di Gluntl e andata a fra-
cassarsl. incendiandosi, contro 
la Matra dl Reltnlse. 

n G.P. d'Argentina e stato 
sdopplato In due « s e r i e » dl 
cinquanta girl ciascuna (an-
rlch£ cento srnza sospenstone) 
perche alirimentl le auto della 
«formula A • avrehhero do-
vuto complere un rlfornlmento 
rnntrarlamrnte a quelle di 
« formula uno *. 

I.a classifica avverr* In ha-
se alia «nmma del tempi rea-
llzratl da cla*run conenrrente 
nelle due serie. 

Questa mattina la premiazione 

All'UISP il Gr. Pr. 
Enti di Propaganda 

Questa mattina net local! 
dell'YNCA, in J>:AZZA Indipen-

denta. alie ore 11. avra luogo 
la Premiazi-ne del Gran Pre-
mio Enti di Propaganda, in-
detto dal Comitato Regionale 
della Federazione Cir'isisca del 
I^a/.io. 

Alia premiazione interver-
ranno tutti i rappresentant! 
nazionali degli Enti di Pro
paganda. una rappresentanza 
del CONI e dcV.a Fodercicli-

Almas 
Latina 

0 
0 

LATINA: Renecchl: Pizzl, 
Lisandro; Luccl. Vlsentln, 
Azz'monll; Crociara, Mellonl, 
t.iidnvisi. Panleitonl, Fracassa. 
(12. Forcina, 13. Sanavia) . 
All : Lojacono. 

ALMAS: Tedesrn; Tlnzil, 
Luccl; Montosl, Cozzl, COM a: 
Quagllozii, Santrcecca, Espo-
slto, PistoleM, Ollvlerl. (12. 
Rossi II, 13. Sahatinl). AH.: 
Krlezn 

ARRITRO: Ghetll. 
IJ» partita tra I'Almas e II 

l a t ina (serie D) . dlsputata al 
campo « S Anna* davantl a 
circa seimlla ipettatorl (In 
magglnranza vennta da Lati
ns ) e tertninata S-0. La gara 
e rlsultaia molto equlllhra-
ta e alia fine II rlsultatn dl 
parlta premlavs r n u i m b t le 
•qaadr*. 

smo II primo posto nel Gran 
Premio Enti di Propaganda 
Him compelizione che ha ot-
lenuto notevole successo e che. 
a nostro giudi/.io. deve essere 
ripetuta» e andato all'UISP 
con 162 punti. il secondo al 
CSI. ron 154 punti; II terzo po
sto e stato appannaggio del-
l'AICS con 91 e il quarto della 
Lihertas ct>n 51 punti. 

La classifica individuate e 
stata la seguente: 

I) Durante (Cana!e Monte-
rano): 2) Faustini (Libertas 
Viterbo); 3) Liberati (Canale 
Monterano); 4) Pandolfi (AICS 
Concordia). 5) Casani (Liber
tas Viterbo; 6) Cannella (Sal-
varanj Biagi) . 7) Martini (Po-
lisportiva Giornalai): 8) Ca-
ros (Ag\izzi Rieti); 9) Jacoml-
ni (CSI San Basilio). 10) Fan-
farillo (Salvarani Biagi) . 

Doman! alle ore 1A. in viale 
Giotto 16. presso IUISP Pro
vinciate di Roma, verranno 
premlate le societa ciclistiche 
e tutti git atleti soci UISP del 
Lazio La premiazione si rife-
risce alia atlivita agonistica e 
giovanile di propaganda svol
ta. per il contributo dato al 
rinnnvamento e alio sviluppo 
del e ichsmo nella reginne Sa-
ranno prc-senti: Gulinelll della 
UISP nazionate, Gtuliano Pra-
!><•• del Comitato Provinciate, 
Sergio Colombl delta Lega re-
gionale di cielismo c Eugenlo 
Romboni della Lega naxionale 
d*l cUUteno UISP. 

DA DOMANI, ORE 9, PER 

La Gran Corsa di Slept dl 
Roma e il fiorentlno Premio 
Ponte Vecchlo. prima prova del 
lungo ciclo del camplonato del 
trotto, sono al centro delta do
menica ippica. 

La prova romana (13 mtlloni, 
m. 4000) vedra alia partenza 
numerosl concorrentl ma tutti 
mediocri, data l'lndlsponlbllita 
in questo momento del migllo-
rl siepisti. 

II soggetto piu in vista h 
Quirlno. il a sette anni » - che 
nel « P r a t i » segul all'arrivo 
Machal precedendo perd Ada-
mello. Questa volta gli a w e r 
sari del figlio dl Tissot non 
hanno i titoli e 1 meriti di un 
Machal, ma contro di lui par-
lano le incognite del rientro 
e i moltl chili che e. costretto 
a rendere agli awersar i . Per
tanto. se Quirino non sara al 
meglio della condizione. po-
tranno aspirare alia grossa mo-
net a Rock Garden. Esperla. 
Greccio. I.eda's Pride e Spen-
dacton che vanno considerati 
leggermente piu positlvi di II • 
Piceotetto. Castel Novel. Daf-
fodvi. Bizzarre. Doretto e Di-
vex. che ha dehuttato suite 
niepi soltanto lo scorso sabato ot-
tenendo un fortunoso successo. 

Ad Agnano il convegno do-
menlcale e Imperniato sul Pr 
Barendson. un discendente sul 
2250 metrl che ha i suoi favo-
Htl In Pelesso e Little Rajah 
(con un peso pero assai gra
ve) Leonardo e Dogius. 

A San Rossore il programma 
e? Imperniato su una prova per 
1 tre annl siti 1500 metri. :1 
Premio Barhlcina Oliero delta 

• razza Vallelunga merlta la pri
ma citazione nei confront! di 
Mnstanir e Astico. 
• II trotto vede I'lnlzto. sulla 
pt<=ta ftorentina. del luneo cl-
elo del camplonato nazlonale. 
mantfestazlone che quest'anno 
non si presents certamente dl 
eeeessix-o ritievo agonistleo e 
tecntco per la snpremazla di 
Barbablu nel confrontl del dl-
rettl awersar t La esrluslone 
dl Agaunar e Eileen Eden dal
le piste itallane per raggiuntl 
limitl dl eta non giovera cer
tamente alio spettacolo. Sul 
20fio metrl del Premio Ponte 
Verchio prono<tlco inrondizio-
nato al portacolorl della st-
gnora Gtna Riasuzzi che avra 
una valida spalla tn Relax e 
volenterost avver«arl in Plon. 
vlneitore della seorsa edlzto-
ne. Cerway; Zizl e Sacrtpante. 

Sempre per il trntto si corre 
Inoltre a • San Siro. con una 
buona prova dl rodagein al
l's Enropa ». II premio Nanoll. 
rhe ha In Akono II netto favo-
rlto. a Palermo e Trieste. 

SERIE B 

II Mantova 
rischia con 
la Ternana 

In eerie B. Incontro dl car-
tello Mantova-Ternana che. In 
caso di succesao degll umhri. 
potrebbe far fare loro un sen-
sibile passo in avanti (Ata-
lanta prima a 26 e umbrl 
quartl a 21). mentre l'altra 
squadra umbra, il Perugia, do-
vrA ospitare la seeonda In clas
sifica. Cio* quell'Atalanta (quo
ta 25) che non nasconde 1 
auoi propositi di promoxione. 
Insomma in virtu delle due 
squadre umbre II camptonato 
potrehbe avere una nuova 
svolta 

II blasonato Barl (quota 24). 
dovra invece recarai a Llvor-
no. che ha II dente a w e l e n a t o 
per la •confitta dl Catanzaro. 
I *ga l l e t t l» barest dovranno 
batters! alia morte per non 
uscire seonfitti 

Gil sltri confrontl vedranno: 
Arezzo-Pisa. Brescia-Catnnza-
ro. Cascrtana-Monza. Modena-
Masseet. Novars-Cecins , Reg-
glna-Como • T*xaato-Pal«rmo 

CHIUSURA 
ESERCIZIO, VENDITA A PREZZI Dl 

AL I 
VIA MERULANA, 41-42 
Confezioni Uomo - Donna 1971 -

o 
ROMA 

Biancheria 
rOPERTB Ism matrlmonlall 13 .500 
COPSRTI Una 1 posto 6.900 
PLAID Una srlecchlno 4 .900 
TERMO COPERTE Lanerosil 25 .000 
A3CIUCAMANI tpuflna 1.400 
OSPITI fantsile 650 
LENZUOLA Bongrl Clnlslia 3.900 
BAGNO corrcdo glgant* 4.900 
COPRILETTO . . , 7.500 
SPOSA 3 c»pl 11.500 
CANOITE flanalla pesanta . 3 . 2 0 0 
CAMICIE TeriUI 5.900 
LENZUOLA 1 posto orlate 2.500 
LENZUOLA Bassettl mstrlmonlilt 6.500 
FEDERE orlate fUmpsU 490 
LENZUOLA, con leder* 1 potto 2.900 
LENZUOLA con tedere 12.000 
TOVAGLIATI « 6 orlstl 2 900 
TOVAGLIATI « 12 rlcsml 4.900 
FEDERE orlate puro cotona ' - 400 
MONTALE Baisettl orlsto 380 
CANAVACCI cotone 350 
COPERTE lana ibruziei* 12.000 
COPERTE clnlglia 18.000 
CALZE rets donna 350 
CALZE collant 750 
SLIP uomo tranceie 1.000 
MAGLIE intlme M.M. 3.500 
MAGLIONI lana 6.800 
DOLCE VITA Luclanl 5.900 
MAGLIONI lana pura 6.800 
DOLCE VITA Lanlflclo Luclanl 5 900 
MAGLIONI lana Intlms donna 4.500 
VESTAGLIE lana 7.500 
MUTANDE lana lunghe uomo - 4.900 
GIACCHE da camera 5.S00 
FLANELLA uomo donna 3.900 
PANCERE lana elastlche per la 

donna moderna 
REGGISENI asaortltl 
CULOTTINE lana bambino •coned 
TAPPETI leacrll 
FAZZOLETTI cotona 
SLIP uomo cotona 
CANOTTIERE uomo lana 
CRAVATTE seta 
CALZETTONI lana montagna 
CALZINI lana verda 
CAMICIE llanella 
CAMICIE terital 
CAMICIE flanalla 
IMPERMEABILI 
GIACCHE pelle Irancate 

lana Marzotto uomo 
lana vargina 

VESTITO 
VESTITO 
VESTITO 
GIACCHE 
GIACCHE 

•portlva lana 
diagonal* mods 

4.000 
680 
450 

4.500 
150 
500 

1.800 
3.000 
1.800 

590 
S 000 
3.500 
3.500 

32.000 
29.000 
39.000 
3 5 4 0 0 
29.000 
18.000 
22.000 

a L, 
4.900 
2.900 
1.950 

. 7.900 
. 650 

290 
' 1.400 
.1 800 
3.900 
4.500 
1.500 
1.980 
1.200 
2.500 

290 
1.780 
5.900 
1.350 
2.500 

200 
120 
150 

5.900 
8.900 

100 
250 
290 

1.350 
1.950 
1.980 
1.950 
1.980 
1.380 
3.900 
1.950 
2.950 
1.950 

1.250 
150 
150 

1.300 
SO 

195 
750 
500 
750 
330 

1.950 
1.500 
1.950 

15.900 
10.500 
19.900 
16.900 
12.400 

4.900 
10 900 

4a L, • L. 

GIACCHE uomo moda 25.000 13.900 
GIACCHE fportlva walluto 25.000 12.500 
CAPPOTTI Facia uomo 22.000 10.900 
PANTALONI lana Grap 7.500 3.900 
PANTALONI lana fantasia 5.900 1.950 
SOPRAB1TO ftnittlmo moda 26.000 13.900 
IMPERMEABILE uomo makd 13.500 6.500 
VESTITI lana donna moda 8 500 2.900 
VESTITI lana donna , 9.500 5.900 
G'ACCHE uomo pelo 24.000 6.900 
CAPPOTTI lana Max 29.000 18.500 
CAPPOTTI pelle tranceie Max 29.000 18.500 
GIUBBOTTI pelle con lana 22.000 9.000 
CAPPOTTI uomo assortitl 15.000 4.000 
TAPPETI pelle Landlla leacrll 4.500 1.300 
GIUBBE belllMim* 4.900 2 500 
VESTITO leacrll 3.900 1.250 
SCENDILETTO 3.900 1.800 
GIACCA alta moda Isslmo 28.000 10.900 
COMPLETO uomo pantalonl gran 

moda 25.000 8.900 
PALTO' moderno Iti imo 25.000 10.900 
CAPPOTTI lana verglna 19.500 8.900 
GONNE Max modello chic 25.000 3.900 
GQNNE Max icoizet* 6 500 2.900 
CAPPOTTI pelliccla ortetto Isslmo 28^000 12.900 
IMPERMEABILI alta moda 25.000 10.500 
M A X I pelle tranceil con pelliccla 

Murlnoz 49.000 22.500 
GIUBBETTI v. pelle donna 9.500 2.900 
GIUBBETTI renna donna Indiana 35.000 15.900 
VESTITI donna max 17.500 5.900 
CALZE lllanca 500 100 
PANTALONI lana donna 4.900 1.9S0 
CAPPOTTI pelle francesl con lana 

loderall 39.000 22.500 
PANTALONI donna uomo 7.500 2.900 
CAMICETTE lana donna 3.900 1.500 
SLIP donna Irancei! 650 150 
SOTTANE pizzo 1.200 390 
SOTTANE Irancesl 1.800 290 
CAPPOTTI max Grap 35.000 18.900 
PANTALONI costa uelluto 6.500 . 2.900 
PANTALONI velluto lino 9.500 3.900 
SQUALI pelliccla uomo 29.500 10.900 
MONTONI bulgarl original! 75.000 39 000 
GIUBBOTTI pelle Irancesl 5.000 L 9 5 0 
GIUBBOTTI llanella moda 5.900 1.950 
PANTALONI scl tport neve 19.000 5.900 
GIACCHE wento trapuntala 6.500 3.900 
CAPPOTTI uomo Scotland 25.000 10.000 
CAPPOTTI velluto costa 22.000 13.900 
MAXIGONNA renna ' 29.500 12.900 
MIDIGONNA renna 18.000 4.900 
MAXICAPPOTTO donna alta moda 39.000 18.900 
CAPPOTTI renna Inglese 58.000 29.500 
IMPERMEABILI gab. uomo-donna 22.000 3.900 

PER RELIGIOSI: GLERGY-MAN Marzotto da L 35.000 ridotto L 16.500 
GLERGY-MAN lana vergine da L 39.000 ridotto L. 19.500 

ASSORTIMENTO TAPPETI LANA ESTERI - NAZIONALI 
da U 

cm. 120x 180 
cm. 180x270 
cm. 230x340 

22.000 
- 45000 
120.000 

a L. 

11900 
24.500 
48.000 

cm. 145x225 
cm. 210x310 
cm. 300x400 

da L. 

29.300 
75.000 

190.000 

16.500 
38.500 
75.000 

NON VENDIAM0 AU1NGR0SS0 - CEDESI STIGLIATURE 

SARTORIA - CONFEZIONI 
CAMICERIA ABBIGLIAMENTO 

UOMO E SIGNORA 

DI FINE STAGI0NE 

ULTIMI GIORNI 

* 

342/343 - Via del Corso Tel. 675563 

file:///endet


PAG. 18 / r o m a l ' U n i t d / domenica 24 gennaio 1971 

Alle ore 15,30 ha inizio la grande manifestazione al Palazzo dello Sport all'EUR 

T U n i OQGIALLA CELEBRAZIONE DEL 50 DEL PCI 
Carovane di auto con bandiere rosse da tutti i quartieri, dalla provincia e dalla regione - Si pud accedere al Palazzo dello Sport anche senza il biglietfo d'invito, ma e necessario os-
servare le indicazioni predisposte per I'accesso dei compagni e dei cittadini delle zone della citta, delta provincia e delta regione e attenersi alle indicazioni dei compagni del servizio 
d'ordine - Oggi nuova tappa della Federazione nella campagna verso i 50.000 iscritti - 4 .000 copie dell'Unita diffuse in piu del 1° maggio - II compagno Tortorella a Campo Marzio 

Cosl si giunge al Palazzo dello Sport de l l 'EUR. I compagni che provengono dal le a l t re region! 
In auto o In pu l lman possono raggiungere II Pa laspor t dal raccordo a i iu la re , senza a t t raver -
sare I I centro. Coloro che giungono In treno possono serv i rs i del la metropol i tana. 

Q G G I I COMUNISTI e I democratic! daranno vita ad una forte 
e ampia glornata di mobllltazlone e dl passione polltlca In 

tutt i I quartieri della citta e nella provincia, che si concludera 
alle ore 15,30, con la grande manifestazione popolare al Palazzo 
dello Sport, nel corso della quale parleranno I compagni Lulgl 
Longo e Glancarlo Pajetta. 

Cosl I comunlstl, I democratlcl, I glovanl romanl si strlngono 
intorno al Partito Comunlsta Italiano nel 50° della sua nascita. 
Fin dalle pr ime ore dl stamane mlgllaia dl dir lgentl del Part i to, 
di att lv ist i , di amlcl dell 'Unita sono Impegnatl In una eccezlonale 
dlffuslone dl questo numero del nostro glornale. Con le prenota-
zlonl glunte fino a leri pomerlgglo si era ragglunta una quota dl 
dlffuslone gia superiors dl 4.000 copie a quelle del 1° maggio scorso. 
A questa glornata dl dlffuslone straordlnaria parteclperanno mem-
brl del Comitates federale, della Commlsslone dl Controllo, parla-
mentart, consiglieri comunall, provlnciall e regional), I glornallstl 
dell 'Unita. f ra i quail i l direttore Aldo Tortorel la, che si rechera 
f ra I diffusorl d i Campo Marzio. 

La capitate si appresta a vlvere una delle sue plu grand) glor
nale dl impegno polit ico. I murl del centro e della perlferla sono 
tappezzatl da glornl da mlgllaia di manlfestl, numerosl gl l s t r l -
sclonl e ancora manifest! dl saluto r lvolt l at compagni delle dele-
gazionl straniere e provenientl dalle altre citta e reglonl Italtane. 

Dalle prime ore del pomerlgglo comlnceranno a formarsl caro
vane dl pullman e di macchlne, con bandiere e strisclonl, che da 
ognt sezlone conflulranno al Palazzo dello Sport. 

La manifestazione dl oggl rappresenta per la Federazione Ro~ 
mana anche una tappa precise per II rafforzamento e la cresclta 
della sua organlzzaztone. 

Nella glornata d ! lerl altre 6 sezlonl hanno ragglunlo e superato 
II 100%. SI tratta delle sezlonl dl Centocelle, d l Applo Latino, 
degll Unlversitari (che contano anche 8 reclutat l) , dl Pavona, 
Montorio e Fontana d i Sala. 

Altre tessere sono state r l t l rate, sempre ler l , da Trlonfale, 
Tlburtlno I I I , da Tor Saplenza, Palombara, Monteflavlo, Mazzano, 
FraHocchle, Vel le t r l , dal Comunall. I versamentl delle sezlonl per 
II tesseramento prosegulranno stamane presso la Federazione e 
nel pomerlgglo presso I'apposlto box allestlto at Palasport f r a 
gll Ingressl < A > • I T I . 

Rlcordiamo che si pu6 accedere al Palazzo dello Sport anche 
senza i l blglietto d i Invito. E' tuttavia necessario che tutt i osservl-
no le Indicazioni predisposte per I'accesso dei compagni e del 
cittadini delle zone della c i t ta, della provincia a della regione e 
si attengano alle Indicazioni degll addettl al servizio d'ordine. 
Gll access! predispostl per I compagni e I cittadini romanl e 
della regione sono: ingresso B: Portuense, Ostiense, sezione Fer-
rovier i ; D: Nord, comunall, AT AC, Stefer; H: Salaria, Oltre Anle-
ne, Mare ; I : centro Tiburt lna; M : Castell i , zona i n d u s t r i a l ; 
N: Tlvol l , Civitavecchia, Colleferro; P: Federazionl Latina e 
Froslnone; R: Federazionl Rleti e Vlterbo T : Sud, Poste • Tele-
graft, Statal l , University. 

La sentenza di primo grado e stata confe rmata dai giudici del Tribunale 

Assolte le ragazze deirAeternum 
Giusta I'occupazione della fabbrica 

Nel ricorso per ottenere la condanna delle opera ie il pubblico ministero aveva scritto che il pre-
tore, per la sua motivazione, avrebbe potuto ess ere incriminato per istigazione a commettere 
reati! «Le ragazze non avevano altri mezzi per tutelare i propri diritti» - Rispetto della Costituzione 

.'•Jfy 

L« ragazze deirAeternum durante f occupaz lon* 

Le ragazze dell'Aeternum sono 
state di nuovo assolte. La sesta 
sezione del tribunale ha infatti 
confermato la sentenza del pre-
tore Gabriele Cerminara, che 
aveva prosciolto le operaie dalla 
accusa di occupazione di pub
blico edaficio, perche il fatto 
non costituisce reato. 

I giudici del tribunale assol-
vendo hanno respinto tutte le 
argomentazioni del pubblico mi
nistero. Paolino IteirAnno. il 
quale, appellando la sentenza 
del pretore. aveva detto tra lo 
altro: < Si vuole anzitutto osser-
vare che quanto si legge nella 
impugnata sentenza. se fosse sta-
to esposto con altri mezzi, ben 
avrebbe potuto legittimare una 
azione penale per dehtto di isti
gazione a commettere read >. 
Non contento di queste gravi af-
fermazioni il dottor Dell'Anno a-
veva scritto ancora: « Ed invero 
non solo il « giudice > di 1. gra
do (si. ha scritto giudice tra vir-
golette. ndr) ha ntenuto Iegitti-
mo quanto dai prevenuti (le ra
gazze deirAeternum) commesso. 
ma ha magnificato la loro azio
ne. l'ha forse ritenuta inadegua-
ta. e per difetto a quanto essi 
avrebbero potuto, ed ana dovu-
to. fare. Xessun accenno al fat
to. Questo e fedelmente riportato 
sia pure con stortura di inter-
pretazione dovuta a quella ideo-
logia politica che. in modo in-
dubbio. nella motivazione della 
sentenza si evidenzia ̂ . 

