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Par la un ex 
deportato 

L'SS Saewecke 
e il torturatore 
di antifascist! 

Le dichiarazioni alia stampa 
del dottor Giovanni Melodia 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

L'ex capitano delle S.S. 
Theo Saewecke e il re-
sponsabile dirctto degli as-
sassinii. delle persecuzioni e 
delle deportazioni di antifa
scist! ed ebrei milanesi nel-
rultima guerra. Le accuse 
all'uomo che fino a qualche 
giorno fa, nonostante il suo 
passato, e stato vice capo 
della polizia politica di Bonn, 
gia ampiamente documentate, 
sono state ribadite dal dot-
tor Giovanni Melodia, segre-
tario • dell'Associazione dei 
deportati politici nei campi 
di sterminio. nel corso di una 
conversazione con i giorna-
listi. II dr. Melodia ha con-
fermato anche che i gover-
nanti di Bonn, da anni era-
no stati messi al corrente del
le attivita criminose del Sae
wecke durante l'occupazione 
nazista nel capoluogo lom-
bardo; ma dell'ampia docu-
mentazione da . lui fornita 
nulla si era saputo sinora. 
Merita inoltre di esser ri-
cordato che il dr. Melodia e 
il vice sindaco di Milano Me-
da erano stati intervistati 
sull'argomento da un inviato 
della radiotelevisione per la 
rubrica « TV 7 »: la conversa
zione. filmata, fu poi elimi-
nata dal programma. per 
« motivi tecnici » e non poli
tici si sostenne in via del 
Babuino, in una debole 
smentita alia • nostra docu-
mentata denuncia. La televi-
sione si e pero impegnata a 
inserire- 1'intervista -in - una 
prbssima edizibne di «TV 7». 

II dr. Melodia, nella sua 

Lipsia 

La RDT 
saluta 

le proposte 
di Wilson 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 5. 

-E" tempo di eliminare tutti 
gli ostacoli e le discriminazioni 
nel commercio internazionale -. 
ha dichiarato oggi a NLipsia il 
niinistro del commercio sella 
RDT. Julius Balkow, dnvanti 
a seicento giornalisti. La tradi-
zionale conferenza stampa della 
Fiera primaverile. con la pre-
senza di giornalisti di un gran 
numero di paesi. ha confenna 
to ancora una volta il ruolo 
particolare e di importanza in-
discussa della Fiera stessa nel 
commercio mondiale. La ri-
chiesta di Balkow per Taboli-

;. zione degli intralci al commer
cio risponde indubbiamcnte alia 
aspettativa degli uomini d'affa 
ri dei sessanta paesi rappresen 
t£.t5 a Lipsia. 

II ministro, riferendosi alie 
recenti prese di posizione del 

- leader laburista inglese, ha det-
to che - l e proposte di Harold 
Wilson per il riconoscimento di 
fatto della RDT sono interes-
santi e rispontienti - alia realta 
e hanno trovato appoggio anche 
negli USA -. II riconoscimento 
della RDT. egli ha pro*eguito' 
aiuterebbe anche il commercio 
f ra Est e Ovest - per il cm svi 

" iuppo esistono favorevoli con-
dizioni, come mostra anche I'ac 
cordo a lunga scadenza fra RDT 
e Italia che prevede per questo 
anno un aumento degli scamb5 

nella misura del 17%. E la RDT 
prevede per il futuro prospet 
five ancora maggiori-. 

'•• Oltre a Balkow. ha risposto 
ai giornalisti anche il vice mi-

• n;stro degli esteri, Otto Win
der, che ha deplorato gli fiforzi 
con cui Bonn ha cercato di im-
pedire la partecipazione di dit-

. te federali alia Fiera. Ancho 
Winzer ha salutato le dichia
razioni del dirigente laburist:-
inglese. rilevando che - oggi c'e 
piu concordanza di vedute fra 
la SED e il parti to laburistn 
che con la socialdemocrazia di 
Bonn ». Winzer ha inoltre par-
lato delle questioni tedesche. 
ribadendo die - 1'instauraziono 
di normali rapporti fra i due 
Stati tedeschi e la loro succes-
siva unione in una eonfedera-
zione. • rapprescnta Tunica vU 
realistlca - per una soluzlone. 