Cosa dira ora il pubblico mi
nistero? Accusera anche i tre 
giudici di tribunale di apologia 
di reato? Questa nuova sentenza 

assolutoria comunque e la mi-
gbore risposta alle gratuite af-
fermazioni del pubblico mini
stero, Jc quali, e bene ncor-
dare, hanno dato la stura ad 

Un'inchiesta della prefura su una colossale truffa 

Traffico di cambiali: 
migliaia di truffati 

Una colossale truffa sarebbe 
stata messa in atto da alcuni 
awocati in un trafTico di cam
biali, di cui sono rimasti vit-
time centinaia e centinaia di 
creditori. Sono < indiziati di 
reato > i legali Benito Ema-
nuele. Ugo Zito e Luigi Insa-
bato. e la soreila dell'Emanue-
le, Fausta Renda. I pretori 
Amendola e Sinagra della pri
ma sezione penale. che condu-
cono 1'inchiesta. hanno dispo-
sto ieri I'altro la perquisizio-
ne degli studi dei tre awocati . 
aequc-strando oltre 200 fasci-
©oli e cambiali per un valore 
dl write decine di nulioni. Nei 

prossimi giomi. inoltre. sem-
bra che i magistrati della Pre-
tura interrogheranno altri le
gali che potrebbero risultare 
implicati nello scandalo. 

Le indagini hanno preso il 
via da alcune dichiarazioni 
dei pretori della V Sezione 
civile, Gallo e Frisina, che nei 
mesi scorsi avevano dichiara-
to che molti creditori erano 
stati trufTati con le cambiali. 
che da poche migliaia di lire 
erano arrivate dopo Ie c me-
diazioni > degli awocati an
che a mezzo milione. 

Secondo i primi elementi 
emersi nell'inchiesta, sarebbe 

accaduto questo. Andata in 
protesto una cambiale ponia-
mo di 10.000 lire, il creditore 
si recava dal legale del debi-
tore, che gli prometteva di 
sistemare tutto pagando gli in-
teressi legali. Intanto. il mal-
capitato doveva pagare le 
spese per bloccare l'esecuzio-
ne, magari firmando altre 
cambiali, questa volta intesta
te aH'avvocato c intermedia-
rio». II legale, inline, restava 
unico creditore neH'affare, 
pretendendo sempre di pifi dai 
firmatari delle cambiafr. che 
cosi hanno visto anche decu-
plicare i loro debiti. 

una serie di violenti attac-
chi contro il pretore Cermi
nara e altri magistrati demo
cratic! anche su certi organi di 
stampa (il giorno dopo la sen
tenza, su un quotidiano romano. 
un giornalista che si picca di es-
sere un fine giurista. aveva di-
squisito a lungo sulla giusjezza 
delle argomentazioni del pre
tore). 

Quali erano state le motivazio-
ni del pretore accolte anche dal 
tribunale (presidente Buccian-
te?). La vicenda dell'Aeternum 
inizio nell'ottobre del 1968 quan-
do l'organizzazione sindacale a-
vanzo la richiesta di istituzione 
della commissione interna e in
ched anche i nomi dei candidati e 
dei componenti del comitato elet-
torale. L'ingegner Tudini. ammi-
nistratore della societa. rispose a 
questa richiesta licenziando can
didati e commissione elettorale. 
Seguirono numerosi tentativi da 
parte deH'Ufficio del Lavoro 
per comporre la vertenza. tenta-
tivi sempre falhti perche il rap-
presentante dell'industria non si 
presento. Alia fine dell'ottobre 
del 1968 gli operai scesero in 
sciopero e il padrone rispose con 
i licenziamenti. Xon avendo altri 
mezzi per tutelare i propri dintti 
i lavoratori furono costretti ad 
occupare 1'azienda di via di Tor 
Sapienza. 

II pretore Cerminara aveva de-
dicato tutta la prima parte della 
sua sentenza all'illustrazione dei 
motivi che portarono all'introdu-
zione nel codice dell'articolo 
633. che punisee appunto I'mva-
sione di terreni e pubblici edi-
fici. Una norma chiaramente au-
toritaria. voluta dal fascismo. 

L'occupazione. disse il pretore. 
non e niente altro che resercizio 
di un diritto di autotutela collet-
tiva. Autotutela del lavoro, che 
e un diritto che la Costituzione 
pone a fondamento di tutte le 
strutture della Repubblica demo-
cratica e che in particolare, nel-
l'enunciazione deirarticolo 4, si 
colloca quale diritto fondamen-
tale di tutti i cittadini. II dottor 
Cerminara nella sentenza affer-
m<S anche che il proprietario 
della fabbrica non aveva alcun 
interesse Iegittimo da tutelare 
perche gli operai non 1'avevano 
spossessato dei beni. non gli ave
vano impedito di en tra re e far 
funzionare l'industria. anzi pro-
prio questo volevano i lavoratori 
non avevano danneggiato gli im-
pianti. 

Per questi motivi. succinta-
mente riassunti. il dottor Cermi
nara aveva assolto le 59 operaie. 
Su questi motivi si e svolta ieri 
la discussione davanti al tribu
nale dopo che il rappresentante 
dell'accusa aveva chiesto. rifiu-
lando il discorso del collega 
Dell'Anno, 1'applicazione della 

amnistia. I difensori. awocati 
Tarsitano. Andreozzi. Lombardi. 
Fontana, Salerni, Gianzi e No-
cita hanno sostenuto la lcgitti-
mita e la giastezza della deci-
sione del pretore. I giudici 
hanno confermato la prima sen
tenza: la Costituzione ha fatto 
cosl un altro passo avanti nelle 
aule giucUziarie. 

Casal Palocco 

Rubano un 
sarcofago 
nella villa 
di Fabrizi 

Nuovi stamiamenti mentre i lavori procedono a rilento 

Metro: gia spesi 86 miliardi 
Quanto costera la linea «A» della sotterranea? - Sconcertante prowedimento del Campidoglio: 
di nuovo la sosta In via Nazionale - Un.passo avantj e due indietro della glunta nella politica del 
traffico - Via le auto dal centro, incremento e gratuita del mezzo pubblico, unica alternativa a| caos 

Un sarcofago d'epoca romana 
— rubato da ignoti nella villa 
di Aldo Fabrizi — e stato tro-
vato abbandonato ieri notte da 
una pattuglia della Guardia di 
Finanza di Ostia a Casal Paloc
co. in via Canale della Lingua. 

Evidentemente i ladri. quando 
si sono accorti della pattugha di 
finanzieri. hanno lasciato l'in-
gombrante sarcofago. lungo cir
ca due metn e mezzo e largo 
60 centimetri. 

II reperto archeologico era 
stato trafugato poco prima dal
la villa di Aldo Fabrizi. in via 
Castel Porziano 202. sempre a 
Casal Palocco: i ladri pensa\a-
no di t piazzare > convemente-
mente il prezioso cimelio presso 
qualche colleziomsta o antiqua-
rio. Ora 1! sarcofago e stato 
«equc>trato e consegnato alia 
Sovrintendenza delle Belle Arbi 

II « metro » della capitale e 
un pozzo senza fondo: conti-
nua a ingoiare miliardi su ml-
liardi senza farsl vedere. L'ul-
timo stanziamento dl 19 mi
liardi e stato predisposto leri 
dal ministero dei Lavori pub
blici. v< E' uno stanziamento 
aggiuntivo — precisa il comu-
nicato ministeriale — necessa
rio per far fronte alle varian-
ti e al rincari verificatisl ne-
gli ultlmi tempi». I 19 miliar
di vanno ad aggiungersi ai 
26 e ai 14, disposti in prece-
denza con altrettanti provvedi-
menti legislative nonche ai 30 
miliardi occorrenti per 11 ma-
teriale rotabile. Dunque, at-
tualmente, il metro ha gift, in-
goiato qualcosa come 86 mi
liardi. Una cifra ingente che 
pero non e riuscita ancora a 
far vedere ai romanl la famo-
sa linea « A », 

Agli 86 miliardi gia spesl si 
dovrebbe aggiungere quanto 
prima un'altra somma abba-
stanza ingente. II comunicato 
ministeriale informa infatti 
che e prossimo l'esame, da 
parte del CIPE, della distri-
buzione dei 200 miliardi com-
plessivi della relativa legge-
quadro. In tale stanziamento 
dovrebbe rientrare anche la 
costruzione di una nuova li
nea, quella che dalla stazione 
Termini andra al piazzale Fla-
minio, passando per piazza 
Barberini. 

Quanto verra a costare alia 
fine la linea «A»? E' una do-
manda alia quale nessuno pud 
rispondere. Per il momento si 
sa solo che i 30 miliardi per 
il materiale rotabile sono in
sufficient! (ce ne vorranno al-
meno altri 13) e che il « foro » 
del metro e fermo nei press! 
di San Giovanni. Per giunge-
re-alla stazione Termini ci -
vorranno altri stanziamenti e 
molto tempo, durante il quale 
1 prezzi continueranno a lievi-
tare, rendendo necessarl altri 
cstanziamenti per i rincari». 

Intanto, mentre 11 metrd ro
mano continua a rlmanere nel 
libro dei sogni, il traffico con
tinua ad avere il fiato gros-
so. I leggeri miglioramenti ot-
tenuti con le disposizioni de
gli ultimi mesi, riguardanti il 
centro, stanno lentamente 
scomparendo. Alio «assorbi-
mento» dei vantaggi iniziali 

contribuira, certamente, anche 
la strabiliante decisione presa 
dall'assessore Rosato di ripri-
stinare la sosta su un lato del
la via Nazionale. II prowedi
mento entrera in vigore da do-
mani mattina, ma gia da alcu
ni giorni gli automobilisti han
no ripreso tranquillamente a 
parcheggiare la macchina nel-
rimportante strada. 

«A sei mesi dall'entrata In 
vigore della nuova disciplina 
in via Nazionale — ha detto 
l'assessore — ci siamo accor
ti che potevamo lasciare an
che la sosta su un lato». La 
giustificazione di Rosato e stu-
pefacente come stupefacente e 
il prowedimento. Infatti, una 
volta «liberalizzata » la sosta 
e tolto il divieto di fermata. 
il caos tomera sovrano e vo-
gliamo vedere chi avra la for-
za di impedire il parcheggio 
In seconda posizione. come av-
viene normalmente in nume-
rose strade del centro. 

Ma il prowedimento non e 
grave solo per questo moti-
vo. Esso va nella direzione 
opposta di una politica tesa 
a liberare il centro della moto-
rizzazione privata. Tutte le di
sposizioni « rivoluzionarie » 
entrate in vigore nell'ultlmo 
periodo, venivano inquadrate 
dall'amm:nistrazione capitoli-
na nella linea che tende a 
«scoraggiare i romani a re-
carsi al centro con 1'auto pri

vata ». 
Oggi ecco invece arrivare 

un prowedimento che invita 
gli automobilisti a raggiunge
re via Nazionale, dove posso
no trovare un parcheggio. Una 
cosa veramente strabiliante 
che non trova alcuna giustifi
cazione. Per il traffico, l'as
sessore Rosato e la giunta co-
munale, continuano a fare un 
passo avanti e due indietro. II 
prowedimento di via Naziona
le rappresenta appunto un no-
tevole passo indietro. 

Fino ad oggi l'ammlnistra-
zlone comunale non ha fornl-
to nessuna prova concreta dl 
muoversl in direzione di una 
vera « rivoluzlone ». capace di 
porre un freno al crescente 
caos della circolazione. Que
sta politica deve giungere a 
bloccare la circolazione priva
ta dal centro. deve incremen-
tare il servizio pubblico, assi-
curare collegamenti celerl con 
tutti 1 punti periferici della 
citta attraverso « metropolita-
ne di superficle», e deve sta-
bilire la gratuita del mezzo 
pubblico in certe ore del gior
no. E' questa Tunica alterna
tiva valida alia gravissima 
situazione dl oggi. Una alter
nativa che non conosce mezze 
misure ne provvedimenti cer-
vellotici come quello della so
sta in via Nazionale. Via Nazionale: gia le r i g l i automobi l ist i parcheggiavano 

all'alherone 
PIAZZA FINOCCHIARO APRILE, 9 - Tel. 780.465 - (Via Appia) 

tomassini 
INIZIA LA VENDITA STRAORDINARIA DI 
TESSUTI E CONFEZIONI CON LO SCONTO 
ECCEZIONALE FINO AL • " ^ ^ ftf 
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Giovedi e venerdi semafori, incroci e mercati senza sorveglianza 

Vigili urbani: 48 ore di sciopero 
Universita: accordo col personale 

Da questa mattina riprende il lavoro al Policlinico — Trenta pullman a Napoli per la manlfestazione degli edili 
« Olivetti »: in lotta da domani a mercoled) — I lavoratori della « Crespi » ricevuti dal presidente della Camera 

Tremendo incidente Ieri sulla Prenestino 

Questo il luogo della Iragedla sulla Prenestina 

In tre muoiono sulla 500 
schiantata contro I'albero 
L'utilitaria ha sbandato in curva ed k finita fuori strada -1 tre giovani 
a bordo venivano da Genazzano - Un 18enne muore aj Parioli nello scon-

,. tro fra la sua moto e un'auto - Grave un ciclista investito da un camioncino 

Torre Spaccata 

Vogliono un 
campo sportivo 

Occupazione simbolica di un ter-
reno - La manifestazione organiz-
zata dal Comitato unitario PCI-PSI 

ConuNE 

01 RDMR 

OBCU 
SPECULMM 

£01 LI 
Numerosi giovani e cittadinl di Torrespaccata hanno 

occupato ieri pomeriggio un ferreno all'incrocio fra 
la circonvollazione Subaugusta e viale del Romanisti 
reclamando che I'area (circa 3 etlari di superficie) 
venga destinata dal Cornune a verde atfrezzato e 
campo sportivo. Alia manifestaziene unitaria — orga-
nizzata dal PCI, PSI e dal gruppo sportivo culturale 
del quartiere — hanno partecipato i compagni Fredduzzi, 
segretario della zona sud del partitO; Buffa, consigliere 
comunale; Prasca, consig i:ere di circoscrizione; e I'ar-
ch'.Jetfo socialista Moroni. 

Torrespaccata e uno dei tanti agglomeratl (abitato 
da circa 30.000 persone), sviluppatisi in quest! ultimi 
anni. Qui gl i speculator! dell'edilizia non hanno la-
sciato neppure il piu piccolo spazio per i servizi sociali. 
Per questo, in uno dei pochi terreni ancora salvatj al 
cemento, gli abitanti del quartiere vogliono che sorgano 
gli impianti sportivi e i l verde attrezzato. 

Stamane inoltre alle 10 il comitato dj quartiere ha 
Indetto una assemblea in via Adone Finardi sul tema: 
« Scuola e lavori pubblici ». Alia riunione parfeciperan-
no gli assessor! comunali Fraiese e Crescenzi e i l con
sigliere comunista Signorini. Nella foto: giovani e cit-
tadini occupano i l terreno di Torre Spaccata. 

Quattro persone sono rlma-
ste uccise ed una ferita gra-
vemente in una impressionan-
te catena di incidenti strada-
li a w e n u t i ieri pomeriggio, 
nel giro di poche ore . 

Uno degli incidenti e awe-
nuto poco dopo ie 15 sulla 
Prenestina, nelle immediate 
vicinanze della cittii: una 
«500» targata Roma 694942, 
proveniente da Genazzano, e 
uscita di s t rada, dopo aver 
sbandato in curva, e si e 
schiantata contro un albero. 
NeH'urto una persona, anco
ra non identificata, e r imasta 
uccisa, mentre dei due giova
ni che si trovavano a bordo 
dell 'utilitaria, uno, Giuseppe 
D'Attilia, 18 anni , e mor to 
poco dopo al Policlmico, dove 
era statb t raspor ta to . L'altro 
occupante della « 500 », Sera-
fino Pallecchia, 23 anni , e 
mor to anche lui al S. Gio
vanni, dove era s ta to ricove-
rato in gravi condizioni, con 
numerose fratture e ferite. 

I due giovani provenivano 
da Genazzano, dove il D'At
tilia abitava in via Nicolb So-
glia 9. e il Pallecchia in via 
Valle Bona 38. 

Poco pr ima, alle 14,30, un 
giovane di 18 anni , Fabrizio 
Arganini. e mor to in un tre
mendo scontro frontale, acca-
duto in viale Parioli , t r a la 
sua motocicletta e una « 500 ». 

II ragazzo, a bordo di una 
moto 125, targata Roma 314026 
proveniva da Villa Glori e 
stava risalendo viale dei Pa
rioli, in direzione di piazza 
Santiago del Cile. Nell'affron-
tare , forse ad eccessiva velo-
cita, una curva. la moto sban-
dava e andava a finire sulla 
corsia opposta. Proprio in quel 
momento sopraggiungeva, in 
senso contrar io. una • 500» 
targata Roma E49500, guida-
ta da Nello Moscatelli, 33 an
ni , di Pergola, provincia di 
Pesaro. abitante in via Giu-
stiniana 134. II conducente del
la «500a non ha potuto evi-
tare l"urto. 

In un al tro Incidente e rl-
mas to ferito un ciclista. Giu
seppe Zanin. 50 anni , via dei 
Prati Piscali 37.r». che si t rova 
ricoverato con prognosi riser-
vata al Policlinico. II Zanin 
stava percorrendo la via Olim-
pica sulla sua bicicletta ed e 
giunto all'altezza della Sala-
n a , dove c'e l 'incrocio. Per 
cause ancora non bene accer-
tate il cicl 'sta veniva investi
to da un camioncino, targato 
Viterbo 38Rfi2. condotto da Nel
lo Pierosara. 

il partito 
I I . C O M I T A T O FKDF.RAI.K F. 

I.A C I .C . (nnii con M U D ! I in sr-
ri> alle orr 18 rii Kio\rr i i 28 
Krnn.no 

SO* ANNIVF .RSAIMO OKI . PC I 
— TOI .FA , in (R .m. i l l i ) : S A X 
V I T O . 10 (T h r n ) 

C O N K R K s M — T«ir clr' S r h u -
\ l . t ( l r r d ( 1 i i / / i ) . Torre Maura , 
9 (Cnlnnihini) 

Domani 
I.A C O M . M l . s m O M . r i l l t A X I -

RTICA k CAS A. eia r o n \ n r a l a 
p r r occl. r r in i ia ta a Imir i t i 1 
febhraio alio l*i, Z O N A H O M A -
N O R D — Ore 2n a Tr lnnfale , 
r iunione n>IM sccrctrr la di zo

na; Z O N A R O M A - S H I ) — A 
Torplfinattara ore 17. r iunione 
della *c | j r r t r r la ; alle I 8 ,M r i u -
n>one rlci Conii lai i rli Zona e 
dei s r r r r t a r i d l ^e/lone e del 
eirrol l fitn\anfll ( G r l f n n r ) ; Z O 
NA CF.NTRO — Ore 20 a C a m 
po M a r / i n . riunione del segre-
lar i dr l le <e*ionl e consigner! 
della rirco%<rifione (Ve lere e 
l»'A\er«.a). 

.M \ C A O - S T A T A I . I — Ore 17 
a»«enihlea eellula YiRll i del 
Fnnri i : VAI . I .K A U R K I . I A — 
Ore I'l.lO as>emhlea ( M o r u l a ) ; 
fiF.N7.ANO — Ore 18 CO cQnal-
t n i r r i ) I . A R I A X O — Ore 18.10 
CO ( R i i t o n i ) ; SEZ. U M V E R S I -

T A R I A — Ore 18 In Federaxlo-
ne, congresso della crl lnla di 
insexneria ( D . Trombadorl e 
Cianr7i); Z O X A O V E S T — TI 
Comitato di coordinamento de l 
la cooilurncla Zona Ovest, e 
r n n t o r a t n alle 19,10 In Federa-
zlnne «P Ciofl e Raparel l i ) . 

Dibattito 
con P^volini 

Sul tema: « Svllnppo della 
riemorrazia nei paeM sociali-
itl •, II compafcno I.ura Paxo-
llnl terra un dibattito alia «e-
rlone Monte\erde Nuo\o, fH*a-
to per le ore 20,30 dl domani. 

I vigili urbani scendono in 
sciopero per 48 ore a partire da 
giovedi 28 gennaio. Lo ha de-
ciso un'alTollatissima assemblea 
che si e tenuta venerdi scorso, 
con la partecipazione dei segre-
tan camerali della CG1L, CISL 
e UH .̂ 11 nuovo sciopero si e 
reso necessario visti l negativi 
atleggiamenti del ministero de
gli Interni e deH'amministrazio-
ne di fronte alio n\endicazioni 
del personale che vertono sostan-
zialiiK'tite su un ampliamento de
gli organici e una nstrutturazio-
ne del servuio legata alia situa-
ziont' del trafllco cittadino. 

Nel corso dello sciopero sa-
raniw tenute assemblee all'inter-
no dei reparti. do\e l vigili ri-
inarranno IKT tutta la durnta del 
seni / io ord nario. 11 29 infine 
una deleguzione di vigili sara 
presente alia seduta del Consi-
glio comunale. I sindacati di ca-
tegoria hanno difTuso 100 mila 
\olantini tra la eittadinan/a ed 
hanno afllsso circa 2 mila ma-
nifesti. 

Ije segreterle provinciali della 
CGIL. C1SL e UIL. dal canto lo-
ro. dopo aver sottolineato che la 
battaglia dei vigili si inserisce 
in quella piu generale per la ri-
forma dei trasporti e della cir-
colazione. hanno chiesto un in-
contro urgente con il sindaco. 
• UNIVERSITA' - Si conclude 
staniaiu lo sciopero del perso
nale non insegnante dell'Univer-
sita. iniziato il 12 scorso. La de-
cisione di sospendere l'agitazione 
e stata presa in assemblea. do
po che i lavoratori avevano esa-
m.nato i risultati dell'incontro 
avuto l'altra sera con il mini-
stro Misasi. Dalla trattativa e 
scaturito il seguente accordo: 
le tabelle parimetriche del per
sonale saranno riviste; l'art. 25 
della legge 775 sara esteso an
che al personale non insegnante 
deU'Unixersita e non si proce-
dera ad alcun licenziamento: sa
ranno predisposti entro sei gior-
ni due disegni di legge con i 
quali si predisporra la regola-
mentazione dell'indennita di ri-
schio. profilassi. lavoro notturno 
e la regolamentazione della gia 

esistente IndennltA di rlscrtdo. 
Verra anche regolamentato l'o-
rario di lavoro. II min.stro inol
tre si e impegnato a rafforzare 
l'organico. 
• EDILI — Martedl prossimo 
gli ed.li di tutta Italia scende-
ranno in sciopero. Per il Centro-
Sud si terra a Napoli una mani
festazione con un corteo e un 
grande comizio. Da Roma partl-

ranno 30 pullman da piazza San 
Giovanni (appuntamento alle 
C.30 davanti alia Itasilica); al-
tn 15 si inuoveranno dalla pro
vincia. 
• OLIVETTI - Scendono in 

scio|M>ro da domani fino a mer-
coledi i lavoratori della Olivetti. 
• POLIGRAFICI - Proseguen-
do l'agita/ione per il rinnovo del 
contratto di lavoro i dipendenti 
delle a^ ende graflche e periodi-
che sciopereranno ()er 24 ore a 
partire da domani. 
• CRESPI — Una delegazione 
della Crespi si e reeata ieri mat
tina alle 11,30. alia Camera, ac-
compagnata dal compagno on. 
Mario Pochetti e dall'on. Ventu-
rini. Sono stati ricevuti dal pre
sidente della Camera Pert.ni che 
si e impegnato ad intervenire. a 
favore della Crespi. presso il 
ministro del lavoro Donat Cattin. 

Collettivo 
studenti-operai 

Si t costituito. durante un'as-
semblea tenuta aH'interno della 
Crespi occupata in difesa del po-
sto di lavoro. un collettivo ope-
rai-studenti. su ini^taliva del Mo-
vimento studentesco al quale 
hanno adento oltre ai lavoratori 
della Crespi. quelli dell'Auto-
vox, deirOmi. della Fiat Ma-
gliana. della Po/./o e dell'Apol-
lon. t II collettivo. che e ancora 
in fase embrionale. si propone 
— e scritto in un comunicato 
congiunto — una vasta alleanza 
politica tra operai e studenti co-
mumsti su analoglu obietiivi di 
lotta. 

UDIT 
CON GLI APPARECCHI CONOSCIUTI IN TUTTO IL MONDO: 

MAICO 
VIA CASTELFIDARDO, 4 • VIA XX SETTEMBRE, W 

ROMA — Tel. 461.725 - 474.076 
Rifornlmento dl pile di lunga durala 

ANCORA A META' PREZZ0 
CUCINE 
COMPONIBILI 

EURO 
CASAF 

ALCUNI ESEMPL 
Pensile cm. 40 L. 6.000, cm. 
Base cm. 40 L 11.500, cm. 
Tavolo I. 12.900 
Sedia L 3.600 

L. 12.000 
L. 18.500 

III INI 

CASA 
I ROMA 

Via S. Silverio Cardinale, 45 
(Pta Cavallegcen) 

STRALCIO LISTINO GENNAIO 1971 
I prezzi comprendono: trasporto a domlcilio 
installazioni - dazio in c i t t i - I.G.E. 

ARMADI 
NOCE O LACCATI 
SENZA SOPRALZO 

2 ant* L 37.900 
3 ant* L. 57.600 
4 ant* l_ 77.300 
5 ant* L. 101.200 

OU.JPi» iTAClONE 
3 ant* L. 12O.S00 
4 ant* L. 147.500 
5 ant* L. 161.500 
6 antt L. 204.900 

CAMERE 
MATRIMONIALI 
Mod. a Primarera » a 5 ante 

in note o pal. L. 182.000 
Mod • Inglese 71 a a 6 ante 

note o pal. L 20S.900 

CUCINE 
COMPONIBILI 
PENSILE cm. 48 L. 6.000 
PENSILE cm. 80 L. 12.000 
PENSILE cm. 120 I - 18 000 
SCOLAPIATTI L. 19.500 
CAPPA cm. 80 L. 12.000 
BASE cm. 40 . L, 11.500 
BASE cm. 80 I - 18.500 
BASE cm. 120 L. 28.000 
TAVOLO U 12.900 
SEDIA l_ 3.600 
SGABELLO . L. 1.800 

CARRELLI 
Porta vivand* oval* • mot* 

alt* . . . . L. 20.800 
Porta vivand* retondo risanti-

no in noc* . . L, 23.200 

INGRESS I 
Mod. « Plutonc > ad ant* scor-

revoli . . . L. 81.700 
Mod. a Prtnrenialc • *4 ant* 

scorrevoli . . L, 58.000 

LIBRERIE 
Con ribalt*. caitettl • antin* 

L. 46 500 
Elemento MA 218 • mod. 

• Topazio* preno L, 79.400 

MOB I LI IN STILE 
MOBILETTO con eignl, stile 

neoclassico. in noc* opaco, 
cm. 36 a 60 L. 13.900 

MOBILETTO st. rlnascimento. 
cm. 53 > 31 a 80 L. 34.800 

BUREAU stile '600 italiano 
cm. 98x40x100 L. 54.400 

UBRERIA stilr '600 italiano. 
cm. 100x31 a 100 L. 24.700 

SCRIVANIA stile '600 italiano. 
cm. 103x70x79 L. 38.000 

MOBILI PER UFFiCIO 
SCRIVANIA 3 castetti. con 

piano lamlnato L, 25.100 
SCRIVANIA 6 cassetti. con 

piano laminato L. 3S.900 
POLTRONCINA ricoperta in 

sky. con rotelle L 11.500 
SEGCIOLINO In metallo. rl-

coperto in sky L. 6.400 

PORTABITI 
A colonna, in bronzo 

% colonna. In noc* 

SALOTTI 
Mod. « Europa 

Sky . . 
Mod. * Europa 

dracom 
Mod. > Paris! • 

dracom 

L. 28.100 

l_ 12.000 

rlcoperto In 
L, 118.100 

ricopcrto in 
L. 129.800 

ricoperto in 
L 76.900 

SOGGIORNI 
Mod. « Mery > in nocc opaco. 

tavolo tondo allunjakil* • 
4 sedie imboltite L. 207.000 

Mod. * lolly 012 • in line 
l in* paKssandro, con tavolo 
rotondo allungabite • 4 sedie 

L 227.400 
Mod. « Arizona • laccato conv 

penibil*, con tavolo tondo 
allungabil* • 4 acdl* 

L. 193.400 
Mod. • Apollo • con tavolo 

•llunaabila U 270.000 

31 Centri di Vendita 
BARI • BERGAMO • BOLOGNA • BRESCIA • FOGGIA 
S£ N . °« A ' , M P E R I A * MILANO • MONZA • NAPOU 
NOVARA • PAVIA • ROMA • SALERNO • TORINO 

Vtndite raUal l 

^tWfyfr #T/%^ 

Venduto in 72 paesl del mondo 

Nelle version! 

« PERMANENT. L. 1200 
• « DISPOSABLE» L. 50 

TAR 6ARD ITALIANA s.r.l. - 00161 ROMA VIA E. GIANTURCO. 5 - Tel. 316.1U 

?W to? ̂ f 0 n e ^o S A«lO 

del 

gnova 

$ & & » 
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Spantoria il Trullo 

Ferisce 
I'amico 

che si rifiuta 
di salire 

In macchina 
Lo ha Invltato a salire nul

la sua auto. L'amico si e rl-
flutato: lui gll ha sparato un 
colpo di pistola, ferendolo alia 
coscia sinistra. E' quanto ha 
raccontato alia polizia Mario 
Bellusci, 30 anni, operatore dl 
Ecena, abltante In via Monte 
delle Capre 48, che e ora ri-
coverato al San Camillo con 
una prognosi di 60 giorni per-
che il proiettile della pistola 
ohe lo ha colpito, gli ha pro-
vocato una frattura triplice al 
femore. 

II Bellusci, nato a Grisolla 
In provincia di Cosenza, ha 
riferito che ierl pomeriggio 
mentre camminava a piedi in 
compagnia del fratello Anto
nio in via del Trullo, e stato 
awlcinato dinanzi ad un di-
atxibutore di benzina da un 
«uo amico, Rosarlo Sgr6, 39 
anni, nato a Palmo (Reggio 
Calabria), abitanto anche lui 
in via Monte delle Capre, al 
numero 42. Costul, che gesti-
Bce una tabaccheria nella stes-
sa strada dove abita, ha detto 
al Bellusci: « Sail in macchina, 
ohe ti debbo parlare*. Al ri-
fluto, lmprowisamente U ta-
baccalo avrebbe estratto la pi
stola, Bparando un colpo. Sul 
luogo dell'incidente e stato 
rinvenuto un bossolo di pisto
la caiibro 6,35. 

Fesfeggla 64 anni 
fesserando 100 

compagni al partito 

Sessantaquattro ami e 50 anni 
di milizia comunista. Mademo 
Marzoli. un compagno della se-
«ione Porto Fluviale ha compiu-
to gli anni nel giorno del 50° 
della fondazione del Parti
to. Ha svolto attivita politica 
dl pari pa&so con la nascita e 
lo sviluppo del partito, parteci-
pando alia Res&enza, subendo 
mesi di carcere per lattrvita 

parriglana e ricevendo la Croce 
di Guerra per le sue azioni. 

Anche quest'anno ha celebrato 
quesfca data tesserando da solo 
100 compa&ii al Partito e rac-
cogliendo oitre 250 mHa lire. Al 
compagno Mademo Marzoli 
guingano i piu calocosl auguri 
ed un f raterno abbraccao daDa 

Bczione Porto Fluviale • dal-
I'Unitd. 

Mostra di 
Provino 

Con il titolo Le melamorfosi 
m. e inaugurata sabato, 16 gen
naio. alia galleria Molino, in 
via del Babura 151. una perso-
nale di Salvatore Provino. La 
•ua pittura e presentata in un 
originale catalogo da Renato 
Guttuso e Ivan Palermo. Due 
poesie di Sebastian* Carta de
dicate alia pittura di Provino 
comp!etano il catalogo. 

ANNUM! ECOMOMICI 
4) AUTO . CICLI . SPORT L. 51 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
Aeroporto Nufonale TeL 4CS7/356* 
Aeroporto Interna*. Tel. CB1.521 

Air Terminal TeL «7tJC7 
B o w : 

Tel. 42.09.42 . 42J&Z3 - 4Z.49.19 
PREZZI GIORNALIERI FERIAL1 
Valldl afno «J 31 ottobre 1971 
(compres) I n . 5f da percorrere) 
FIAT 509/F L. 1.450 
FIAT 500 LUMO . . . . » LS50 
JIAT 500/F Glardlnetta . » 1450 
r iAT 750 (600/D) . . . » L950 
FIAT 850 Normal* . . . » 2.450 
H A T 850 Special . . . » 2.750 
VOLKSWAGEN 1200 . . » 2.750 
FIAT 850 Coop* . . . . » 2.750 
FIAT 1100/B » 2.800 
FIAT 128 » 2.000 
FIAT 850 Famfl. (8 postl) » 3.000 
FIAT 850 Sport Coupe . » 3.100 
FIAT 1500 » 3.100 
FIAT 850 Spyder . . . » 3.200 
FIAT 12S S.W. FamQlare a 3 200 
FIAT 124 » 2.400 
FIAT 1800 » 3.400 
FIAT 1500 Lunga . . . » 3.400 
FIAT 850 Sport Spyder . » 3 500 
FIAT 124 Special . . . » 3.700 
FIAT 2300 Lusso. . . . » 3.750 
FIAT 125 » 3450 

Aamento dl contingents 16% 

7) OCCAStONI L. St 

AURORA GIACOMETTI ivende 
SERVIZI PIATTI PORCELLANA 
72 peztl 2Q.0M • 41 pert! 9.9H -
CINESERIE preirl ecceilonali -
QUATTROFONTANE 21/C 

mm 
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FARMACIE 
Acllla: Via Gino Boiiichi 117. 

Ardeatlno: via L. Boniticontri 
22; via Fontebuono 45. Boccea: 
via Boccea 184? via Accursio 6. 
Borgo Aurelio: L.go Cavalleggcri 
7. Casalbertone: via Baldissera 
1-c. Cello: via S. G. Laterano 112. 
Centocelle-Prenestlno Alto: v. dei 
Castam 253: via Prenestma 365; 
largo Irpinia 40: via dei Piop-
pi 5-c: via Fedenco Delpino, 
70-72-74: via del Grano n. 69. 
Collatlno • Fatton. via Triven-
to n. 12. Delia VIHorla - Fet-
tarapa: via Paolucci de' Cal-
boli, 10; Amorosi: via Trion-
fale, 118. Esqulllno: v i a 
Cavour 2; piazza Vittorio 
Emanuele 45: via Merula-
na 186; via Foscolo 2: via S. 
Croce in Gerusalemme 22; (Sal* 
leria di testa Stazione Termini. 
EUR e Cecchlgnola: via Lauren-
tina 591. Flumlclno: via del
le Gomene 21. Flamlnlo: via 
Flaminia 7: via Pannini 37. 
Glanlcolense: p.za San Giovan
ni di Oio 14: via Valtelhna W: 
via Abate Ugone 25; via Ca-
setta Mattel 200: via C. Se-
raflni 28. Magllana-Trullo: via 
del Trullo. 290. Medaglle d'Oro: 
p.le Medaglie d'Oro 73. Monte 
Mario: via Trionfale 8578. Monte 
Sacro: via Isole Curzolane 31; 
via Val di Cogoe 4; via Nomen-
tana 564; piazza Ateneo Sale-
aiano n. 48. Monlesacro Alto: 
via F. D'Ovidio 84. Monte Verde 
Vecchlo: via G. Carini 44. Mon
ti: via Nazionale n. 228; via dei 
Serpenti n. 127, Nomentano: via-
k Provincia 66: piazza Mas
ai Carrara 10; via Uvorno 

27a-b-c; via Carapi Flegrei 11. 
Ostla Lido: via Va&co de Ga-
ma 42; via Hietro Kosa 42; via 
Stella Polare 41. Ottleme: via 
Rosa Raimonoi Garibaldi 87; 
via Salvatore Plocherle 28; via 
Ostiense 85; Circonv. Ustiense 
269. Parloll: viale Rossini 34; 
via Gramsci 1. Ponte Mllvlo: 
piazza le Ponte Milvio 19. Porto-
nacclo: via dei ClunJacensi 20; 
via ae) Durantini 273-a. Por-
tuense: via G Cardano 62: via 
F. Arese 6/6-a Pratl-Trlonfale: 
piazza Risorgimento 44; via 
Leone IV 34; via Cola di Rien-
zo 124; via Scipioni 204-206 (ang 
via Fabio Massimo 74-76): via 
Fedenco Cesi 9; largo G. di 
Montezemolo 6 (via Carlo Pas-
sagUa 1). Prenestlno-Lablcano-
Torplgnattara: p. Roberto Mala-
testa 38; via Torplgnattara 47; 
via del Pigneto 110. Primavalle: 
piazza Capecplatro 7; via Monti 
di Primavalle 187. Quadraro-
Clnecltta: via Marco Papio J5; 
P. Cominio 29; via Appio Clau 
dio 306, piazza S Giovanni Bo 
sco 39. Quartlcclolo: via Ugen-
to 44. RegolaCampItelll-Colon-
na: via Banchi Vecchi 24; via 
Arenula 73; piazza Campo de' 
Fiori 44. Salarlo: via Nomen-
tana 67; piazza Ronchi, n. 2. 
Sallustiano-Castro Pretorlo-Ludo-
vlsl: via Quintino Sella, ang. 
angolo via S. Spaventa 30; 
piazza Barbenn) 10: via A. Va-
lenziani 20-20a; via Volturno 57. 
San Baslllo • Ponte Mammolo: 
P.le Recanati 4849. S. Eusta-
chlo: corso Rinasounento n. 50. 
Testacclo-S. Saba: via Marmora-
ta 138. Tlburtlno: via degli Equi 
63. Tor dl Qulnto • Vlgna Clara: 
Corso di Francia 176. Torre 

Spaccata • Torre Gala: vta 
Casilina (angolo via Tor Ver-
gata); via dei Fagianl 3. 
Trastevere: piazza Delia Ro-
vere 103; via S. Gallicano 23; 
viale Trastevere 229 Trevl • 
Campo Marzlo • Colonna: via 
Due Macelli 104; via di Pie-
tra 91; via del Corso 418; piaz

za di Spagna 4. Trieste: cor
so Trieste 167; via Rocca An-
tica 20; via Nemorense 182. 
via di Pnscilla 79. Tuscolano-
Applo Latino: piazza Finocchia-
ro Aprile 18; via Appia Nuo-
va 53; via Acaia 47; via Carlo 
Denina 14; via La Spezia 9G-98; 
via Fnea 28; via Lanuvio 9-11. 

la SIMCA 
« OGGI » conviene di piu 
... perche consuma meno! 

S. CHIARA 

MAGLIERIE 
CONFEZIONI 

CALZE 

CASA SPECIALIZZATA Dl FIDUCIA 

SIMCA 1000 LS L 844.000 I 
IGE TRASPORTO COMPRESO 

30 MESI SENZA CAMBIALI 

TUTTI I MODELLI 1971 
CHRYSLER 160-160 GT-180 
Via della Conciliazione, 4-F 

Tel 652 397 651 503 . 564 380 
Piazza dl Villa Carpegna, 50-51 

Tel 622.3878 
Via Oderisi da Gubbio, 64-66-68 

Tel. 552.263 
SEHVIZIU ASS1STENZA E R1CAMB1 

Piazza dl Villa Carpegna, 52 • Tel. 622.3359 
Per prove e dimostranonj aperto festivl ore 9-13 

PIAZZA VENEZIA 

VIA DEL PLEBISCITO 115-116 .. GA MA 
LIQUIDAZI0NE 
ESAURIMEISITO MEKCI 

PER RINNOVO TOTALE DEI LOCALI 
ALCUNI PREZZI RIDOTTI DELLE MERCI 

OFFICINE 
Offlclna Porta Pla (riparazio-

ni auto • elettrauto • carrozze-
ria). via Messina 19, tel. 869.764; 
Valle (riparazioni auto - elet
trauto), via Cipnano Facchinet-
ti 15 (ang. via Tiburtina), te-
lefono 432.974; Portoghesl: (ripa
razioni auto - elettrauto), via 
Jenner. 112 (Circ. Gianicolense), 
tel. 533.477; Maggl (elettrauto -
carburatori), via Pistoia 1, 
telefono 778.707; Ferrl (radia-
torista), via Monti di Pri
mavalle 209. telef. 62.78.608. 
Offlclna Peralno (riparazioni 
auto - elettrauto), via Maria 
Battistini 234, telefono 62.78.937: 
Autocentro EUR (riparazioni au
to - elettrauto - carrozzeria), via
le America 119 (Eur), telefono 
59.11.980; Pascuzzo (riparazioni • 
auto - carrozzeria). via Appia 
Nuova 1111. tel. 79.90.443; ROJ-
sottl (rip. auto), via Federico 
Delpino 142, tel. 25.81.868; Tanarl 
(riparaz. auto), via Aversa 14, 
(largo Preneste). tel 27.11.714. 

Appodla (elettrauto • gomme), 
via Marco Papio ang. V. S. Me-
nas . (Cinecitta). tel. 763.133. 
Soccorso Stradale: segr. telcfo-
nica 116; Centro Soccorso A.C.R. 
via Cristoforo Colombo 261. te
lefono 510.510 - 51.26.551.; Lido: 
Officina Lambertini A.. Stazio
ne Servizio AGIP, piazzale del
la Posta, telefono 60.20.909; 
Pomezla: Officina S.S.S. n. 395, 
Morbinati, via Pontina. telefo
no 910.025; Officina De Lellis. 
via Roma 48. telefono 910.645; 
Ardea: Autoriparazioni Pontina, 
S.S. 148. chilometri 34.200, te
lefono 910.008 - 910.497 Clamplno: 
Sciorci, via Italia 7, telefono 
61.13.211; De Federlcl (officina 
autorizzata Fiat - elettrauto) via 
Francesco Baracca 4. telefono 
61.12.267; Labaro - F.lli Diaco 
(riparaz. auto - carrozzeria), via 
Flaminia 1213. tel. 69.11.840. 
Anulare • Officina Furiere (ri
parazioni auto-carrozz.), Gran
de Race. Anulare, km. 45.400. 
tel. 743.153. 

CASA DELLA HENNA 

-Roland's 
ROMA 

SOLAMENTE NEL NEGOZIO Dl 

VIA DEL CORSO 513 (Piazza del Popolo) 

OFFRE A PREZZI 

ECCEZIONALI 
SOTTOCOSTO 

un VflJto •ssortimento delle proprle CONFEZIONI In RENNA • 
TAPIRO PELLI PREGIATE « CUOIO • PELLICCERIA (volpl 
rosse • gatti ocelot vlsel) • CANAOESI e MONTON1 ROV6-
SCIATI • PALETOTS • TAILLEURS dl CASHM6HE • MAGLIE-
RIA INGLESE per uomo e fignora di BALtANTYNE e PRINGLE 
OF SCOTLAND - MAXIPELLICCE • MAX I PALETOTS MAXI-

TAILLEURS Alls mod* dl EMMANUEL UNGARO 

14500 

21.500 
6.500 
7500 

24.000 
32500 

VESTTTO uomo pura lana . 22.500 
VESTTTO uomo 32.000 
VESTTTO uomo cerlmonla . 43.000 
GIACCA uomo pura lana . 
GIACCA uomo Mc Queen -

S. Remo 
PANTALONE uomo ter. lana 
PANTALONE uomo pura lana 
CAPPOTTO uomo pura lana 
CAPPOTTO uomo Abltal . 
IMPERMEABILE mako gabar

dine 
GIACCONE S. Remo sport 

pura lana Vergine . . . 
IMPERMEABILE Idrostop ele

gante 32.000 
MAXI capporto uomo . . . 34.000 
CAPPOTTO donna Roster 

elegante 35.000 
GIUBBOTTO uomo velluto 

pesante 14500 
CAPPOTTO donna pura lana 24.000 
IMPERMEABILE mako bam

bino 10.500 

9 5 0 0 
16500 
27.000 

6 3 0 0 

9 5 0 0 
2300 
3300 
9.900 

16300 

CAPPOTTINI lana bambino . 9.900 
CAPPOTTINI lana bambino . 10.500 
CAPPOTTINI glovanetto . . 18300 
AUTO-COAT uomo Abltal 

fantasia 28.500 
TAILLEUR donna pura lana . 19.500 

2.100 
4300 
6300 

11300 
6300 

22500 9500 

22500 12500 

16500 
19300 

14300 

6300 
9300 

1550 

COMPLETO pantalone maglia 

VESTTTO donna ca9hemire 

VESTITO donna vigogna Stiet-

GONNA donna Rosier pura 

BLEU JEANS glovanetta lana 
IMPERMEABILE mako gabar-

PANTALONE donna velluto . 
TAILLEUR lana seta pesante 
CAPPOTTI donna alta moda 
MAXI cappotto donna . . 
CAPPOTTO uomo cashimir 
GIACCHE bambino . . . . 
VESTITO S. Remo . . . . 