Per quanto riguarda Berl-no 
Ovest. il vice ministro ha detto 
fra 1'altro che le truppe fran 
cesi di occupazione non son 

~ piu soltanto delle forze deli 
' NATO, ma oggi rappresentan.-* 
, un vero grave pericolo in quan
to sono * truppe dell'alleanza dt 
guerra Bonn-Parigi-. Winzer 
ha ripetuto la proposta di so-

.; stltuire la bandiera del patto 
atian.Moo a Berlino Ovest con 
la bandiera delle Nazionl Unite. 

conversazione con l giorna
listi, ha ricordato in primo 
luogo le nefandezze compiu-
te dai nazisti nei campi del
la morte di Dachau, — do-
v'egli fu rinchiuso e tortu: 
rato —, Mathausen, Ausch
witz. Quindi ha spostato il 
discorso sull'opera e la iden-
tita dei torturatori, a comin-
ciare da The0 Saewecke, che 
al tempo deH'occupazione di 
Milano, dall'hotel Regina di 
Milano, dirigeva uno specia-
le reparto delle S.S. Da par
te tedesca si cerca ora di 
attenuare le responsabilita 
dell'ex capitano delle S.S., 
sostenendo che egli, se com-
pi delle azioni di repressio-
ne, cio fece in ottemperan-
za di ordini riceyuti e non 
per personale iniziativa. La 
sezione milanese del centro 
di documentazione ebraica 
contemporanea si e invece 
proposto di accertare le gra-
vi colpe del Saewecke. Per 
questo ha rivolto un appel-
lo a tutti i reduci dai campi 
di sterminio nazisti,. in par
ticolare gli ebrei milanesi, 
precisando altresi, in un co-
municato, che « un primo ri-
sultato, nelle indagini sulla 
attivita dell'ex-capitano del
le S.S. Theo Saewecke, e sta
to raggiunto.' Larga parte 
delle funzioni da lui espleta-
te dopo 1*8 settembre 1943 
presso il • comando tedesco 
dell'Hotel Regina di Milano, 
lascia presupporre che ci si 
trovi di fronte al personag-
gio, che, sia pure, a - volte, 
dietro le quinte, dirigeva tut-
ta l'opera di persecuzione e 
deportazione nei confronti di 
numerosi cittadini >. 

II dr. Melodia dal canto 
suo precisa queste responsa
bilita: «E* provata — egli 
dice — da numerose testimo
nialize. alcune gia di domi-
nio pubblico, altre che in que-
sti giorni piovono sul mio 
tavolo, la responsabilita di 
Saewecke circa l'assassinio, 
la tortura, la deportazione di 
partigiani e di ebrei durante 
il periodo che va dall'autun-
no del 1943 ai giorni della 
liberazione. L'ordine di ese-
cuzione • dei quindici parti
giani di Piazzale Loreto reca 
inequivocabilmente la sua 
firma, e lui stesso ha rico-
nosciuto d'aver dato tale or-
dine ». 

« II pittore James Dobro-
dzek — aggiunge il dottor 
Melodia — fu torturato da 
Saewecke; cosi Rita Righi, 
e Antonio Ingeme — che 
mori in campo di concen-
tramento — i quali forni-
vano document! di espatrio 
ai partigiani. Questo e 
certo >. 

«Chi ha fatto uccidere. 
poi, Oreste Ghirotti, dei 
G.A.P., rinchiuso a San Vit-
tore nel raggio comandato 
dai tedeschi? Che ne e di Ca-
pettini, anch'egli scomparso 
e di tanti altri? Sappiamo che 
sono stati uccisi: Saewecke 
potrebbe rispondere a molte 
nostre domande. Era lui il 
capo deJl'ti/yicio ebrei. E tut
ti sappiamo cosa si celasse 
dietro tale « ufticio >. Oltre 
mille e cento ebrei della so
la provincia di Milano fini-
rono in Germania e non so
no piu tornati. Saewecke de. 
ve sapere come sono andate 
le cose ». 