24500 

11500 

13500 

6.200 

6.500 

18.000 
7.200 

32500 
42.000 
34.000 
85.000 
7.800 

16500 

11300 

4300 

6500 

2500 
2500 

6300 
2300 

16300 
19500 
19300 
42.000 

3300 
6300 

vendita 
eccezionale 

per eliminazione reparti 
biancheria e tappezzeria 

per Poccasione 

sconto 
in tutti i reparti 

ITALMODA FURS 
ROMA * VIA NAZIONALE, 216 a-217 (fianco UPIM) 

P A M I | | J | P A che da domani verranno messi in vendita migliaia di nuovi modelli 70-71 
O U I f l U l l l v f l creati dai piu noti stilisti europei e tutti muniti di certificato di garanzia. 

INOLTRE VASTO ASSORTIMENTO IN MAXI GONNE - MAXI VESTITI -
COMPLETI PANTALONI E TANTI ALTRl ARTICOLI PER UOMO E DONNA 

N.B. — TUTTA LA MERCE E' Dl ALTA QUALITA' E Dl GRANDI MARCHE 
COME: CAESAR - VALSTAR - LEBOLE - ABITAL - ISSIMO - SAN REMO 
ROSIER - MODIVA - MASKA - RONDINE - JEAN PIERRE BRO-

CHE - MARY PAULE - HILTON - SAIMON PARIS - ED ALTRE 

PELLICCE al 
CONTROLLATE, CONFRONTATE I SEGUENTI PREZZI 

VALORE RIDOTTO 
VISONI tourmalin pelli 45.000 
CAPPOTTI visone grandi laghi 1.400.000 
VISONI grandi laghi pelle 38.000 
VISONI originali canadesi 1.400.000 

II Centro Acustico 
VIA XX SETTEMME, 95 
Talcfentt 474.07*-4«1.725 

con I NUOVISSIMI APPA-
RECCHI ANCHE INVISIBILI 

RIDONA L'UDITO 
-LADITTAPIU'ANTICA Dl ROMA-

VASTO ASSORTIMENTO Dl 
MARCHE E MODELLI 
a PREZZI CONVENIENTI 
Tutti gll accessorl - Csmbl 
Rateazioni - Convenzlonato 

con le Mutue 

GIACCHE visone 
BOLERO' visone 
CAPPA visone russo 
MAXI visone 
MAXI Pat Astrakan collo volpe nera 
CASTORO lontrato originale . . 
PERSIANI Boukara 
OCELOT messicani 
VISONE della Virginia . . . . 
MAXI Lapen francese . . . . 
MAXI volpi della Virginia . . . 
CAPPOTTI volpe 
MAXI capretto Dancalia . . . . 
FOCHE Alaska 
RATMUSQU6 visonato . . . . 
LONTRA Alaska 
LAPEN francesi . . . . . . 
MAXI persiano con nappa . . . 
PAT Astrakan moda 
COPERTE guanaco con scendilettj . 
MAXI guanaco 
GUANACO midi 
OCELOT baby 
CAPPOTTI Lincetto 
V O L P I rosse 

650.000 
450.000 
390.000 

i.300.000 
390.000 
750.000 
650.000 

1.800.000 
850.000 
190.000 
350.000 
290.000 
250.000 
390.000 
390.000 
750.000 
90.000 

260.000 
160.000 
450.000 
450.000 
380.000 
550.000 
350.000 
36.000 

11.900 
690.000 
15.900 
690.000 
350.000 
250.000 
130.000 
790.000 
140.000 
340.000 
250.000 
950.000 
390.000 
69.000 
175.000 
150.000 
90.000 
170.000 
190.000 
390.000 
35.000 
120.000 
75.000 
190.000 
170.000 
150.000 
210.000 
120.000 
14500 

CASTORO 
VOLPI nere 
CAPPELLI Ocelot originali . . . . 
CAPPELLI visone 
CAPPELLI codine 
COLLI assortiti 
MAXI pellicce uomo Lapen . . . . 

ARTICOLI IN PELLE 
MAXI renne inglesi 
MAXI pelle 
MONTONI rovesciati bulgari originali . 
MAXI gonne renna C 
MINI gonne renna C 
CAPPOTTI renna inglesi . . . . 
VESTTn renna donna . . * . . . 
GIACCHE renna uomo 
SAHARIANA renna 
GIUBBTNO nappa e renna . . . . 
TAILLEURS indiani 
CAPPOTTI pelle 
MAXI pelle francese collo pelliccia . . 
PANTALONI renna C 
MAXI cappotti turchi originali . . . 
GIACCONI pelle tre quarti con pelliccia 
GIACCHINI pelle 
GIUBBETTI donna pelle 
GIACCHE sfrangiate "sioux" . . . 
GILET maxi ca\allino 

VALORE 

390.000 
38.000 
55.000 
55.000 
25.000 
18.000 

150.000 

89.000 
80.000 
85.000 
35.000 
22.000 
75.000 
28.000 
55.000 
49.000 
35.000 
39.000 
65.000 
35.000 
39.000 
150.000 
75.000 
35 000 
35.000 
45.000 
49 000 

RIDOTTO 

300.000 
22.500 
25.000 
25.000 
12.500 
3.900 

75.000 

45.000 
45.000 
39.000 
15.900 
10.000 
35.000 
15.000 
29.000 
29.000 
19.000 
22.500 
35.000 
19.000 
19.000 
65.000 
35.000 
19.000 
18.500 
29.000 
29.000 

OFFERTA ECCEZIONALISSIMA valida per pochi giorni e fino ad esaurimento: 
STOK Dl PELLI Dl VISONE CANADESE A L. 12.900! AFFRETTARSI! 

'[ 

ED INOLTRE CENTINAIA Dl MODELLI . n n „ A 

Maxi - Midi - Mini di visone, leopardo, Castoro, Persiano, Ocelot, lontra, Foca, Castonno, Ratmusque, Mindel, Kid, Jaguaro, 
Pacchi castoro, Visone bianco e nero, Pacchi persiano, Pacchi ocelot. Pacchi jaguaro, Pacchi lontra. 

IL PIU' GRANDE E COMPLETO ASSORTIMENTO D'EUROPA Dl PELLI E PELLICCERIA 

ITALMODA FURS R0MA -VIA NAZ,ONAIE 2 i 6 « - 2 1 7 

, i «*.* < - \ -'*'• i £ W T t 
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E MORTO CESCO BASEGGIO 

Un'immagine 
del realismo 
goldoniano 

CATANIA. 2'» 
La notizla della scomparsa 

di Cesco Baseggio ha suscitato 
vasto ed uiianime cordoglio. La 
vita dell'attore e stata stronca-
ta ieri sera a He 22.30 da un 
violento attacco di asma bron-
diiale. Baseggio si trovava a 
Catania da] 16 gennaio scorso: 
era arrlvato da Roma — dove 
viveva solo, accudito da una 
fedele governante — dopo un 
viaggio in auto, essondo stato 
ecritturato dal teatro Mas^mo 
Bellini quale regista dell'opem 
lirica I Qualtro rusteghi di Er-
xnanno Wolf Ferrari, che andra 
in scena venerdl prossimo. 

Nella mattinata di giovedi Ba
seggio. affaticato dal viaggio. 
avendo notato un note\role ag-
gravamento delle sue giĉ  mal-

'ferme condizionj di salute, si 
era trasferito dall'albergo in 
una cliniea privata. Ieri mat-
tina era entrato in coma, mal-
grado le cure a cui era stato 
sottoposto e 1'uso della tenda 
ad ossigeno, con la quale si 
era cercato di aiutare la dinl-
clle respirazione deU'infermo. 

AI momento del trapasso di 
Cesco Baseggio erano presenti 
quattro cantanti dell'opera che 
egli stava curando. i quah* si 
erano recati a visifcarlo in cli
niea al termine della prova di 
scena. Da ieri e arrivato a Ca
tania anche un nlpote di Ba-
aeggio. 

Completati 1 consueti rilievi 
di legge. la salma verra tra-
spoTtata da Catania a Venezia, 
dove verra tumulata. 

Cesco Baseggio era nato 11 13 
aprlle 1897 a Venezia. 

La gran famlglla dei comici 
veneziani si assottiglia sempre 
di pit). Ora e la volta di Cesco 
Baseggio. alia cui popolaritd as-
sai vasta presso i pubblici delle 
platee ha dato un enorme incen
tive), in questi ultimi anni. la te-
levislone. Su\ piccolo schermo 
quello con Baseggio era un ap-
puntamento caro a\ telespetta-
tori: e anche se i competenti, 
i raffinati, arricciavano magari 
il naso davanti alle sue messin-
scene (del tutlo tradizionali), 
nessuno metteva in dubbio la 
straordinaria bravura dello at-
tore. 

In un certo senso anche per 
lui valeva quel che si diceva e 
si dice di Eduardo De Filippo: 
che in scena pare che non re-
citi nemmeno piu. E' vero: ma
gari i suoi mezzi espressivl era-
no meno moderni di Eduardo, 
egli aveva dentro una antica 
Iradizione di infiorettature, di 
orpelli da aggiungere alia scar-
no recitatione del testo: ma in 
lui tutto cid era diventato non 
pit) « mesliere >. bensl vita, per-
sonalitd. carattere. B fl dtalef-
to. quel dialetto veneto che di-
scendeva dalla grande matrice 
goldoniana. fluiva con gratia 
quasi solenne. con urbana place-
volezza. con un tempismo di ec-
cezione che davano alle battute 
il loro preciso rtlievo. 

Quanto Goldoni non ha portato 
in palcoscenico. non ha fatto co-
noscerp al puhblico! Pubhlico 
che pareva amarlo intensamen-
te. quanto non corrispondergll 

- come adesione. come parteciva-
zione: di vichisitudini come im
presario. come organizzatore di 
compagnie. Baseggio ne ha arm-
te tante. delusioni e amarezze. 
Ma sempre e stato nulla breccia, 
non ha mai rinunciato. 

1 suoi debutti risalgono a pri
ma della guerra mondiale: avo-
va cominciato come suonatori 
di violino. per poi passare com* 
filodrammatico con G. Giachetti, 

ed entrare in arte, come si di
ceva allora, nel 1920. Formd una 
compagnia solo nel 1926. e si de-
died quasi esclusivamente al re-
pertorio goldoniano (con evasio-
ni in quello di Giacinto Galli-
na). Tra i suoi pregl di uomo 
di teatro vl fu quello di mae
stro di giovani. Tra le due guer
re mondiali e negli anni cinquan-
ta educd al teatro numerosi 
giovani attori. 

Le sue maggiori Merpretazio-
ni furono Sior Todaro brontolon, 
Baruffe chiozzotte. n bugiardo. 
n campiello. I rusteghi (tutte 
con la regla di Renato Simoni). 
II poeta fanatico. La putta ono-
rata (regia di Strehler); La ca-
sa nova. Fierissimo avversario 
della regia. dovette ad essa con-
d'tscendere, e negli ultimi anni 
spettacoli suoi. di cui egli era 
impresario, si avvalsero di mes-
sinscene di registi. in particola-
re di Carlo Lodovici. Aveva dun-
que comvreso che il tempo del
lo spettacolo alia vecchia manie-
ra italiana, tutto affidato alio 
estro dell'attore. che la redta-
zione individuale, fondata sulla 
acquisizione totale della tradi-
zione senza mutamenti o rinno-
vamenti, erano definitivamente 
passati. 

Fu. la sua, una poslzione me-
diana: egli pensava che compito 
della regia dovesse ora essere 
quello di fornire la base corale 
dello spettacolo: era ben lungl 
da lui I'idea che dovesse esse
re, invece. una lettura critica 
del testo. Fra le sue innumeri 
rappresentazioni che abbiamo vi-
sto, a noi place ora ricordare, 
nel momento in cui la sua arte 
ottocentesca. ma €vera*. risa-
lente sempre alle fonti del rea
lismo goldoniano. seppure co-
perlo da un manto di consuetu-
dine. tace per sempre. quelle in 
cui di improvviso si spalancava 
davanti alio spettatore un abisso 
di modernitd. lancinante. Quella. 
per esempio. del personaggio del 
Ruzante nel Parlamento. nel Bi-
lora. nella Moscheta. in cut. al 
di Id del fUtro critico che allri 
poi adoprerd. vi era la acquisi
zione diretta. fndttJfduale. istin-
tuale. di un mondo contadino di-
sfatto. dominato dalla fame, dal
la guerra. dal rancore del per-

sonaggio ruzantiano. e la sua re-
sa artislica in palcoscenico. la 
comunicazione al pubhlico di 
questa realtd d'arte. 

a. I. 

le prime 
Musica 

La « Sistina » 
a Santa Cecilia 
Abbiamo letto (ma ne ripar-

Jeremo un'altra volta), d'una ri-
luttanza di un certo pubbheo. a 
Torino, emersa nell'ascoito del
la Qulnta beeihoveniana. Si e 
verificata, invece, 1'altra sera, 
una notevobssima affhienza di 
pubblico (giovani, in maggio-
ranza), per un concerto (S3'.a di 
via dei Greci) deila Cappella 
Sistina. direttore mons. Dome-
mco Bartolucci il quale ha dato 
una prova di piu dell'alta qua
nta del suo magistero interpre-
tatno. 

Antxhi canto gregoriani. pagi-
ne del Palestrina e deU'Ingegne-
n (maestro di Monteverdi) co-
stituivano il ricco preJudio aile 
noma della serata: due Oralori 
di Giacomo Canssimi: Historta 
dt Job. con voci so'aste e stru-
menti: Jonas, con intervento an
che del coro. 

Per quanto riguarda il canto. 
interpreti di fresca vocab'.a — 
ragazzi cantori — erano Bmno 
Beccana Cslraordinar^i. per m-
teasita e lim,->.dczza. la .sua voce 
di contralto). Mano Pogg.oLni 
(tenore alto), Serafmo Ve-
nerucci (tenore) e Oiello Febci 
(basso). 

Un gnippo strumerJlale ha pun-
tegeato con prcz:o5a paneci-
pazione le vicende di Giobbe e 
quelle di Giona. aicentrate — 
qutsie ulnmc — sS.la reaiisuca 
visione della tempesta. F«gura-
vano nel gruprx* Geroaro Ron 
<Lno ed Kleontva DcirAqui^a 
(v:olinj). Leonardo Boari (viola 
da gambi). Giuseppe Vm (con-
trabba.v;o). Ferrucc;o Vijinanelli 
(cembalo), nonche Mario Capo-
raloni (organo). a^-ai piu .si-
curo in questa tem,xv4a mirn>a 
di qiutito n.n frt^e. qu.ilciie 
domon.ca fa (<eie\.i al!i c^!e 
sta). nrixsi.iito dagls irvjinc'i e 
funlx^rd i-o.-cu-.sio.iiMi dol!» .Se-
sta d: Ma'iler 

Giaco-u i (!ar.vsimi e mu^.ci ri di genio. .niche nellV/.tonere 
mas-* mo ion um minima di-

sponil).!il;i di moi7\. 
MOTS. Bartoiucci. per parte 

* ma, ha con semplicita e do\t>-
rione esemplan sospinto assai 
ki alto H tono delle esecurioni. 

Successo pieno, con applausl. 
chiamate e richieste di bis ugual-
mente insistent!. 

e. v. 
Cinema 

Uomini e 
filo spinato 

In un campo irlandese di prl-
gioneri tedeschi custoditi dagli 
inglcsi sta per prodursi un fatto 
eccezionale. o almeno tale si 
prcsenta agb occhi del roman-
ziere Sidney Sheiley e del regi
sta Lamont Johnson: in seguito 
airammanettamento di venti-
cinque ufilciah mglesi deciso in 
un campo di concenlramento te-
desco. gli ingiesi. per rendere 
pan per focacaa al nemico. de* 
cidono di ammanettare a'.tret-
tanti uffic-iali tedeschi. Un pic
colo particttiare: la cosa e tal-
mente difncile che e quasi im-
povsibiie senza spargimento di 
sangue portare a termine l'ini-
ziativa. anzi i seica>to prig:o-
n;eri tedeschi sono quasi sul 
punto di organizzare una som-
mossa. A questo punto \iene in-
^ato al campo il cap:tano Con
nor. turboicUo ma ostinato. per 
piacare i teutoreci e magari sco-
prire che cosa mai si nasconda 
dzetro questo ostinato nfiuto. 

Uomini e filo vpinato (interpre-
tato dL>cretamente da Brian 
Ke:th. Helmut Gnon e Ian Hen
dry) ci s\ela appunto questo 
secreto: al campo si Livora 
giorno e notie pe" re\-a=ione 
di ventotto ufnoali sommergi-
bilisti, I quah, attraverso una 
gallena. do\rebbcro guadagna-
re i! mare c imbarcarsi su un 
.vimmergib'.lc tedesco che H 
avrebbe atte^i sulla costa. La
mont Jo'inson. pur senza voli. 
ha girato con mesUere quesia 
av\Ttitura, ma la confezione co-
lcr?ta cjormatografica mo>tra la 
conda proprio nella connotazio 
ne idcolojr.ca tiol racconto. Î a 
noTa/ir'no procede ambigua-
nuute tra l'csaltaz:one del co-
racgio degli ufficiali tedeschi 
'in pnmo piano, per tutto il 
film lo spirito di corpo e la 
^olidanota di tutti i pngionien) 
r lam mi ra zione per la testar-
daggine del capitano Connor. 

vice 

«Epitaffio e ballata per Salome» a Prato 

IIprof eta e IIpoeta 
nello stesso careere 

\ * r -

L'operazione di Enriquez sul testo di Oscar Wilde ri-
sulta troppo studiata a tavolino - Un'equazione incom-
pleta - Valeria Moriconi nella parte della protagonista 

< * A * y^* ~'i.TE.':' 

Dal nostro inviato 
PRATO, 23 

Dopo Margherita Gauthier, 
da Dumas figlio (regista Aldo 
Trionfo), la Compagnia dei 
Qunttro e Valeria Moriconi, 
che ne costituisce il pernio, 
hanno affront a to Salonu* da 
Oscar Wilde (regista Franco 
Enriquez). 

II cambiamento della prepo-
sizione di in da era preroga-
tiva, sino a qualche anno ad-
die tro, di Carmelo Bene, alle 
cui forsennate. ma talvolta il-
luminanti dissezioni, nemmeno 
Salomi era infatti sfuggita. La 
«operazione drammaturgi-
ca > di Enriquez risulta co-
munque molto piu fredda e 
(anche rispetto alle esperienze 
meno felici di Trionfo, come 
appunto Margherita Gauthier) 
studiata a tavolino. II primo 
parallelo che nella rappre-
sentazione si vuol stabilire h 
tra la vicenda narrata nel-
Tatto unico di Wilde (1893) 
e il travaglio umano dell'arti-
sta. Cosl, la crudelta della 
figlia di Erodiade verso il pro-
feta Jokanaan (San Giovanni 
Battista, per i cristiani) ap-
pare frutto di un amore di-
storto come quello che uni-
sce e quindi contrappone il 
giovane Lord Alfred Douglas 
e lo scrittore anglo-irlandese. 
Nell'orrida cella ove 6 rin-
chiuso, Jokanaan altema dun-
que le invettive apocalittiche 
sue proprie e le espressioni 
di dolore del De Profundis, 
vergato da Wilde in quel car-
cere di Reading, il soggiomo 
nel quale doveva pure sugge-
rirgli una famosa Ballata; ed 
anche questa e citata, per boc-
ca di un cantastorie, di un 
pagliaccio di strada, che si 
finge essere stato compagno 
di prigionia dello sventurato. 

In realta, la correlazione 
diretta fra la biografia e la 
opera di un autore e cosa 
sempre rischiosa, spesso mi-
stificante. Ma ammettiamo 
che. impastando testi differen-
ti e abbigliando i personaggi 
di SalomS in costumi (di En
rico Colombotto Rosso) i qua-
h' evocano l'inquietante clima 
culturale dell'epoca vittoriana 
e. in particolare, le sini-
stre fantasie di un Beardsley, 
ci si ridesti l'immagine di un 
momento storico e di una so-
cieta in cui albergavano dis-
solutezze e ipocrisie ugual-
mente sfrenate. Respinta da 
Jokanaan, Salome gli fa ta-
gliare la testa; Lord Douglas. 
a sua volta, contribuisce a fa
re processare e condannare 
Oscar Wilde, gia suo amico 
del cuore. II legame fra i due 
casi e un po' forzoso, ma 
sia pure. Manca, pero. 1'equa-
zione successiva, dichiarata 
nel programma dello spetta
colo e che sola, del resto. po-
trebbe giustificarlo, sottraen-
dolo a ogni fondato sospetto di 
frivolezza: la equazione, cioe. 
tra i «comportamenti mora-
l i» le Ieggi e i principf del 
vivere civile alia fine dell'Ot-
tocento e quelli sui quali an-
cora ci si baserebbe. 

Ipotesi troppo facile, direm-
mo troppo comoda. Le class! 
dominanti, i detentori del po-
tere hanno imparato ad ac-
cettare. ad assorbire. ad ot-
tundere ben altro che le pun-
chiature d'un Oscar - Wilde. 
E la diversitd (I'omosessuali-
ta, ad esempio) pud essere 
pericolosa solo in quanto ri-
fletta o esprima o accompagni 
una rottura ben radicale con 
il proprio mondo. una posizio-
ne rivoiuzionaria. Se poi per 
diverso intendiamo semplice-
mente i'artista. 1'inteIIettuale 
di professione. andiamo anche 
peggio (o meglio, secondo i 
punti di vista): la borghesia 
e oggi pronta a inglobare. ad 
appropriarsi. a blandire e a 
5ovvenzionare i «lavoratori 
della mente », sopportando be-
benevolmente i loro sfoghi 
pubblici e le loro private bh-
zam'e. Purche non oltrepas-
sino un certo segno. 