« Quattro o cinque anni fa 
— continua il dr. Melodia — 
fui interrogato al consolato 
tedesco di Milano circa l'at-
tivita di Theo Saewecke. For-
nii un'ampia documentazione 
sul 1" opera to dell'ex capitano, 
ma. a quanto mi risulta, uf-
ficialmente non se ne fece 
nulla. Solo recentemente. nel 
noyembre scorso, la consorel-
Ia tedesca dell'Associazione 
ex deportati chiese la docu
mentazione. E si 6 giunti al
ia rimozione di Saewecke >. 

IRAN . > • 

Gfi imperialist! hanno inter esse a un allargamento del mercato nei paesi scarsa-
mente sviluppati; ma al tempo stesso hanno interesse a conservare la proprieta 
fondi aria come base dello stato sociale arret rato. Da questo compromesso deriva 

un risultato perlomeno contraddittorio 

TEHERAN — Contadini immigrati nella capitale in 
attesa di lavoro. 

Stati Unit! 

razziste 
Mississippi 

Urgente appello a Robert Kennedy per 

un infervenfo del governo federate 

Bonn difende 

il criminale 

nazista 
BONN, 5. 

II governo di Adenauer ha 
oggi sfacciatamente difeso il 
criminale Saewecke, percecu-
tore dei patriot; milanesi du
rante l'occupazione nazista. In 
una dichiarazione al gettunana. 
le Stern ij direttore min^te-
riale Sigrricd Frochlich, che e 
capo di gabinetto del minidtro 
degli intorm hoecherl ha detto 
infatii che: «La campagna di 
stamps itaiiana contro 1'ispet-
torc generale della polizia qo-
lit'ca Saewecke e oggi come :e-
ri (cioe otto anni fa. quando la 
attivita crimiunic del naz!«ta 
venne rivelata. originata da mo
tivi di politica interna). 

WASHINGTON, 5 
II Mississippi, teatro nello 

scorso autunno dei noti, 
drammatici scontri tra la 
guardia nazionale e le or-
ganizzazioni razziste in oc-
casione dell'ingresso del
lo studente negro James 
Meredith all'Universita, tor-
na a far parlare di se per una 
nuova ondata di violenze 
contro la popolazione di co
lore. • ''• 

II «Comitato di coordina.-
mento degli studenti non vio
lent! > ha annunciato a Gre
enwood, uno dei centri dello 
Stato, che tre attivfsti di or-
ganizzazioni negre sono stati 
attaccati a colpi di arma da 
fuoco mentre lasciavano la 
citta a bordo di un'automobi-
Ie e che uno dei tre, il ven-
tenne Jimmy Travis, di 
Atlanta, e stato gravemente 
ferito da due proiettili. Gli 
altri due Bob Moses di Gren-
enville e Randolph Blacwell 
di Atlanta, sono miracolosa-
mente incolumi. 

Moses e Blackwell hanno 
riferito che gli altentatori. 
tre bianchi col volto nascosto 
dietro larghi occhiali da so
le, viaggiavano anch'essi a 
bordo di una vettura, priva 
di targa. Essi hanno aperto il 
fuoco sull'automobile del Co-
mitato da pochi metri di di-
stanza. II Travis, che guida-
va, e stato colpito subito e 
ha perso il controllo della 
macchina, il cui parabrezza 
e stato forato dai proiettili 
in sette punti. II giovane e 
stato trasportato all'ospedale 
universitario di Jackson, do
ve si trova tuttora, in attesa 
di essere operato. 

II Congresso per l'ugua-
gl*^nza . razziale ed altre or-
ganizzazioni negre hanno de-
nunciato analoghi atti di vio-
lenza. Appelli indirizzati al 
governatore del Mississippi, 
Ross Barnett, per sollecitare 
la protezione di cittadini ne-
gri, sono rimasti senza ri-
sposta. . . 

Violenze razziste, ad ope
ra della stessa polizia, sono 
state denunciate a New York 
da eminenti fenders negri, i 
quali affermano che in que-
sta citta e in altre dell'omo-
nimo Stato, come Buffalo, 

Rochester e Albany, i citta
dini negri membri di orga-
nizzazioni progressiste sono 
oggetto di brutalita e di se-
vizie « degne della Gestapo ». 