Privo di un autentico nu-
cleo dialettico. Epitaf fio e bal
lata per Salomi (questo il ti-
tolo completo) scarseggia al-
tresi della necessaria tensio-
ne dinamica. si raggela nel
la decorazione pittorica, sono-
ra o gestuale. non senza ma-
nifestare una eclettica disin-
voltura per quanto riguarda la 
scelta degli elementi carat-
terizzanti il « decadentismo t 
de! penodo di Wilde. Per la 
parte musicale. tutto congiura 
a far dimenticare I'esistenza 
della Salomi di Richard 
Strauss, che pure e forse la 
sola memorabile. Signoreggia 
invece la Prima Sinfoma di 
Mahler, e e'e un subitaneo 
squarcio della barcarola dai 
Racconti di Hoffmann di Of
fenbach. All'aspetto figurativo 
si e gia accennato sopra; ag-
giungiamo che, come vuole 
la moda. I'impianto e gli og-
getti di scena (bozzettista 
Enianuele Luzzati) alludono al 
Circo; e qualche gioco di pre-
stidigitazione viene messo U 
per ricordarcelo. 

Valeria Moriconi e Salo
me: il suo ta lento si applica 
con discreta energia al per
sonaggio. ed anche i pass! del
ta danza dei sette veil — indi-

cati dalla coreografa Mady 
Obolensky — sono eseguiti 
dall'attrice (in calzama-
glia nera, sia detto a sconfor-
to dei voyeurs) con rigore 
compunto: ma ci sembrava di 
cogliere in lei, a tratti, un di-
fetto di intima persuasione. 
Carlo Simoni e Jokanaan: 
adeguata la fisionomia e chia-
ra la dizione. Ennio Balbo e 
Erode, Lia Zoppelli e Erodia
de: e la sua risata, soprat-
tutto. piu simile a un sogghi-
gno salottiero che a un bibli-
co cachinno, crea inconscia-
mente col tempo e col mondo 
di Wilde un rapporto, il qua
le altrimenti e altrove sareb-
be rimasto sulla carta. Gian
ni Agus e il cantastorie, e 
ci e parso il piu a suo agio 
e incisivo. Ci sono inoltre Ago-
stino De Berti, Carlo Montini, 
Bruno Slaviero. 

Epitaffio e ballata per Sa
lome1 ha avuto la sua < pri
ma» assoluta al Metastasio, 

nella teatralmente ospitalissi-
ma citta di Prato. E il suc
cesso 6 stato assai cordiale. 

Aggeo Savioli 

Festival del 
ba I letto a Vienna 

VIENNA. 23 
II Kakakshetra Ballet prove-

niente dall'India, la Compagnia 
di Ballo di Bruxelles diretta 
da Bejart. YAtelje 212. teatro di 
avanguardia di Belgrado, i mi-
mi di Praga diretti da Fialka e 
la Compagnia di Ballo del New 
York Dance Theatre diretta da 

Alvin Nikolais parteciperanno al 
Festival del balletto che si svol-
gera a Vienna nel mese di giu-
gno. Nel programma della mani-
festazione flgurano 21 ritorno di 
Ulisse che Claudio Monteverdi 
compose nel 1641 e che viene 
raramente rappresentata, e la 

prima mondiale di Zero-zero, un 
nuovo lavoro teatrale di Turin!. 

controcanale 
BANDITISMO SARDO — Non 
ci stancheremo mai di sotto-
lineare quanto povero sia lo 
spazio che la TV riserva alia 
cronaca: per questo siamo por-
tati a guardare con partico
lare interesse una rubrica co
me A-Z, che della cronaca di-
chiara di volersi nutrire. Tut-
tavia, la cronaca in si pud, a 
volte, non essere rivelatrice, se 
non la si sa osservare e, so-
prattutto. osservare dalla parte 
giusta. Prendiamo 1'ultimo nu-
mero di A-Z, appunto. dedica
te all'antico e tragico proble-
ma del banditismo sardo. 1 
brant di cronaca che pratica-
mente hanno aperto la trasmis-
sione — girati da Enzo Del-
I'Aquila alcuni mesi fa, in 
coincidenza con il rapirnenfo 
della signora Gardu — erano 
senza dubbio molto fiui ed emo-
zionanti, nella loro immedia-
tezza. 

Del banditismo sardo, perd, 
si pud parlare da due diverse 
prospettive: da quella dei se-
questrati e da quella dei ban-
diti e dell'ambiente da cui pro-
vengono. La seconda prospetti-
va, ci pare, e quella che per-
mette un discorso piu approjon-
dilo e piu nuovo, quella che 
aiuta meglio- a risalire alle 
catwe del fenomeno. Ora. Vaver 
aperto la trasmissione con quel 
brani ha centrato tutta Vatten-
zione sul dramma (certo tutt'al-
tro che trascurabile) del se
questrate e non e stata una 
buona cosa, ai fini del discor
so che poi si e cercato di con-
durre. In realtd, sulla linea di 
questo discorso — il rapporto 
tra banditismo e realtd storico-
sociale della Sardegna — sono 
state assai piu utili e signifi
cative la testimonianza in stu
dio dell'ex lalitante e 1'altra 
del pastore prima condannato e 
poi assolto, raccolta da Franco 
Biancacci nell'isola. 

E, tuttavia, su queste testimo-
nianze, poi. non si e riusciti a 
costruire una analisi adeguata, 

nonostante il numero fosse stato 
elaborato in collaborazione con 
la Commissione parlamentare di 
inchiesta. 0 forse, in una certa 
misura e stato proprio il c segre-
to parlamentare* a funzionare, 
questa volta. da freno? Fatto sta 
che, ad esempio, le sintesi delle 
testimonianze, rese dxnanzi alia 
Commissione, sono state quanto 
mai avare: eppure. proprio su 
questo terreno. la rubrica avreb
be potuto fornirci il materiale 
piu interessante e inedito. sia sul 
fenomeno storico che sulla sua 
evoluzione. 

Gli stessi interventi dei parla-
mentari in studio ci hanno dato 
meno di quel che ci si sarebbe 
potuto aspettare. Medici ha cer-
tamente fatto alcune importanti 
ammissioni (data la fonte) sul-
Vazione dei governi e dello sta
to < nemici» della Sardegna: ma 
poi il suo discorso e stato anco-
ra troppo generate e viziato. as
sai spesso, dalla retorica (pen-
siamo, in particolare, alle consi-
derazioni sull'attuale funzione 
delle c/orze dell'ordine* del-
I'isola). Pirastu ha sottolineato 
chiaramente le componenti strut-
turali che sono all'origine della 
condizione durissima dei pastori 
sardi: ma le sue osservazioni so
no state anche troppo rapide e 
non sono riuscite a collegarsi, 
come sarebbe stato necessario, 
con i documenti contenuti nella 
trasmissione. Soprattutto perche, 
come dicevamo. Vattenzione era 
stata spostata. sin dall'inizio, piu 
sulle conseguenze (i sequestri) 
che sulle cause del banditismo. 

Cosl, il numero, pur essendo 
molto efficace dal punto di vista 
glornalistlco, non e riuscito a 
dirci di piu di quel che altri 
servizi (ne ricordiamo uno. mol
to vigoroso, di Giuseppe Fiori in 
TV7 qualche anno fa, e un al
tro in Giovani sui ragazzi di 01-
lolai) non ci avessero aid pro-
spettato. 

g. c. 

Programmi Rai-TV 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12,00 La vocaztone della 

chlcsd 
12,30 ~E ti dird chl sal 
13.30 Telegiornale 
14.00 A come agrlcoltura 
15.00 Pomeriggio sportivo 
16.45 La TV del ragazzi 

Disneyland: II sapore 
del cocomero: Uno. 
alia Luna 

17.45 90* minuto 
184)0 La camtcia di Reagan 

Telefilm americano 
19.00 Telegiornale 
19.10 Calcio 

Cronaca registrata di 
un tempo di una par
tita 

19.55 Telegiornale Sport -
Cronache del partitl 

21.00 Guerra e pace 
Qumta pun ma del 
film di Serghei Bon-
da rciuk La puntati 
fa centro sulla hatta 

glia di Borodino, tra 
le truppe zariste e 
quelle napoleoniche. 
uno dei capitoli chia-
ve del romanzo di Tol
stoi. 

22,00 Prosslmamente 
22.10 La domenlca 

sportiva 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
17,40 In trappola 

Telefilm 
21.00 Telegiornale 
21.15 I grandi dello 

spettacolo 
E" d pnmo dei pro
grammi dedicati a 
grandi persona lit a del
lo spettacolo Sta sera 

e di scena Yves Mon-
tand. m uno spettaco 
lo diretto dal famoso 
regista francese Jean 
Cnstophe Averty TJ 
prozramma e presen-
tato da Miiva 

Radio 1 
Giemale ratfler or* 8, 13. 

I S , 20. 23 : 6: Maitutine n » 
•ic«l«; 9,54: AlmanaccO; It 
Mattntino moalcal*; 7.20: Qam-
drant*-. ?.3St Culto evan^elico; 
8.30: Vila nei campi; 9: M » 
n o pet archi: 9,10? Mootfc 
caltolko; 9.30: MesM: lO . IS : 
Saiva n a n t i j 10.45: Mo*lc» 
matcti) 11.35i I I circeie «•« 
gemtort; 12: Smash! Oiacht a 
colpo tK«ro; 12.29: Vatrina 
«• Hit Para**; 12.44: Qu*4rl 
foqlio-. 13.15: Buon pomeri* 
«to; I S . I O : Caniom alio >t» 
dio; 15.30: lotto il calcio ml-
nuto per minuto-. 16.30: Po-
m«rl«jie con Mina; 17 .21: For
mal* ono? IS . IS t II ctK«i1o 
dell* domenic*. dir. Mario 
ROMh 20.20: Atcoila. al f» 
•era? 20,2S> 8*tto qaall im 
21,20: Concerto del rioloncet-
lista Pant Tortelier c del pia
nist* Sergio Lorcnti; 21.SO: 
Donna '70 ; 22.10: Musica lae-
gera dall'eslero; 22.40: Proa-
simamente; 22,55: Palco di 
Proscenio; 

Radio T 
Giornal* radio: or* 7,30, 

8 .30. 9 ,30, 10.30. 11,30, 
13,30, 16,25. 19.30. 22.30. 
2 4 | 8t I I mattlntar^ 8,24i 
•ollettlno par navtoMtli 7,3»t 
•won vlaoeiot 7,40i Buoajflor-

no con— 8,14: Musica espres
so-, 8.40: I I maneiadischi; 9.3S: 
Gran varieta; 1 1 : Chiamate Ro
ma 3 1 3 1 ; 11.57: Radiotele-
tortona 1971 ; 12: Ar.teprima 
•port; 12.15: Ouadrante; 12.30: 
Partita doppia; 13: II gimbero-. 
14,30: La corrida; 15.20: La 
place II classic©?; 16; Pagine 
da operetta; 16.30: Ootnenica 
•port; 17.30: Concerto per 
canxoni UNCLA; 18.40: Ome-
ro & C ; 20.10: I Vip del 
I'opera: 2 1 : Talleyrand; 21.30: 
Drachl ricevoli: 21.SO: La Cer-
toe* d> Parma Ji Stendhal; 
22.40: Inverno napoletano; 
23.0S: Bollettino per navl-
eontit 23.10: Boonanott* £*• 
ropa. 

Radio 3° 
10* Concerto di aperture; 

11,15: Concerto deU'Oreanista 
Simon Preston; 11.50: Folk 
Music; 12.20: I Trii di Wolt-
sjang Amedeous Mozart; 13.SO: 
« Tancredi • di G. Rossini: 
1S.30. I I giro d'llalia di Lu
ciano Codienola; 17.10: Mu
sica lenera; 17,30: Disco*ra
t i * ; 18: Clcll letterari. scritti 
di pittort Italian!; 18.45: Pa
tina aperta; 19.15: Concerto 
81 Ofni eere; 20,15: Passato 
• preeente; 20.4S: Poesla nel 
mondo. Poeml rranceti ar lm* 
81 Vlllom 21i I I Giornal* 8*1 
T*noi ai.SOi Cle* raMolto. 

Diurna di 
Lo Favorita 
all'Opera 

Oggl, alle ore 17, replica fuo-
rl abbonamento a prezzi rldottl 
di «La favorita» dl Gaetano 
Donizetti, diretta dal maestro 
Olivlero De Fabritils, regla dl 
Margherita Wallmann, scene e 
costumi dl Nicola Benols, co-
reografla dl Giuseppe Urbanl, 
maestro del coro Tulllo Bonl, 
allestimento del Teatro alia 
Scala (rappr. n. 34). Interpreti: 
Fiorenza Cossotto, Alfredo 
Kraus. Mario Serent. Ivo Vlnco, 
Lldla Nerozzi. Angelo Mai-
chlandi. Nello Zoranl; priml 
ballerlnt: Marlsa Mattelnl, Al
fredo Raln6 e 11 corpo dl ballo 
del teatro. -

CONCERTI 
ACCAUEM1A F1LAH.V1UN1CA 

Gloved! alle 21,15 al Teatro 
Ollmplco concerto del celebre 
vlolinlsta Henryk Szeryng 
(tagl. n. 13). In programma: 
Beethoven, S c h u m a n n e 
Brahms. Blglletti in vendita 
alia Filarmonlca (312 560). 

ASS. AM1C1 CASTEL S. AN-
GELO 
Alle 17 concerto della flauti-
sta Marya Steinberg, collabo-
ra al p.p. Robert Kettleson e 
del pianista Giuseppe Di Chla-
ra. Musiche di Y. S. Bach e 
P.H.E. Bach. Mozart, Beetho
ven, Debussy, Funkushlmas. 

AUDITOKIO D E L GONFA
LON E 
Domani e martedl alle 21,30 
concerto del celebre organlsta 
francese Jean Guillou. Musi
che dl Frel, Scixas. Bach. Mo
zart. Scarlatti e GuUlou. 

I S T I T U Z I O N E UN1VEKSITA-
RIA I1EI CONCERTI 
Martedl alle 21,15 Auditorlo 
S. Leone Magno, concerto del 
complesso « I Solisti Aquila-
n i » diretti da V. Antonellinl. 
Musiche di Bach, Sammartinl, 
Viotti. Stamltz, Boccherinl. 

TEATRI 
ABACO (Lungotevere Melllnl 

33-A - Tel. 382945) 
Oggi riposo 

AL S)AIAA> (Via G. 8acchl, 8 
Telef. 58.tt2.374) 
Alle 22,30 Lino Banfl presenta 
« Antitutto » di Alfredo Polac-
ci con L. Banfl, M. Martana, 
Nik!, R. Ruflni, M. Traveral. 
Al piano A. Glusti. 

ALLA KlNUlllfc.HA (Via de' 
RIari, Rl • Tel. 65.68.7U) 
Imminente rlpresa spett. della 
CJa diretta da Franco Mole. 

BEA'l Ti (Via G. Belli. 72 • 
Tel. 89.U5.tt5) 
Alle 17.30 il Teatro NOI pre
senta « Opla noi vivlamo » di 
E. Toller, rlduz. teatrale P. 
Palmier! e L. Meldolesl. Regia 
Meldolesi con Espana, Mezza, 
Piazza, Rodriguez, Zanchl, 
Oliva. 

BERNINI ( P n a Bernini tS • 
San Saba - Tel. 573352) 
Alle 17 Loris Solenghi diret
tore artistico del G.A.D. Ber
nini presenta «Viva la dlna-
mlte » 3 atti dl Indro Monta-
nelli. Regia LIvio Vannonl. 

BORGO & SPIRITO (Via Pe-
nitenzlert. U Tel. 8452674) 
Alle 16,30 la C.la D'Orig l ia-
Palml presenta «Sant 'Agne-
•e » 2 tempi (7 quadri) di D o -
menico Tambolleo. Prezzi f a -
miliari. 

CABARET PER BAMBINI 
(A) Cantastorie • Vlcolo del 
Panleri. 47 Tel. 585.605) 
Alle 16,30 Gastone Pescuccl 
presentatore della RAI - TV 
con « 11 cabaret per bambini» 
con Franca Rodolfl. 

DEI SAIIR1 I le i 561.311) 
Alle 17.30 ultima replica la 
C.ia Nuova diretta da Beppa 
Menegatti con Rtdoni, TJ. Gaz-
zolo. Rlcatti. presenta a La i l -
gnorlna Glulla » dl Strindberg. 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. U Tel 66.71 JO) 
Alle 17 ult ime repliche « Rosso 
o nero »: « Non e'e tempo per 
peccare » dl G. Finn e « n m l -
racolo > di G. Prosper! con 
Spaccesl, Carosello. Donninl . 
Scardina. Regia Capltanl e 
Procacci. 

OEIJ.fc 4RT1 
Alle 17.30 Aroldo Tierl e Glu-
liana Lojodice in « Un amore 
impossibile > 2 tempi dl M. 
Costanzo. Novita assoluta. R e 
gia M. Costanzo. 

ELISKO I l e i 402.114) 
Alle 17.30 Eduardo e la C.la H 
Teatro dl Eduardo present* 
e Questi fantasml » di Eduar
do De Filippo (pren. 482114). 

FILMSTUDIO "70 f V U OTtJ 
d'Allhert l-C Tel . 650.464) 
Alle 20.30-22.30 « Don Chlsclot-
te • dl Pabst (1933). 

H M . K S I L I M O 
Alle 22 Folkstudio giovani: 
programma di folk happening. 

IL PUt-r ( V u del S a i u n u 8> 
Tel 5 8 1 i m i 5INI0MB) 
Alle 22,30 < Sciromlone ra fr l -
cano > di Amendola e Corbue-
ci con L. Fiorini. R. Licary. 
G. D'Angelo. M. Ferretto, E. 
Grassi. Regia Fenoglio. 

LA r t l i f c . (V ia Portuense 7B • 
Porta Portese l e i . 581917:) 
Alle 21.30 a grande richtesta 
la CJa Teatro La Fede pre
senta • L/Imperaiore della CI-
na > dl G. Ribemont -Denal -
gnea. Dadadrarnma In 3 attl 
(1916) Regia Giancarlo Nannl. 

P A R I O U ( V i a G. B o m , 1 • 
Tel KU3523) 
Alle 17.15 Anna Proclemer e 
Gabriele Ferzetti in « Qnattro 
giochi in nna stanza » di B a -
rillet e Gredy. Regia Alber-
tazzi. Scene Pier Luigi Pizzi. 
Prenotaz. 803523. 

g n i K i > < < ( i i i <m.4X5i 
Alle 17.30 ultima replica il 
Teatro Stabile di Bolzano pre
senta « Chlcchignola > di P e -
trolini con M. Scaccia, M. 
Mantovam. G. Bartolucci. Re 
gia Maurizio Sea parro. Scene 
di R. Francia. 

RIIMflltl KI.ISKO (Trlernno 
4ft5 095) 
Alle 17.30 e 21 « La vispa T e 
resa » con Paolo Poli. 

R O S S I N I {fax* » Chlara -
Tel R52770) 
Alle 17.15 Checco e Anita D u -

, rante con Leila Ducci nel 
grande successo comico « n 
tranoechetto • di Ugo Pa ime-
rini. Regia Checco Durante. 

S A M J K . M U N I O (Via PiKlRora 
n I TH 31J&3.73) 
Alle 18.30 la CJa Dcll'Atto ne 
« I ginsti » di A. Camus con 
Bcrneck. Campese. Del Giu-
dice. Di I^rnia. Di Prima. 
Herlitzka. Meroni. Serra. Za-
nctti. Regia L. Tani. 

S I S H N 4 l t » 1X5 «» l ) 
Alle 16.45 e 21.15 Garinei e 
Giovannini presenta « Alleluja 
brava gente » con R. Rascel e 

" L. Proietti . Scritta con Fla-
stri. Musiche Modugno c Ra
scel. Scene e costumi di Col-

' tellacci. Coreografle Landl. 
TKATHINO l»FI CAN1 4STO-

R1E (Virnln dei Panierl . 57 • 
Tel. 5X5.605) 
Alle 22 30 • Rallala per nn re 
mlnnre • iFerdinando II dl 
Borbone) 2 tempi dl S Spa-
daccina con M Biloitl A Ca-
salino. G Dedera G Gnhrani. 
T Garrant. S Spadarclno 

rEATRJNO nEI.I.E 8IARIO-
NrTTTF. (al Pantheon) 
Alle 15.45 e 17.30 ultime re
pliche le marionette dl Ac-
cettella ron «Rlancaneve • I 
sette nanl > flaba musicale dl 

' Icaro • Bruno Accettella. 

TEATRO TOR 01 NONA (VU 
degU Acquasparta, 16 • Te-
lerono 657208) 
Alle 17,30 e 21,30 « Processo dt 
Giordano Bruno» dl M. Mo-
retti. Regia Jose Quaglio. 

USC1TA (Via BancbJ Vecchl 
n. 46 • Tel . 652277) 
Alle 21,30 clclo dl prolezlonl 
sul movlmento studentesco in 
Glappone « Per uno studente 
morto • dl Ogawa e « Zenga-
kuzen». Presentazlone dl S. 
Bellieni. 

VALLE 
Alle 16.30 e 19.30 la C.ia Achll-
le MUlo, Antonio Casagrande, 
Marina Pagano, Franco Acam-
pora in « lo, ItufTaele Vlvlanl » 
regia Achille Millo. 

CIRCO NACIONAL DE ME* 
XICO (Roma • Viale TUlano 
• Tel. 31)3202) 
Presenta «Fiesta Messlcana 
1971 ». Oggl due spettacoli al
le 16 e 21.15. Circo rlscaldato. 
SI proroga al 3 febbraio. 

VARIETA' 
AMBRA JOV1NELL1 (Telefo-

QO 73.03J18) 
II re delle (sole, con C. He-
ston A • e rivista Pia Velsl-
Bertollni 

ESPERO 
Testa o croce, con J. Erlcson 
A • e rivista Mario Noblle 

CINEMA 
Prime visioni 

AOR1ANO (Tel. 362.153) 
I senza nome, con A Delon 

DR • • 
ALFIER1 (Tel . 2 m 2 5 1 ) 

Quando le donne avevano la 
coda, con S Berger 

(VM 14) SA • 
AMBASSADE 

Quando le donne avevano la 
coda, con S Berger 

(VM 14) SA • 
AMERICA (Tel. SXK.IHX) 

Indagine su un cittadlno al dl 
sopra dl ogni sospetto, con G. 
M. Volonte 

(VM 14) DR • • • • 
A N T A R E S ( l e i . 8tttMM7) 

Le placevoll esperienze dl una 
giovane camerlera, con U. Ja-
cobsson (VM 18) S • 

APPIO (Tel . 779.638) 
Borsallno, con J J? Belmondo 

G 8> 
ARCH1MEDE (Tel 875.567) 

Cannon for Cordoba 
ARISTON (Tel. 353^30) 

Le eopple, con M. VltU 
(VM 14) SA • 

ARLEOCH1NO (Tel. i58Ji54) 
Venga a prendere II cafT* da 
n o t con U Tognazzl 

(VM 14) SA d> 
AVANA (Tel . 51.15.1115) 

II prete sposato, con L. Buz-
zanca (VM 18) S • • 

A VENTI NO (Tel 572.137) 
I euerrlerl, con D. Sutherland 

A • • 
BALDIIINA (Te l 847^»2) 

II debito conlugale, can O. Or
lando C • 

BARBER1N1 (Tel . 471.707) 
Brancaieone alle croclate, con 
V. Gasaman 8A • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
GU orrorl del l iceo femmlnlle 
con L. Palmer (VM 14) DR 4> 

CAPITOL (Tel . 393je80) 
Soldato bio. con C. Bergen 

(VM 18) DR • • • • 
CAPRANICA (Te l . 672.465) 

Borsallno. c o o J-P- Belmondo 

a • 
CAPBANICHETTA (T.tm.465) 

Al soldo dl totte le bandlere, 
con T. Curtis A d> 

CINESTAR (Tel. 789.242) 
Soldato blu, con C. Bergen 

(VM 18) DR • • • • 
COLA Ol H1ENZO (350.584) 

GU orrorl del II ceo femmlnlle 
con L. Palmer (VM 14) DR • 

CORSO (Tel. 67JIL691) 
L a carlca del 101 DA 8>8>d> 

D U E ALLORI (Tel . 273JB07) 
Gil orrorl del l iceo femmlnlle 
con L. Palmer (VM 14) DR • 

E D E N (Te l . J8U.188) 
M . A 8 . H , con D. Sutherland 

SA • • • 
E M B A S S Y (Te l . 870^45) 

La ei ta pr lvaU dl Sherlock 
Holmes, c o o B~ Stephen* 

G • • 
E M P I R E (Te l . 855.622) 

La flglla dl Ryan, con S Miles 
(VM 14) DR 4> 

E U R C I N E (Piazza Italia • • 
EUR . Tel . 591.0986 ) 
GU orrorl del l iceo femmlnlle 
con L. Palmer (VM 14) DR • 

EUROPA (Te l . 865.736) 
La carlca del 101 DA « • • • 

F1AMMA (Te l . 471.100) 
D glardlno del Flnzl Contlnt. 
con D. Sanda DR • • 

FIAMMETTA (Te l . 470.464) 
La prima notte del dr. Danlell 
Indnstrlale col complesso del 
gloeattolo. con L. Buzzanca 

(VM 14) SA • 
GALLERIA (Tel . 673.267) 

Dal...mnovitl, con E. Gould 
(VM 18) SA 4>8> 

G A R D E N (Te l . 582.848) 
TJ prete sposato. con L Buz-
sanca (VM 18) S • • 

G I A R D I N O (Te l . 894346) 
I gnerrleri, con D. Sutherland 

A • • 
GIOIELLO 

Al soldo dl tntte le bandlere, 
con T. Curtis A • 

GOLDEN ( l e i 755.002) 
Uomini e filo spinato, con B. 
Keith A • 

H d l . I HAY (Largo Reneitrttn 
Marcel lo Tel. 858-TJ6) 
Le eopple. con M VltU 

iVM 141 SA # 
KING (Via roRltano. 37 Ttv 

lefono 83.19311) 
II caso Vcnere privata. con B. 
Cremer (VM 14) G 4> 

MAr^iKIMI (Tel 7K6.0H6) 
Al soldo dl l i i i le le bandlere 
con T Curtis A • 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
n rito. con I Thullo 

( V M I8 i l ift d>4>«> 
MAZZ1NI (Tel 351312) 

II prrle <posalo. con L Buz-
lanca iVM ISi A *>«• 

METRO DRIVE IN (Tclefo
no 6030^243) 
Dingn« quello sporco Indlvl-
dno, con F Sinatra C 4>4> 

Ml-rrRuitii.il \ N t i -iwiiini 
La moglie del prele, con S. 
Loren S 4>d> 

M l l i N O N D'ESSAI (K6M.493) 
Amore mio aiuta mi, con A 
Sordi S 4> 

MIMIKRNO (Te l 460J2K5) 
Vl«nne nero so pelle morWda. 
con T Baron) (VM 141 G • 

MODKRNO Sa.l.KTTA (Tele-
rono IR0^X5) 
M.A S H„ con D Sutherland 

SA 4>«>4> 
NEW YORK (Te l 7XIL27I) 

t senza oome. con A DHon 
OR d>« 

OI.IMI'ICO ( 1>I 302835) 
II clan del Barker, con S 
Winters (VM 18) DR 4>4>4> 

PA1JI/.XO (Tel l* 56 m i | 
Vamos a malar rnmpanrrov 
con F Nero A • 

PARIS ( I r l 754.188) 
Qnando le donnr 4 t r v » n n la 
coda, con S Rergei 

IVM 141 SA # 
PAStjUINO ( I r l vn«T»2I 

Gone With (he Wind (in en-
plish) 

( |U4rrRO FONTANh (lele-
rnno ixn.119) 
Slmenn m n J P l-n» •> • • 

OIIIRINAI.K ( T e | IB?h5X) 
IJI callfTa con (I Tnttiit/zi 

I V M H i I I I ! » « • 
O U I R I N E T I A ( T e l hT!»nnl2) 

l / a r r e l l o dalle plume di r r l -
slallo. con T Mtunnte 

<VM 14) U » • 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

ITomlnl e filo spinato, con B. 
Keith A • 

Le elfle «be apaaUaa a*> 
aaato al tltolf del fllai 
eorrlspondoao alia *e> 
gnente alaaeiflaasloBe pet 
gentrlt 
A a Arveataroas 
C a Comlee 
DA = Dliegn* aalasate 
D O s Doeameatarle 
DR = DramaiattM 
O a GUUlo 
M e Mujlcala 
8 a Sentlmaatalt 
6A a Batlrleo 
I M a • t o r t e o - a U t a l e f l M 

D aostro gladuoe aal fllai 
viene eaprane • • ! atode 
•egneatei 
44.4.4.4. a tecesloaate 

44.4.4. a OttlBM 
4 4 4 • buono 

4 4 a dUortte 
4 st aedloera 

VM U m rietato al ami. 
•orl 41 18 aaal 

REALE (Tel. 580.234) 
Quando le donne avevano la 
coda, con S Berger 

( V M 14) 8 A • 
REX (Tel. 864.165) 

Al soldo dl tutte le bandlere, 
con T Curtis A 4> 

RITZ (Tel. 837.481) 
Uomini e fllo spinato, con B. 
Keith A • 

R1VOLI (TeL 460.883) 
Anunlmo venezlano, con T. 
Musante (VM 14) DR 4 4 4 

ROUGE ET NOIR (T. 884.305) 
La calltTa, con U Tognazzl 

( V M 14) DR 44> 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Brancaieone alle croclate, con 
V Gassman 8A 4>4> 

ROXY (Tel . 870.504) 
II caso Venere privata, con B 
Cremer (VM 14) G 4 

SALONE MARGHKRIIA (Te. 
lefono 67.91.439) 
D cameraman, con B Keaton 

SA • • • • 
SAVOIA (Tel. 865.023) 

Nlnl Tlrabuscle la donna cbe 
invent* la mossa. con M Vlttl 

SA • • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Intrlgo perlcoloso con R. Tay
lor DR 44> 

8UPERCINEMA (TeL 485.488) 
La prima notte de) Dr. Danlell 
Indnstrlale co) complesso del 
gloeattolo, eon L. Buzzanca 

(VM 14) SA • 
TIFFANY (Via A. De Pretla -
Tel. 462.390) 
Venga a prendere 11 caffe da 
not, con U. Tognazzl 

(VM 14) 8A 4 
TREV1 (Tel. 689.619) 

Nlnl Tlrabnscl* la donna che 
Invent* la mossa, con M Vittt 

8A • • 
TRIOMPHE (Tel. 838.0003) 

Beato tra le donne, con L. De 
Funes S 4 

UNIVERSAL 
Twlnky, con C. BronBon S • 

V1UNA CLARA (Tel 320.359) 
II caso Venere privata. con B. 
Cremer (VM 14) G 4 

VITTORIA (Tel. 571.357) 
Michele Strogoff, con C. Jur-
gens A • 

Seconde visioni 
ACILIA: I due magglollnl pl& 

mattl del mondo, con Franchi-
Ingrassia C 4 

AFRICA: n president*, con A. 
Sordi SA 4 

A1RONE: M.A.S.H* con D. Su
therland 8A 4>44> 

ALASKA: AngeU senza paradl-
so, con R. Power 8 • 

ALBA: I glrasoU, con S. Loren 
S • • 

ALCE: Le tlgrl dl Mompracem, 
con J. RaBslmov DR • • 

ALCYONE: II prete sposato, con 
L. Buzzanca (VM 18) S • • 

AMBASCIATORI: n pres ident s 
con A. Sordi SA 4> 

AMBRA JOVINELLI: D re delle 
lsole, con C. Heston A 4 e ri
vista 

ANIENE: Due blanchl neU*Afri
ca nera con Franchl-Ingrassia 

C 4 
APOLLO: D debito conlogale, 

con O. Orlando C • 
AQUILA: Dramma della gelo-

sia (tuttl I partlcolarl In cro
naca) , con M. Mastrolannl 

DR • • 
ARALDO: I due maghl del pal-

lone, con Franchl-Ingrassia 
C • 

ARGO: n presldente, con A. 
Sordi S A • 

ARIEL: Nell'anno del Slgnore, 
con N. Manfred! DR • • 

ASTOR: Concerto per plstola 
solista, con A. Moffo G • 

ATLANTIC: Soldato bin, con C. 
Bergen (VM 18) DR • • • • 

AUGUSTUS: NeU'anno del Sl 
gnore, con N. Manfredi 

DR • • 
AUREO: El Condor, con L. Van 

Cleef A 4> 
AURORA: EM Gringo scendl 

daUa croce 
AUSON1A: Concerto per plstola 

solista, con A. Moffo G • 
AVORIO: NeU'anno del Slgnore 

con N. Manfredi DR 44> 
BELSITO: Dramma della ge lo-

sla (tnttl 1 partlcolarl In cro
naca) , con M. Mastrolannl 

DR • • 
BOITO: NeU'anno del Slgnore, 

con N. Manfredi DR • • 
BRANCACCIO: D presldente. 

con A. Sordi SA • 
BRASIL: 11 presldente, con A. 

Sordi A • 
BRISTOL: II presldente, con A. 

Sordi SA • 
BROADWAY: Bnon funerale 

amigos paga Sartana, con J 
Garko A 4 

CALIFORNIA: I gnerrleri. con 
D Sutherland A 44> 

CASSIO: Uomini e cobra, con 
K. Douglas (VM 14) DR • • 

CASTELLO: Cromwell, con R. 
Harris DR 4 * 

CLODIO: Dramma delta gelosia 
(tnttl I partlcolarl In cronaca) 
con M Mastroianni DR 4 4 

COLORADO: Dramma della ge -
lotla (tnttl I partlcolarl In 
cronaca). con M. Mastroianni 

DR • • 
COI.OSSEO: Due htancni nrl-

I'Africa nera. con Franchl-In
grassia C 4> 

CORALLO: Dramma deUa gelo
sia (tnttl I partlcolarl In cro
naca) . con M Mastroianni 

DR 4 * 
CRISTALLO: CorbarL con G 

Gemma DR • • # > 
DELLE MIMOSE: Cinque dispe-

rati dui l a morire, con S. Ba
ker DR 4 

DELLE RONDIN1: Le tigri dl 
Mompracem, con J. Rassimov 

DR 4 * 
DEL VASCELLO: Concerto per 

pistnla solista. con A. MofTo 
G 4 

DIAMANTE: D presldente. con 
A Sordi SA 4 

DIANA. II prele sposato. con L 
Buzzanca - (VM 18) S • • 

DORIA: Qnattro per Cordoba. 
con G Peppard A 4 

EDELWEISS: II professor dottor 
Gnldo Tercllll. con A Sordi 

SA 4 
ESPER1A: Soldato bin. con C 

Berber 'VM 1ft) DR 4 # * * 
ESPERO: Te^ta o croce, con J 

Ericson A 4 c rivista 
FARNESE: Ucrellaccl e nccel-

lini. con TotO 
(VM 14) SA 4 * # 

FARO: Dne hlanrhi nell'Africa 
nera. con Franohi-Ingrassia 

C 4 
GI1TLIO CESARE: Angeli sen/a 

paradUo. con R Power S 4 
HARLEM: Aneeli senza pararii-

sn. con R Power S 4 
HOLLYWOOD: n re delle Uole. 

con C Heston A 4 
WPF.RO: Due hlanrhi nell'Afrl-

ra nera con Franchi-InRr.Twn 
C 4 

1NDUNO: M A S H . con D Su
therland S \ 4 4 4 

JOLLY: I (nllpanl dl Haarlem. 
con C. Andre DR • • 

JONIO: Maclste contro II v a m -
plro 

LEBLON: Dramma della KOIO-
sla (tuttl i partlioliiri in cro
naca), con M. Masttoinmii 

DR • • 
LUXOR: II cadavcre d.iKli arl i-

gli d'acclalo, con M. Houet 
(VM 14) U 4 4 

MADISON: Dramma della gelo
sia (tuttl 1 partlcolarl In cro
naca) , con M. Mastroianni 

» R • • 
NEVADA: Metello, con M. Ra-

nierl DIt 4 4 4 4 
NIAGARA: I due maghl tli-l 

pallone, con Franchi-Ingrassia 
C • 

NUOVO: Lo Irrltarono c Saula-
11 a fece pla/za pullta, con J. 
Garko A 4 

NUOVO OL1MPIA: Corbari, con 
G. Gemma UK 4 4 4 

PALLADIUM: Nell'anno del Sl
gnore, con N. Manfredi 

l>U 4 4 
PLANETARIO: Commcdi.i al-

l'itallana: GU uomini, che ma-
scalzonl! con V. De Sica S 4 4 

PRENESTE: II prete sposato, 
con L. Buzzanca 

(VM 18) S 4 4 
PRINCIPE: Straniero fattl il se

gno della croce 
RENO: Metello, con M. Ranieri 

DIt 4 4 4 4 
RIALTO: Dramma della Ki'losiu 

(tuttl I partlcolarl in crnnaca) 
con M. Mastroianni DR 4 4 

RUBINO: Mio zio Ileniamlno, 
con J. Brel (VM 14) SA 4 4 

SALA UMBERTO: Gott Mit Uns 
(Dlo e con noi), con It. John
son DR 4 4 4 

8PLENDID: Chlsum, con John 
Wayne A 4 

TIRRENO: La spina clorsale del 
dlavolo, con B. Fehmiu DR 4 

TRIANON: Dramma della BCIO-
sla (tutti i partlcolarl in cro
naca), con M Mastroianni 

DR 4 4 
TUSCOLO: Cltta vinlenta. con 

C. Bronson (VM 14) DIt 4 
ULISSE: Cltta vinlenta. con C. 

Bronson (VM 14) DR 4 
VERBANO: Concerto per plsto

la solista, con A MofTo G 4 
VOLTURNO: Lo irrltarono e 

Santana fece piazza pullta, 
con J. Garko A 4 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Gli Infcr-

mleri deUa mutua, con B. Va-
lorl C 4 

DEI PICCOLI: Carton! anlinati 
ELDORADO : Buon funerale 

amigos paga Sartana, con J. 
Garko A 4 

NOVOCINE: Ciakmull I'uumo 
della vendetta, con L. Mann 

A 4 
ODEON: Prima ti perdono poi 

t'ammazzo, con R. Harrison 
A 4 

ORIENTE: La vergine e lo zln-
garo, con F. Nero 

(VM 14) S 4 4 
PRIMAVERA: Io non scappo... 

fuggo, con A. Noschese C 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: Gli eroi di 

Telemark, con K. Douglas 
A 4 

AVILA: Mezzanotte d'amorc, 
con Al Bano S 4 

BELLARMINO: La battaglia 
d'Ingbilterra. con F. Statlord 

DK 4 
BELLE ARTI: Marcelllno e pa

dre Johnny 
CASALETTO: Penslero d'amore 

con Mal S 4 
CINE SAVIO: La montagna del 

7 falchl, con V. Johnson A 4 
CINE SORGENTE: L'astronave 

fantasma 
COLOMBO: La sflda del glgantl 
COLUMBUS: Pendulum, con G. 

Peppard G 4 
CRISOGONO: Robin Hood l'in-

vincibUe arclere 
DELLE PROVINCB3: Ult imo 

domlcillo conosciuto, con L. 
Ventura G 4 4 

DEGLI SCIPIONI: Ursns terro-
re del Klrghlsl SM 4 

DON BOSCO: E per tetto nn 
clelo dl steUe, con G. Gemma 

A 4 
DUE MACELLI: I e meravigliu-

se favole dl Anderssen DA 4 
ERITREA: Io 2 Agile e 3 valigie 
• con L. De Funes C 4 4 
EUCLIDE: Ma chl t'ba dato la 

patente, con Franchi-Ingras
sia c 4 

GERINI: Don Chisclotte e San-
d o Panza, con Franchi - In-
graasla C 4 

GIOVANE TRASTEVERE: Ma 
chl t'ba dato la patente? con 
Franchi-Ingrassia c 4 

LIBIA: Mactste l'uomo piu forte 
del mondo SM 4 

MONTE OPPIO: L'nomo venuto 
dal Cremlino, con A. Quinn 

DR 4 
MONTE ZEBIO: Rosollno P a 

tera* soldato con N. Manfredi 
SA 4 

NATIVITA': Spartacus, con K. 
Douglas DR 4 4 4 

NOMENTANO: II segreto dl 
Santa Vittoria, con A. Quinn 

SA 4 
NUOVO D. OLIMPIA: Ercole 

1'lnvIncibUe SM 4 
ORIONE: La colomba non deve 

volare, con H. Buchholz A 4 
PANFDLO: Funny Girl, con B. 

Streisand M 4 4 
PIO X: Un amlco, con F. Mar

sala DR ^^ 
PIO XI: Bnckaroo 
SEDENTORE: II mlstero del 

templo lndiano, con P . Guers 
A 4 

8ACRO CUORE: Bandolero, con 
J. Stewart A 4 

SALA S. SATURNINO: Zorro 11 
vendlcatore A 4 

SALA URBE: Le meravlgliose 
a w e n tore dl Slmbad A 4 

SALA VIGNOLI: Incompreso, 
con A. Quayle DR 4 4 

SAN FELICE: La guerra dl 
Trola, con S. Reeves SM 4 

SAVERIO: . King Kong contro 
Godzilla 

SESSORIANA: Bnona sera s l -
gaora Campbell, con G Lollo-
brigida S 4 

TIBUR: II ponte dl Rcmagen, 
con G. Segal DR 4 

TTZIANO: Lisa dagll orchi bin 
M 4 

TRASPONTTNA: Vlvl o prefe-
ribilmente mortL con G. 
Gemma SA 4 

TRASTEVERE: West side slorv, 
con N. Wood M 4 4 4 

VIRTUS: Mezzanotte d'amore. 
con Al Bano • 4 

AVVISI SANITARI 
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Studio • aabinatto atedico per la dia> 
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A Com lloma 16019 del 2 2 - 1 1 ' S i 
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EMORROIDI e VENE VARICOSE 
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sta a noi non fame una zolla depressa 
Una zolla di terra e un microcosmo che pone molti problem!. 
Tanto piu oggi che l'agricoltura ha dinanzi a se una serie di 
traguardi di particolare impegno. Ebbene, da una zolla di ter
ra ci si attende molto: rese in aumento, qualita migliori. Ma 
anch'essa si attende molto da noi. E' assurdo pretendere che 
un terreno dia senza mai ricevere o ricevendo in misura esi-
gua e in modo discontinuo. Ecco dunque un problema di 
fondo, quello della concimazione, la cui soluzione dipende 
dal modo di intendere il rapporto uomo-terra che ha l'opera-
tore dei campi. Perche una, dieci, cento zolle di terra esaltino 
nel tempo la carica produttiva delle colture, occorre attuare 
una razionale concimazione. Per reintegrare i principi nutri-

tivi chela terra generosamente elargisce. Una concimazione 
concepita in chiave moderna, al momento giusto, senza ma-
lintese economic Con i formulati piu idonei, alle giuste dosi, 
per ogni tipo di coltura e di terreno. Perche ogni zolla con-
servi sempre tutta la sua forza nutritiva, per non fare di ogni 
pezzo di terra una zolla depressa. 

Per Tagricoltura moderna, il Gruppo Montecatini Edison 
propone: fertilizzanti?antiparassitari,integratori per mangimi, 
vaccini e specialita veterinarie, prodotti per uso zootecnico, 
materie plastiche e film, isolanti termici, nuovi material! e 
nuove concezioni per l'edilizia rurale. 

* Distribuiti in Italia c all'cstero dalla SEIFA 

Montecatini Edison S.P.A. Miiano 
f. , * ' A A - i < ' * , U M •*>«.'•.•< A . »» ,» ! ,** 
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Presentato a Parigi «Morire d'amore » ispirato al caso Russier 

I figli camminano in fretta 
neir ultimo film di Cayatte 

• ( • • ' . 

W " 

r- t 
II dramma della professoressa, suicida dopo lo scandalo per il suo amore con uno studente, visto in una 
luce spregiudicata e moderna - II regista di « Siamo tutti assassini»riapre la discussione sulla vicenda 
die divise la Francia - La maturita dei giovani d'oggi contrapposta al paternalismo e alle ipocrisie 

! , • i 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, gennaio. 