La recrudescenza di crimi-
nalita razzista ha fatto se-
guito • immediatamente al 
messaggio speciale che il 
presidente Kennedy ha in
viato il 28 febbraio scorso al 
Congresso per chiedere una 
legislazione . anti-discrimina-
toria nei confronti dei negri. 

Nel messaggio, • Kennedy 
rilevava tra 1'altro che negli 
Stati Uniti. oggi, un negro ha 
la meta delle possibility di 
completare gli studi elemen
t a l che ha un bianco, una 
probability su tre di compie-
re studi superiori e di diven-
tare un profession ista, il 
doppio delle probalita di re-
stare senza lavoro. II salario 
medio di un negro e pari al
ia meta di quello di un bian
co e la sua vita media e di 
sette anni inferiore. . 

Johannesburg 

Pena di 
morte per un 
sudatricano 

JOHANNESBURG, 5 
Un africano e stato condan-

nato a morte e altri 21 a pe-
ne detentive yarianti da 15 
a 20 anni di reclusione sotto 
I'imputazione di < sabotag-
gio >. E' la prima condanna 
capitale inflitta dalla Corte 
suprema di Queenstown in 
base alia famigerata legge 
introdotta dal governo raz
zista e che prevede la pena 
di morte per semplici delitti 
di opinione. 
. Secondo il presidente del 
tribunale gli africani con-
dannati facevano parte del 
movimento di l.'berazione na
zionale «POPQO». 

Sci*^ 
Inaugurando il < primo 

congresso economico inter
nazionale dell'Iran*, il 27 
febbraio scorso, lo SciA ha 
auspicato xina. « evoluzione 
al vertices per impedire 
€ inutili rivolnzioni » alia 
base. La formula kenhe-
diana ha fatto scuola. In 
America latina, lo 'stesso 
concetto e stato lanciato 
dal presidente degli Stati 
Uniti come lo slogan fon-
damentale per propagan-
dare il suo. piano di «al-
leanza per il progresso». 
Nell'Iran, lo Scia va pure 
ripetendo da un po' di tem
po a questa parte che' le 
sue [ riforme sono • rivolu-
zionarie. Egli applica que
sto autoincensamento so-
prattutto ai provvedimenti 
di rifprma agraria adottati 
da un anno a questa parte. 
Vediamo dunque un po' da 
vicino di che cosa si trat-
ta, in particolare e se sia-
no cose che meritino Vat-
tributo di rivoluzionaric.' 

Nell'Iran il 75 per cento 
della popolazione e occu-
pato Tiell'agricoltura, e la-
vora su terre che nella 
maggior parte sono secche 
e bruciate dalla mancanza 
d'acqua. I grandi proprie-
tari fondiari detengono il 
monopolio della terra e 
dell'acqua per irrigarla. 
Questi grandi proprietari 
posseggono il 65 per cento 
delle terre coltivabili, pur 
.rapprescntando solo - il 5 
per cento'della popolazione 
agricola. Il 60 per cento di 
questa e composto da con
tadini senza terra. . Quelli 
che possiedono un po' di 
terra sono il 35 per cento, 
in percentuale. e tre mi-

•lioni di famiglie in cifra 
tonda. in media, un terzo 
d'ettaro per famiglia. Da
to il bassissimo rendimen-
to della terra, ogni fami
glia.' per sopravvivere. do-
vrebbe possedere da 1 a 3 
ettari di terra fertile. Tutti 
sarebbero dunque costretti 

. a prendere terra in affitto; 
ma i proprietari la concedo-
no. come ad un'asta, stimo-
lando la concorrenza. per 
cui in definitiva non piii del 
40 per cento dei contadini 
senza terra o con poca terra, 
riescono ad affittarne. 
• In pratica. dunque. si ha 

' quasi la mctd. dei lavoratori 
" delle campagne che resta 
' senza terra, senza bestiame 
e senza possibilita di affitta-
re terra: * e il proletariate 
agricolo. 1 contadini poveri 
formano il 40 per cento c 
possiedono meno di un et-
taro o una sola vacca e rie
scono ad avere in affitto un 
altro piccolo appezzamento. 
Cinque per cento sono con
tadini medi che possiedono 
da 1 a 3 ettari e due vacche. 
al massimo. Gli altri sono 
contadini agiati. che sfrut-
tanp la mano d'opera, pur 
essendo a loro volta sfrutta-

•• ti dai grandi proprietari 
fondiari. .. 