Chi ha ucclso Gabrielle 
Russier? Meglio; chi ha co-
Btretto questa giovane donna 
di poco piii di trenta annl 
a darsi la morte dopo aver 
sublto la vergogna dl una 
campagna velenosa, di un 
processo spietato e di una 
condanna infamante? Sareb-
be troppo facile rlspondere: 
i genitori del suo amante dl-
diciassettenne che l'avevano 
denunciata per corruzione dl 
di minorenne. 

Forse i francesl — e dico 
i francesl in quanto la vita. 
e la morte dl Gabrielle Rus
sier- hanno avuto la Francia 
per teatro perche, per il re-
sto, l'oscurantismo e l'lpocrl-
sia che l'hanno ucclsa non s o 
no - purtroppo prerogative 
esclusive della provincla fran-
cese — vedendo 11 film di 
Cayatte Morire d'amore, pre
sentato in prima vision© a 
Parigi venerdl pomeriggto, si 
sentiranno un po' tutti re-
sponsabill di questo dram
ma dopo avere approvato, al-
meno in certi ambientl, 1 pro-
cedlmenti medioevall della 
giustizia. 

Se cosl fosse sarebbe gia 
un bel successo per l'autore 
di Siamo tutti assassini che, 
abbandonata la toga dell'av-
vocato e l'indice accusatore 
ha voluto stavolta, e cl e riu-
scito, fare un film senza te-

si, cioe' non per dlmostrare 
qualcosa ma per «mostra-
re» che nel 1969, In questa 
Francia borghese, llberale e 
llbertlna, aveva avuto luogo 
un processo per stregoneria 
e che la presunta strega era 
stata condannata a morte e 
ucclsa. Non a caso nel film, 
che trasferisce la vicenda di 
Gabrielle dalla Provenza al
ia Normandia, appaiono mar-
t ell ant i le Immaglni della cat-
tedrale dl Rouen e dell'atti-
gua Piazza del Mercato do
ve, per declslone del tribuna-
le eccleslastlco, una ragazza 
chlamata Glovanna D'Arco 
era stata messa al rogo come 
eretica e Strega nel 1431. 

Glovanna D'Arco era sta
ta beatlflcata nel 1909 e san-
tiflcata nel 1920. Aveva cioe 
dovuto attendere cinque se-
coli una riabilitazione uffl-
ciale che ormal le storle pa-
trie le avevano attribulto 
molto prima. C'e da credere 
allora che Gabrielle Russier, 
non .avendo liberato la Fran
cia ed essendo soltanto <• mor-
ta d'amore», dovra acconten-
tarsl, come riabilitazione dl 
questo splendido film di 
Cayatte e del versl dl Paul 
Eluard che il Presldente Pom
pidou aveva citato in una 
sua conferenza stampa per di
re quanto il caso dl questa 
donna suicida l'avesse tocca-
to e per condannare, indl-
rettamente, coloro che l'ave
vano spinta al sulcidio per 
disperazlone. 

I versi di Eluard 
Come epitaffio, Gabrielle non 

potrebbe averne deslderato 
uno piii profondo e piu la* 
cerante: «Comprenne qui 
voudra — mol mon remords 

, ce fut — la malheureuse qui 
resta — sur le fave — la 
victime raisonnable — a la 
robe dechiree — au regard 
d'enfant perdue — decouron-
nee deTiguree — celle qui 
ressemble aux morts — qui 
sont morts pour etre aim£s 
— ...». (Chi vuole caplra — 
II mio rimorso fu — la di-
sgraziata che restd — sul sel-
ciato — la vittima raglone-
vole — dal vestito straccia-
to — dallo sguardo dl bam-
bina perduta — private del-

1 la sua corona, sflgurata, — 
- eolel che somlglla ai mortl — 
ebe sono mortl per essere 

: amatl...). 
• Eluard aveva scritto questl 

versi nel 1944 e 11 aveva pub-
blicatl con un distico espll-
cativo: la a vittima ragionevo-
le» era una ragazza alia qua
le erano stati tagliati a ze
ro 1 capelll, capro espiatorio 
di un collaborazionismo i cul 
verl responsablll non erano 
stati punitl e circolavano 11-
beramente nel paese. 

Nessun rapporto, vdunque, 
co] a caso Russier » se non 
quello sottlle deirumlllazione 
dl un essere umano da parte 
deU'ipocrisia umana. 

Gabrielle Russier, trenta 
annl, insegnante al liceo Nord 
dl Marsiglia, ha tra 1 suoi 
alllevi, nell'autunno del 1967, 
un ragazzo di 17 annl. Chri
stian Rossi. II volto scava-
to, gll occhl brlllantl, una 
figura sottile, quasi esile, 
Gabrielle sembra ancora la 
studentessa di qulndicl annl 

prima, e pochl sanno che e 
divorziata e mad re di • due 
gemelle. Christian, per con
tro, e un ragazzone alto, ro-
busto, con una grande bar-
ba «contestatarla», flslca-
mente e lntellettualmente mol
to piii maturo del suol 17 
annl. «A vederll assleme, — 
ha raccontato una arnica dl 
Gabrielle — sembravano due 
coetanel e anzi Christian sem. 
brava avere due o tre anni 
piii di Gabrielle». 

Cosl era cominclato II «ca
so » e cosl comincia 11 film 
di Cayatte. Ma l'anagrafe con-
ta. E contano le leggi. Per 
l'anagrafe e per le leggi Ga
brielle e una donna, Chri
stian e minorenne. II loro 
amore, dunque, se non si svi-
luppa in un mondo capace 
di accettarlo e di ospitar-
lo, e un amore imposslbile. 
E quando, nel 1969, esplode 
11 «caso Russier» non cl 
sono piii dubbi in proposito: 
11 mondo provlnciale, picco
lo borghese di Marsiglia ri-
getta come un corpo estra-
neo e dannoso la relazlone 
dell'insegnante e dello studen
te che e nata — aggravante 
Intollerablle — nel giornl in-
fuocati ed esaltantl del mag-
glo 1968, i giornl che hanno 
visto la giovane Gabrielle fa
re causa comune coi suol stu-
denti. 

Ad ognl modo, oggi che la 
tragedia e compiuta, nessuno 
pensa piu che si sia trattato 
di una banale storla d'amore 
conclusasl con qualche riga 
frettolosa suite pagine della 
cronaca nera. Dopo i librl 
di Michel De Castillo, a Vol 
avete ucclso Gabrielle Rus
sier » e la pubblicazione delle 
lettere della «vittima raglo-
nevolen, ii film di Cayatte 
aggiunge al voluminoso incar-
tamento una testimonlanza 
sconvolgente sulle responsa-
bilita collettive di questa sag-
gia, prudente e legalitaiia so-
cieta borghese. 

In nome della legge, alia fi
ne del 1968, 1 genitori di Chri
stian Rossi fanno arrestare 
l'insegnante per corruzione dl 
minorenne. Due giornl di prl-
gione la prima volta, tredicl 
mesi la seconda. Perche tre-
dici mest? Perche la condl-
zionale si applica solo su un 
periodo di dodicl mesi. Co
sl Gabrielle paghera per il 
suo «crimine» anche se le 
promettono una revisione del 
processo. ma solo per strap-
parle la promessa che non ve-
dra mai piii II suo giovane 

amante. Gabrielle rifluta. 
Anche Christian aveva ri

fluta to obbedlenza. E — sem-
pre in nome della legge — 
i suoi genitori lo avevano 
fatto prima trasferire In un 
altro liceo pol rinchludere In 
un manicomio come mino
renne irresponsabile. Per 
qualche settimana soltanto, na-
turalmente, per fargli capi-
re la futilita della sua avven-
tura, e perche, tutto sommato, 
lui non era che la « vittima ». 

Quando Gabrielle esce dl 
prigione amnistiata si ritrova 
in una citta ostile, che la 
guarda e la spia con mille oc
chl pleni di doppl sensl, dl 
volgarita, di odio. Pochi sono 
quelli che l'awiclnano con 
sempllcita, che le esprimono 
amiclzia e comprensione. 
t Fuori e quasi peggio che in 

Annie Girar-
dot In una 
s c e n e di 
c Mourlr d'al-
mer », Ispira
to al c caso 
Russier • (a 
sinistra); il 
regista • Ca
yatte con An
nie Glrardot 
durante la la-
vorazlone del 
film (a nanco) 

prigione » dira questa « Stre
ga » al professor Raymond 
Jean, che era stato suo inse
gnante alia facolta dl lettere 
di Marsiglia. 

I due amantl si rlvedono. 
Ma come animal! braccatl. E' 
difficile, quando tutti «san
no », quando tutti condanna-
no, quando tutti si sentono 
giudici, non soltanto trovare 
un rifugio, ma soprattutto 11-
berarsi dall'angoscia della 
persecuzione. E pol la liberta 
ritrovata non e che illusoria. 
Ci sono gli strascichi del 
processo, e c'e in tribunale la 
richiesta di una nuova revi
sione del decreto di amnlstia, 
quindl 11 perlcolo dl altri 
mesi dl prigione. E intanto 
la carrlera dell'insegnante, 
che ha due figli a carlco, e 
praticamente spezzata. 

Un valore esemplare 
' Alia fine di'agosto questa 
donna che ha rifiutato di ave
re vergogna di se stessa, che 
ha lottato con tutte le sue 
forze per affermare il proprio 
dlritto a vivere e ad amare, 
non regge piii al clima che le 
e stato creato attorno. « Spero 
— scrive in una delle sue ul-
time lettere — che questa mla 
storia serva a qualcosa o a 
qualcuno ». 

II divorzlo dl qualche anno 
prima le aveva causato una 
profonda depresslone nervosa. 
I process), le condanne, la 
reclusione di parecchl mesi 
con delinquent! comunl ban-
no rldotto Gabrielle ad 
un essere insonne, feb-
bricitante. senza piii reslsten-
za alcuna. E alia fine di agosto 
Gabrielle apre 11 rubinetto del 
gas nel suo appartamento al-
1'undicesimo piano della Rest-
denza Nord di Marsiglia. 

Qualche giorno prima aveva 
rivisto Christian, aveva voluto 
rivederlo davanti a tutti. In 
un ristorante. 

E questa ultima cena serve 
alle ultime inquadrature del 
film di Cayatte, quando Ga
brielle — incarnata da una 
straordinaria Annie Girardot 
— chiede a Christian di ver-
sarle del vino, e di continua-
re a versarlo fino a che il 
vino trabocca sulla tovaglia, 
e fa una grande macchia ros-
sa che finisce per inondare lo 
schermo. 

cGuai a chi avra provocato 
scandalo». Gabrielle Russier 

e morta per avere'amato, lei 
trentenne, un minorenne? E* 
da questo semplice dato ana-
grafico che e nato 11 «caso» 
e la tragedia. Ma chi pub so-
stenere, se non a forza dl ipo-
crlsia, che 1 ragazzi dell'eta di 
Christian sono oggi bambini 
innocent! e immaturi? E nel 
maggio 1968, quando questo 
colosso dalla grande barba 
nera andava con 1 suol amici 
e la giovane insegnante a bat
ters! in decine dl manifesta-
zion! che non erano per ml-
norenni, chi aveva approvato 
la maturita di Christian se 
non i suoi genitori, anche es-
sl insegnanti e anche ess! sul
le barricate con 1 loro alllevi? 

In fondo questo film, che 
porta 11 dramma di Gabrielle 
Russier al dl fuori della cro
naca nera, ha un valore esem
plare (oltre alle sue effettive 
qualita cinematografiche) in 
quanto pone il problema, co
mune a tutti 1 paesi sviluppatl, 
d! una gioventu maturata piu 
In fretta e deU'ipocrito pater
nalismo che cerca di tenerla 
in fasce pur riconoscendole 
questa eccezionale maturita. 
I figli oggi camminano In 
fretta. I padri sono rimastl 
fermi ai loro vecchl pregiiidi-
zi. alle loro vecchie ipocrisie. 
E' questo che ha voluto dire 
Cayatte con il suo film, di cul, 
fin dal primo giomo. si dice 
che e tra i piii sconvolgentl 
prodotti dalla cinematografia 
in quest! ultimi anni. 

Augusto Pancaldi 

-rr. 

Malgrado I'ultima offensiva sferrata nei giorni del processo di Burgos 

SPAGNA: SFIDUCIA TRA IFALANGISTI 
Non hanno avuto nemmeno I'appoggio di Franco nello scontro di potere con i tecnocrati dell'Opus Dei 

Dalla messa fascista di Madrid alia destituzione di alcuni generali .- Un contrattacco impossibile 

$ 
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Nostro servizio 
MADRID, gennaio. 

Nell'aristocratica chiesa dl 
• San Francesco il grande», 
a Madrid, qualche giorno fa, 
si sono riuniti un centinaio dl 
fedeli. Si ce'ebrava una nmes-
sa per la Spagna ». voluta da 
una certa «Fratellanza degli 
ex combattenti franchisti». 
Dal pulpito, per circa un'ora, 
monsignor Guerra Campos, 
\escovo ausiliare della diocesi 
Madnd-Alcala e segretario 
della Commissione episcopa-
1c spagnola, ha evocato al
cuni dei moment! salient! che 
serorono. 34 annl fa, a bat-
tezzare col nome di «crocia-
ta » quella che fu una guerra 
fascista contro il popolo spa-
pnolo e le liberta democrat! 
che II prelato. come se in 
questi tre docenni abbondan 
ti non tosse successo nulla 
»e ci>me sc non vi fosse sta 
to neppure il Concilio Vatica 
no lit non ha esitato a defi 
n.rc la Spa?n.i (quella di que 
Mi 34 anni) «regno di Crl 
.sto H sulla terra 

I porhi autontici crlstiam 
che assistevano alia messa-co-
mizio hanno dovuto senlire un 
bnvido e, pur sapendosi in 
roinoranza, hanno abbozzato 

protesta, ma sono stati 

violentemente C3cciati dal 
tempio da una banda denomi-
nata «guerriglien di Cnsto 
re». Questi uitimi. una volta 
in strada, hanno dato fuoco 
a tre bandiere. una italiana. 
una inglese e una francese. E 
quando un colonnelio di avia-
zione, che passava di 11. ten-
t6 di fermare i teppisti, agen-
ti della polizia politica, che 
vedi caso erano sul posto. 
glielo Impedirono. 

Monsignor Guerra Campos 
e un deputato delle Cortes 
(la farsa di parlamento fran-
chista) per personale desi-
gnazione di Franco. Alia vt-
gilia del processo di Burgos 
scnsse un articolo sulla rivi-
sta Ecclesia nel quale pro-
pugnft la massima seventa 
contro la «sovversione». 
Quando lo scrisse gia era no-
to che il PM aveva chiesto 
sei condanne a morte. Con 
monsignor Morcillo, arcive-
scovo di Madrid Alcala e pre 
sidente della Conferenza epi-
scopale spagnola, Guerra Cam 
pus guida il settore dei vesco 
vl piii fedeli al Caudillo che 
al Concilio. Le posizioni in
transigent! di questo settore 
continuano a perdere terreno. 

• • * 
II bollettino ufficlale dello 

Stato ha pubbllcato lo scorso 

11 gennaio l'annunclo della 
defenestrazione del tenente 
generale Fernando Rodngo Cl-
fuentes dal comando della IX 
regione militare, con sede a 
Granada. Quattro giorni pri
ma. in occasione di una te
sta militare Cifuentes aveva 
pronunciato un discorso nel 
quale aveva attaccato la •chie
sa dissidente » e la i masso-
neria biancan. cioe I "Opus Dei. 
In quello stesso giomo, un 
altro comandante, quello del
la IV regione militare (la Ca-
talogna). Perez Vineta, se ne 
andava da Barcellona. Nei 
giorni successivi il govemo 
destituiva e rimplazzava 1 go-
vernator! militar! di Barcel
lona. Badajoz e Majorca. Nel-
le tre citta, durante i giornl 
del processo di Burgos, si era-
no avute manifestaztoni «dl 
adesione al Caudillo e all'eser-
cito», simili a quella tenuta 
nella Piazza dl Onente di 
Madrid 

Tutti avevano lnterpretato 
queste manifestazioni «spon-
tanee» come una pressione 
degli element! oltranzistl del-
1'esercito e del residuati del
la Falange verso il generale 
Franco. Essl chiedevano nello 

' stesso tempo le teste dl alcu
ni dei processatl di Burgos e 
la caduta dei mlnlstrl del

l'Opus Del. Come Interpret6 
Franco questa pressione? Giu-
dichiamo da! fatti. In un di
scorso. pronunciato sempre In 
occasione di una festa mili
tare, il ministro della Mari
na, ammiraglio Baturone Co
lombo, nell'esaltare «la vir-
tii della disciplina militare s 
ha affermato che «1'Esercito 
non ha avuto inquietudini in
sensate perche non gli e ve-
nuta meno la flducia nel su
perior! ». come a dire nel Cau
dillo. I capitani generali del
la Catalogna e dl Granada, 1 
governatoii militar! di Barcel
lona. Badajoz e Maiorca evi-
dentemente, quests fiducia 
l'avevano persa. 

• • • 
Gll « ultras », sia nella Chie

sa che nell'Esercito, sono par-
tit! al contrattacco perche so
no coscienti che 1'esito del 
processo di Burgos ha costl-
tulto una sconfitta per la dit 
tatura falangista. Ritengono 
che 11 Caudillo, vecchio e ma-
lato, viva I suoi ultimi giornl. 
Ed ess! aspirano a prolungare 
II regime dl Urannia. Quail 
sono le loro forze? Quelle che 
gll derivano direttamente dal 
comando di un esercito che 
possono mobilltare. Ma allora 
Franco potrebbe destltulrll, 

uno dopo l'altro, «e questa 
forza non fosse gia contrasta-
ta da altre forze in seno alio 
stesso esercito? 

Non pu6 escludersl che. da
vanti all'insuccesso del pnmo 
contrattacco, gli «ultras» 
passino ad altre forme di azio-
ne. Resta 11 fatto che, privatl 
del comando delle truppe, le 
loro possibilita si riducono 
considerevolmente. II loro so-
stegno fra 1 « civil!» non e in 
condlzioni fisiche tali da ga 
rantire nuove battaglie. I re-
sidul della Falange, f cui ca-
p! sono divenut! vecchl, flac
cid!, sono fuori causa. Sono 
antichl aifieri della guerra ci
vile. antichi gerarchi, antiche 
camicie azzurre. Sono antl-
quariato. Protettl da! capita
ni generali soprannominati e 
dal cap! della polizia politi
ca, per una settimana hanno 
forse sognato di poter recu-
perare que! post! da! quail 11 
avevano scafzati 1 tecnocrati 
dell'Opus Dei. 

I sogni del falanglsti, quan
do erano giovani, produssero 
del mostri. I loro sogni di og
gi avranno solo il risultato 
dl accrescere 1'lnsonnia dl 
questi personaggi. 

f. m. 
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Grissini per Famigha e Ristoran 
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salonisud 
II tiis delle specializzate 
della Mostra d'Oltremare di 

NAPOLI 

EXPOSUDHOTEL 
Attrezzature alberghiere 

SIVEL 
Vini eliquori 

CATERING 
Alimentari 

Dal SO gennaio al 7 febbraio 1971 

SALVIAMO I NOSTRI UCCELLI 
CHE SONO IN PERICOLG 

ADERENDO ALLA LEGA NAZIONALE 
CONTRO LA DISTRUZIONE DEGLI UCCELLI 
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« LA SCUOLA P'AVANGUARDIA » 
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SPECIALIZZAZIONE 

SPECIALIZZATEVI 
SUI CALCOLATORI 
ELETTRONICI 
Lo sviluppo sempre crescente 
dei calcolatori elettronici e la 
loro vasta applicazione nelle 
aziende industriali, commer-
ciali, bancarie, statali e para-
statali e in tutte le diverse 
attivita del mondo del lavoro, 
determinano una larga richie
sta di tecnici specializzati nel
la programmazione dei calco
latori elettronici, ai quali ven-
gono oiTerti impicghi di alto 
prcsligio, con stipendi remu-
ncrativi e vaste possibilita di 
camera. 

— PROGRAMMATORI 
dl calcolatori elettronici IBM 

— OPERATORI 
tneccanograficl panncllljtl IBM 

— PERFORATORI 
dl schede meccanograOcbe IBM 

— INSEGNANTI 
praticl di miochine conttbttt. 

I eorsi, della durata di 5 me
si, ai quali tutti «i possono 
iscrivcre senza discriminazio-
ne di sesso e di eta, avranno 
ioizio il 6 marzo p.v. e ter-
mineranno alia fine di luglio 
1971. Le iscrizioni si accetta-
no fino al 27 febbraio p.v. 
presso i seguenti indirizzi: 
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CERTALD0 
Loc. Bassetti Avanella 

Tel. (0571) 65371 

ARREDAMENTI 
II piacere di arredare un ingresso 
con signorilita vi h offerto ora da 
una industria moderna 

LA 

VASTISSIMO ASSORTIMENTO Dl 
MOBILI PER INGRESSO IN VENDITA 

NEI MIGLIORI NEGOZI 

PORTATE LA DENTIERA? 
non plO A U T O CATTIVO. DOLORI 
alle GENGIVE. APPARECCHI TRA-
BALLANT1- se usate 
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THOS CHRISTV Co 
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CAMPIONE GRATUITO A RICHIESTA 

l ^ E 
N O N * 

D I M O D A 
porter dentiero 

^t irasiv 
FA I'AIITUDIHE AIL* DENTIERA 

II 20 genoa:o 1968. veniva a 
mancare all'afTeUo dei suoi can 

DORO SOVENTI 
seguito dopo pochi giorni dalla 
amata madre 

Nina Pelrueci nel Soventi 
La Famiglia li ricorda con im-

muLato afTetto. 
Llvorno 24 gennaio 1971. 
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Mentre I'aviazione USA intensifica i bombardamenti su Cambogia, Laos, Sud Vietnam 

NUOVIATTACCHIA PHNOM PENH 
I fantocci costretti ad imporre il coprifuoco 

Attentate contro un ufficio del governo e fuoco di mortai contro un grosso deposito di carburante ed un 
ponte — All'azione contro Taeroporto non hanno partecipato piu di 10 partigiani — Tre elicotteri abbattuti 

Settimana nel mondo 
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Vn'escalation su tutti i 
fronti della guerra d'lndo-
cina e seguita al « giro dl 
boa » che le dichiarazioni di 
Nixon avevano indicato. 11 
suo ritmo e la sua ampiezza 
vanno oltre le previsioni piii 
pessimistiche e riducono a 
mera finzione sia la casisti-
ea restrittiva entro la quale 
la Casa Bianca aveva collo-
cato 1 nuovi atti di guerra, 
sia la prospettiva di un di-
gimpegno degli Stati Uniti. 

Di ritorno da Saigon, il 
ministro della Difesa, Laird, 
ha del resto annunciato in 
tutte lettere che aerei ed 
elicotteri statunitensi parte-
ciperanno d'ora in poi siste-
maticamente alle operazio-
ni dei mercenari sud-vietna-
miti in Cambogia, cid che, a 
suo dire, non sarebbe in con-
traddizione con le assicura-
zioni date da Nixon in giu-
gno contro un nuovo im-
pegno diretto degli Stati 
Uniti in quel paese, ne con 
la risoluzione approvata dal 
Congresso in dicembre, che 
vieta tale impegno. Attra-
verso dispacci di stampa 
dal fronte e immagini colte 
dai fotoreporters, l'America 
scopre poi che si e andati 
anche oltre. A bordo degli 
elicotteri vi sono « consiglie-
ri militari» americani, che 
dirigono in pratica le ope-
razioni dei mercenari. Gli 
stessi « consiglieri » e appo
site « squadre speciali > ope-
rano, se occorre, anche a 
terra. 

II Congresso e allarmato, 
la stampa insorge: e «un 
altro Vietnam» quello in 
cul Nixon sta furtivamente 
coinvolgendo il paese. Vi so
no altre indicazioni nello 
stesso senso. Anche nel Laos 
prende corpo, lungo le stes-
se linee, l'intervento ameri-

cano. Dal 4 al 17 gennaio, 
annuncia Hanoi, I'aviazione 
strategica americana ha bom-
bardato praticamente tutti i 
giorni le vie d'accesso al 
Laos sul territorio nord-viet-
namita. La tesi esposta da 
Laird legittima in anticipo 
le iniziative piu gravi: per 
«proteggere» le truppe 
americane nel Vietnam del 
sud 6 necessario non soltan-
to far la guerra in Cambo
gia, ma anche, alPoeeorren-
za, «impiegare tutta la po-
tenza aerea americana sul-
l'insieme del territorio in-
docinese >. 

La guerra e entrata cosl 
in una fase nuova e carica 
di incognite. Ripetutamente 
Hanoi, nel ribadire' il suo 
riiiuto di ogni cedimento, 
ha sottolineato a questo pro-
posito che la RDV '« e un 
paese socialista, membro del 
campo socialista > e ha chie-
sto ai governi alleati di < in-
tensiflcare in maniera deci-
sa il loro aiuto > per far fal-
lire i calcoli dell'aggressore. 
A loro volta, i combattenti 
del Vietnam del sud, della 
Cambogia e del Laos rispon-
dono all'escalation dando 
nuovo impulso alia lotta. 

Giunto al potere grazie ai 
fallimenti di Johnson e al
ia promessa di cambiare 
rotta, ha commentato radio 
Hanoi, Nixon ripercorre la 
strada del suo predecessore, 
verso lo stesso, ignominioso 
traguardo. E, ancora una 
volta, il giudizio trova Con
corde, in modo piu o meno 
aperto, una parte rilevante 
dei circoli politic! di Wa
shington. 

U viaggio a Mosca di Har-
riman e del senatore Mu-
skie, impostato come una 
esplorazione di alternative al 

corso pericoloso di Nixon e 
culminato in un lungo collo-
quio con Kossighin, le rea-
zionl di altri esponenti de-
mocratici, come il.senatore 
Mansfield, il clima febbrile 
in cui si e aperto, con forte 
anticipo, il confronto delle 
candidature per le elezioni 
presidenziali del '72 rifletto-
no preoccupazioni evident!. 
Ma i) discorso non puo igno-
rare, a questo punto, la le-
zione di questi due anni: 
per sbarrure la via all'esca-
lation e aprirla a soluzion! 
pacificbe occorre scegliere 
coraggiosamente la strada 
opposta, cogliere le possibi
lity offerte dalle aperture 
politico • diplomatiche dei 
vietnamiti, impegnarsi in 
modo chiaro e netto per il 
ritiro del corpo di spedizio-
ne e la liquidazione del re
gime fantoccio. E' quel che 
ha fatto, presentando nuo-
vamente la sua candidatura 
alia nomination democratica, 
il senatore McGovern. 

Con una riaffermazione 
dell'adesione alia risoluzione 
del Consiglio di sicurezza e 
dell'esigenza di un completo 
ritiro israeliano dai territori 
occupati si sono conclusi in-
tanto i colloqui di Podgorni 
al Cairo. La RAU ha tra-
smesso a Jarring un memo
randum che espone la sua 
posizione negli stessi termi
ni, rinnovando al tempo stes
so il consenso alPeventuale 
presenza di una forza del-
l'ONU, comprese truppe del
le quattro potenze, a garan-
zia della pace. Israele ave
va gia sottoposto a Jarring 
un analogo documento, il 
cui contenuto non - e stato 
reso noto. ; 

Ennio Polito 

SAIGON, 23 
II regime cambogiano del 

generate Lon Nol ha imposto 
il coprifuoco dal tramonto al-
l'ulba nelle due prliicipuli vie 
di Phnom Penh, In segulto agli 
attacchi del Fronte Unito Cam
bogiano della notte scorsa che 
hanno portato alia distruzione 
completa dell'aviazione mill-
tare e dt bast dell'esercito, 
impianti e depositi dell'aero-
porto della capitate. 

Dalle set del pomeriggto alle 
sei di matttna vena bloceato 
il traffico di qualunque tlpo 
sul «Noiodom Boulevard)) e 
sul « corso deU'Unlone Sovle-
tica», clie attraversano tutta 
la citta, e dove hanno sede 
numerose ambasciate stiunie-
re, tra cut quelle inglese, ame
ricana e sudvietnamita. II nu-
mero delle perdite ufflcialmen-
te ammesso dal regime per git 
attacchi di ieri nutte 6 dt 39 
ammesso dal regime e dl 39 
moiti e 170 fenti. ma attre 
fontt parlano dl oltre 500 vit-
time. La presenza del «com
mandos » partigiant si e fat-
ta sentire anche oggi: 1 mor
tal hanno lnlnterrottamente 
martellato 11 piu grande de
posito dl carburante della cit
ta; una bomba al plastlco e 
esplosa a mezzogiorno In pie-
no centro danneggiando gra-
vemente un palazzo del go. 
verno adtblto ad ufflcio per 
le minoranze clnese e vletna-
mlta. L'ufficlo 6 sltuato a po-
chl metrl dl distanza dalla 
residenza deH'ambasclatore 
del regime fantoccio di Sal-
gon, rimasto iert sera legger-
mente ferlto in un attentato-

Secondo gll americani, agli 
attacchi dell'altra notte non 
hanno partecipato piu dt die-
cl partigiani, perfettamente 
addestrati. sotto la copertura 
dl un intenso fuoco dl razzi e 
mortai. Dopo le affannose riu-
nionl di lerl all'ambasciata 
americana, sede effettiva dl 
ognl potere a Phnom Penh, 
filo spinato, muniztoni ed al
tro materlale bellico vengono 
fatti afflulre verso la capitale 
cambogiana. Gli americani 
hanno dato vita a questo sco-
po ad un vero e proprio pon
te aereo. utilizzando gli ap-
parecchi da trasporto C-130. 
Obiettivo primo di questo af-
flusso di mezzi e quello dl 
dare un sostegno psicologico 
al regime fantoccio di Lon Nol 
che, dopo aver perso 11 con-
trollo di quasi tutte le carapa-
gne camboglane, ora non si 
dimostra pivi al sicuro nep-
pure nella sua roccaforte. 

Nelle altre locality del
la Cambogia oggi si e contl-
nuato a combattere sulla stra
da numero quattro che con. 

glunge Phnom Penh al porto 
di Kompong Som e sulla stra
da numero uno che unisce la 
capitale cambogiana a quella 
sudvietnamita. Nel Vietnam 
del Sud, gli americani hanno 
perduto ieri tie elicotteri ab
battuti dal FNL. Le perdite 
umane sono state di 16 mortl 
e sei feritt. I B-52 hanno in-
tenslficato 1 loro - bombarda
menti terrortstlcl, oltre che 
sulle zone libere del Laos e 
della Cambogia, anche sul 
Vietnam del Sud. 

WASHINGTON. 2 
Gli Stati Uniti esamlneran-

no la possibility dl una «ul-
teriore assistenza » al regime 
fantoccio cambogiano. L'an-
nuncio e stato dnto dal por-
tavoce del Dipartimento dl 
Stato, in una dichtarazione 
fatta a commento dell'at-
tacco poitato dai patrlotl 
cambogiano, all'aeroporto di 
Phnom Penli. che ha causato 
pesanti perdite ai mezzl ae
rei del fantocci. II portavoce 
ha evitato dl precisare la na-
tura della «assistenza». in 
modo da non offrlre spazlo 
alle crltiche dol Congresso, 
ma ha ripetuto, come la set
timana scorsa, che 11 governo 
considera 1'azJone In Cambo
gia « vitale per II programma 
dl vletnamlzzazlone ». 

II funzlonarlo ha anche 
detto che I'attacco del patrlo
tl (da Iui classiflcatl come 
« nord-vietnamtti ») ha provo
cate negli amblentl governa-
tlvl a un grande senso dl sco-
raggiamento ». Altri funzlona-
rl hanno sottolineato «Hm-
portanza che per 11 governo 
americano riveste la soprawl-
ve-nza dell'attuale regime cam
bogiano ». 

Nel messagglo sullo «stato 
dellTJnlone», indirlzzato Ieri 
sera al Congresso, Nixon non 
fa la minima allusione alia 
sltuazlone in Indocina e al 
propositi del governo. SI af-
ferma che un nuovo messag
glo sullo « stato del mondo » 
sara formulato a meta del 
mese prosslmo. II messagglo 
di ieri che Nixon ha dema-
gogicamente presentato come 
il preannuncio di «una 
nuova rivoluzione ameiicanan, 
e largamente ispirato da pre
occupazioni pre-elettorall. 11 
nucleo centrale e costituito 
da proposte dl riforme nel 
settore dell'assistenza sociale, 
dell'a-ssicurazione contro le 
malattie e nell'apparato bu-
rocratico del governo. II pro-
gTamma e stato accolto con 
scetticismo negli ambient! 
pariamentarl, dove si rileva 
la contraddizlone tra le sue 
« ambizioni» e la difficile si. 
tuazione finanziaria del paese. 

A Mosca 

Colloquio 
tra Novella 
e Kirilenko 

MOSCA, 23 
' Ieri presso il CC del PCUS 

ha avulo luogo un tncontro 
fra I compagnl A. Kirilenko 
dell'Uffldo politico e della Se-
greterla del PCUS e A. Pelsce 
dell'Uffldo politico, e I com
pagnl Novella dell'Uffldo po
litico e della Dlrezlone e Glu-
liano Pajelta ' del Comitato 
Centrale del PCI. I compagnl 
Novella e G. Pajetta si trova-
vano a Mosca per parfecipare 
alle manifeslazionl per II cin-
quantesimo anniversarlo della 
fondazlone del PCI. Nel cor
so dell'incontro che ha avu-
to luogo in una atmosfera da 
compagnl, sono stati affronta-
ti problem! dl comune Inte-
resse dei due partltl. Ha par
tecipato all'incontro anche il 
vice responsabile della Sezlo-
ne esterl del CC del PCUS 
V. Sciaposcnikov. 

So si veriffcano progress! nei negoziati 

L'Egitto non esclude 
il prolungamento 

della tregua sul Canale 
IL CAIRO. 23 

II quotidlano AI Ahram rivela 
oggi il contenuto dei recenti con-
tatti fra Stati Uniti e RAU. Gli 
USA hanno ufficialmente esor-
tato 1'Kgitto ad accettare un pro
lungamento. oltre il 5 febbraio, 
della tregua lungo il canale di 
Suez, per favorire cosl la missio-
ne di Jarring. II governo del 
Cairo, da parte sua, ha comuni-
cato a quello di Washington di 
ritenere che la niissione Jarring 
non stia compietulo progressi e 
che le quattro grandi potenze do-
vrebbero fornire direttive cchia-
re e specifichei a Jarring, per 
la huona continuazlone del nego-
ziato. Come e noto I'Egitto ha 
piu volte dichiarato di essere di-
sposto ad accogliere un prolun
gamento della tregua sul canale 
solo nel caso In cui le trattative 
condotte da Jarring all'ONU se-
gnino effettivi passi avanti. 

I contatti fra USA e RAU si 
sono avuti a cominciare da un 
messagglo che Rogers ha Inviato 
a Riad, la scorsa settimana. Ve-

n»rdi. a Washington e al Cairo. 
vi erano stati incontri fra rap-
presentanti dei due paesi. Secon-
do Al Ahram il segretario di 
Stato americano ha fatto presen-
te, nel suo messaggio a Riad. 
che gli Stati Uniti preferiscono 
una < diplomazia tranquilla >, 
piuttosto che la convocazione del 
consiglio di sicurezza dell'ONU. 

Svalutato del 17% 

il dinaro jugoslavo 
BELGRADO, 23. 

La Jugoslavia ha annun
ciato la svalutazlone del di
naro nella mlsura del 17 per 
cento. La misura viene sple-
gata con la neoessita di raf-
forzare l'economia e fron-
teggiare 11 perlcolo di una for
te spinta inflazionistica. 

Drammatico fenfativo di fuga dalla Corea del Sud 

Seul: cannonate su 
un aereo dirottato 

II velivolo, preso di mira dalla confraerea che ha cercato di abbafferlo, & sfafo 
cojlrello da due caccia ad un atferraggio forzato • II diroffalore si h suicidafo 

Dimissionario 
in Polonia 
il ministro 

degli Interni 
VARSAVIA. 23 

II ministro degli Interni po-
lacco, Kazimierz Switala. ha 
rassegnato le dimissioni. Lo so-
stituisce ad interim, in attesa 
di una riunione del parlamento 
il vice ministro Franciszek 
Szlachie. Switala aveva assunto 
la direzione del ministero degli 
Interni nel luglio del 1968, suc-
cedendo al gen. Mieczyslav 
Moczar (quest'ultimo come si 
ricordera e entrato nelle setti-
mane scorse a far parte dello 
Ufflcio politico del POUP). La 
notizia delle dimissioni di Swi
tala per motivi di salute e stata 
data dall'agenzia polacca PAP. 

Arrestoto 
in Sudafrica 
un vescovo 
anglicano 

CITTA' DEL CAPO, 23 
II vescovo anglicano di 

Johannesburg, Gonville Fren-
chbeytagh, sara accusato dal 
razzisti sudafricani di «atti-
vita sovversive» e sara pro-
cessato fra breve. L'annunclo 
e stato dato questa sera dal 
capo della polizia del Sudafri
ca Lorens Muller. II vescovo, 
noto oppositore dell'«apar
theid », e stato interrogato 
per quattro giorni, dopo II 
suo fermo awenuto sulla ba
se della «legge sul terrori-
smo», con la quale la polizia 
sudafricana pu6 arrestare e 
trattenere a tempo indetermi-
nato tutti 1 cittadlni sospet-
H. 

Molti 
lo chiamano 

confidenzialmente 

TOKIO, 23. 
II governo sudcoreano ha 

impiegato l'artiglieria e l'avia 
zione per sventare un dirotta-
mento aereo che si e conclu-
so in modo tragico; infatti su-
bito dopo l'atterraggio forza
to su una spiaggia ad una 
trentina di chilometri a sud 
della fascia smilitarizzata il 
dirottatore ha fatto esplodere 
una bomba a mano suicidan-
dosi: nelFesplosione sono ri-
masti feriti venti passeggeri, 
cinque dei quali in gravi con-
dizioni. L'impiego deU'artiglie-
ria e di aerei da caccia non 
ha precedenti nella storia dei 
dirottamenti e non a caso 6 
stato il governo di Seul il pri
mo fra tutti i governi a por-
re in pericolo la sicurezza dei 
passeggeri ed a dare l'ordine 
di sparare colpi di cannone 
contro un velicolo dirottato. 

La drammatica vicenda i 
Iniziata poco dopo le 13.30 di 
oggi; teatro ne & stato un bi-
motore a turboelica cF-27> 
della compagnia di bandiera 
sudcoreana, decollato con 64 
persone a bordo da Sokcho 
(una citta portuale sulla co-
sta orientale della Corea meri-
dionale) e diretto a Seul. Po
co dopo la partenza un uomo 
armato — un cittadino sudco
reano che cercava di espa-
triare — ha ordinato al pilo-
ta di puntare verso il nord. 
H pilota tuttavia 6 riuscito a 
mettersi in contatto con la 
torre di controllo di Seul e 
poco dopo due caccia militari, 
levatisi in volo, hanno inter-
cettato il velivolo cercando di 
farlo atterrare. II tentativo h 
riuscito solo grazie ai colpi 
di cannone sparati dalla con-
traerea sudcoreana lungo il 
38. parallelo. A questo punto 
il « F-27 > ha invertito la rot
ta ed i due caccia, con peri-
colose evoluzioni, lo hanno co-
stretto ad un atterraggio for
zato su una spiaggia. Poco 
dopo il dirottatore ha fatto 
esplodere una bomba a mano 
aukidandosi. 

II tentativo di espatrio si e 
dunque concluso tragkamen-
te. Ma poteva avere un bilan-
cio ancora piu drammatico se 
i colpi di cannone sparati su 
ordine irresponsabile del go
verno di Seul avessero colpi-
to il velivolo, abbattendolo. 

DALLA l | 
dedicnta alia data del 21 g&V" 
naio f's* 

II nostro giornale tocche-
rn oggi una delle sue piu al- i 
te punte di difTusione: in tut- j 
ta Italia sono infatti al lavo- \ 
ro migliaia e migliaia di cqm- | 
p.'igin per poitaie VUmtft a ! 

un numero di leHon ancora ' 
supenoie a quello delle gran- '. 
di diffusioni siraoidinnrie del ' 
Primo Maggio. «. •. ] 

Le decine di messaggi che < 
in questi giorni sono arrivati , 
da tutto il mondo al nostro 
partito testimoniuno che - la -
data del 21 gennuio ha un si- • 
gniflcato importanle per tutta i 
la storia del movimento Of|e- , 
raio interna/ionale Al nostro , 
Comitato centrale hanno tra- • 
smesso il loro saluto peril 11 j 
cinquantesimo il Partito Co-
munista dell'Unione Sovietica, 
il Partito dei lavoratori del 
Vietnam, il Partito Comuni-
sta francese. il Partito COOMI-
nista di Spagna. il Partito So
cialista unificato di Garajui-
nia (SED). il Partito del La-
voro di Corea. il Partito Opt
ra io Socialista unghereso',' il * 
Partito Operaio Unificatfr-|o-
lacco. il Partito Comunisbji oe-
coslovacco. il Partito OQfiiu-
nista svedese. il Partito,C&-
munista di Colombia, il 
to Comunista romeno, il 
to Comunista bulgaro, il Paxti-
to Comunista greco. il Partito 
Comunista greco (internoX k j 
Sinistra Democratica unjflea- } 
ta greca, il Partito Comajsi. 
sta britannico. il Partito Co- ! 
munista del Belgio, il Partito j 
Comunista di San Domingo, il > 
Partito Comunista austTftiiat, 
il Partito Popolare Rivojajalo-
nario mongolo, il Partito ^Co
munista finlandese. il Paittfelo 
Comunista tedesco (DKP)f fl 
Partito Comunista giapfia^t-
se, il Partito Comunisti 4i 
Germam'a (KPD), il PaTt»o 
svizzero del lavoro, il Partilo 
Comunista turco. il Partito Co
munista argentine il Partito 
Comunista sammarinese; 

Giunta a Rormi 
'a delegaziom :; 

del PCUS 
La delegazione del Partito co

munista dell'Unione Sovietica 
che partecipera oggi alia oele-
brazione nazionale del 50° an-
niversario della fondaziohe del 
PCI e giunta ieri mattina a 
Roma. La delegazione. che e 
guidata dal compagno Dinniu-
hamed A. Kunaev, membro catl-
didato dell'URicio politico'del 
PCUS. primo segretario del - PC 
del Kazakhstan e membro del
la Presidenza del Soviet Su
premo dell' URSS, e composta 
dai compagni Nikolai Obotan-
kov, primo segretario del ,Co-

- mitato cittadino di TogliatUfrad. 
e Juri N. Pankov, responsabile 

- di settore della Sezione iititxi 
del Comitato centrale. I com
pagni sovietici sono stati "rice-
vuti all'aeroporto di FiumiclOo 
dai compagni Armando Coaaut-
ta, Sergio Segre. Luigi Petro-
selli e Sergio Flamigni. Eraoo 
anche presenti rambasciattre 
dell' URSS a Roma. Ryjov. e il 
primo segretario dell'ambaacia-
ta Smimov. Con il medesltnb 
aereo sono giunti da Mosca i 
compagni Novella e Giub'ano 
Pajetta. che avevano parteci
pato alle celebrazioni nell'URSS 
per il 50° anniversario del PCL 

Nel pomeriggio. ricevuto dai 
compagni Michele Rossi e Ilio 
Gioffredi. e giunto a Fiumicino 
il compagno Carl Odermatt. 
membro deH'Ufficio politico del 
Partito Svizzero del Lavoro. 

In serata. accolto dai com
pagni Ugo Pecchioli. Lina FTb-
bi e Roberto Viezzi, e arrivato 
il compagno Paul Laurent. 
membro deirUfficio politico del 
PCF. 

II 50° del PCI 
oll'lstituto 

di Scienze Social! 
di Mosca ; 

Alia presenza dl oltre 800 
persone, si e tenuta nei giocnl 
soorsi a Mosca, presso llatl-
tuto dl Scienze Social!, unlm-
portante manifestazione par 
la celebrazione del 50. anni
versario del PCI. Erano pre
senti, oltre ai compagni del 
PCUS, un folto gruppo di oom-
pagni italiani 

II compagno Gastone Geial- ' 
nl, vice-presidente della Com- ' 
mlsslone Centrale di Control
lo, ha tenuto II discorso cela-
brativo, rievocando alcana 
tappe fondamentali della Tita 
del PCI ed esponendo gli 
aspetti che caratterizzano la 
nostra lotta nell'attuale sirua-
zlone interna ed intemaziona-
le. 
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