II sistema fondamentale 
di sfruttamento e il cosid-
detto «mozare* eh >, una 

^sorta di rhezzadria che ha 
' varie forme, fra le quali la 
piit diffusa e quella secondo 

• cui il grande proprietario 
fornisce la terra, Vacqua e 
una parte dei mezzi di col-
tivazione (per esempio, le 

. sememe) e il contadino da 
la mano d'opera e — per 
esempio — gli animali da 
tiro. E' un sistema che sta 
fra il feudalesimo e il capi-
talismo. Il.r.eddito delle fa-
miglie contadine non rag-
giunge il 60 per cento del 
minima vitale. 

In tin articolo della rivi-
sta Internationa] Gathering 
of Rural Youth si legge: 
< Gli abitanti del Belucistan 
si nutrono quasi tutto Van-
no di radici e di noccioli di 
datteri. A Mediabad, i con
tadini mettono a macerare 
paglia nell'acqua per avere 

• qualche cosa da mangiare. 
La fame li spinge a opporsi 
all'impiego di insetticidi: 
questi in]atti avvelenano le 
cavaltette che sono la loro 
nutrizione di base per una 
parte dell'anno ». Due o Ire 

• famiglie vivono in una sola 
• stanza. ' ~ r 
•-• Tutto cid frena lo svilup-
po delle forze produttive 
nell'agricoltura. U duplicc 
monopolio della terra e del
l'acqua provoca una stagna-
zione grave. I grandi pro
prietari si oppongono alio 
svlhippo di un sistema en 
vltallstico ncllt campagne, 

con Vimpiego di macchinc, 
perche questo significhereb-
be la liquidazione dei red-
diti. usurari e i prezzi agri-
coli -diminuirebbero. Cost, 
su 55 milioni di ettari di 
terra arabile, 33 milioni rc-
stano inutilizzati. Lo scarto 
fra la produzi'one agricola 
e i bisogni del consunto im-
pone la necessita di impor-
tare prodotti dall'estero: so-
prattutto grano (300 mila 
tonnellate all'anno). La si-
tuqzione delle campagne 
provoca dunque non soltan-
to la miseria dei contadini, 
ma pesa su tutta la popola
zione. 

•• Di qui- sorge quella con-
traddiziorie ' in - seno alia 
borghesia stessa, che ha de-
terminato Vesigenza di una 
sorta di riforma agraria. La 
borghesia industriale ha in
teresse a eliminare il sisle~ 
ma € mozare' eh > che pa-* 
ralizza da secoli Vagricol-

-. tura; ma i grandi proprie-
. tari fondiari, che vogliono 
, invece ' conservare il siste

ma, sono alleati •— attra1 

verso- le loro ricchezze de-
positate nelle banche stra-

: niere — alia dominazione 
imperialista. Lo sviluppo di 
rapporti di jproduzione ca-

.' pita'tsri nelle citta aw'tene 
molto lentamente; ma i 

' contadini fuggono dalle 
campagne nelle cittd alia 
ricerca anche di sole bri-
ciole di un'esistenza ciuile 

' per cui i proprietari terrie-
ri sono costretti a mecca-

, nizzare Vagricoltura contro 
il loro interesse perche co-
si s'introduce il capitalismo 

. nelle campagne. La crisi e 
insormontabile. Ed ecco la 
borghesia ritrovarsi tutta 
unita nella ricerca di una 
riforma della situazione 

- agraria, che garantisca il 
mantenimento del sistema 
di profitti esistente. La-leg-

, pe di riformai fondiaria che 
ha visto la luce nel 1955 e 

• inf atti Vespressionc degli 
interessi congiunti dell'im-

. perialismo e dell'ala destra 
della borghesia nazionale 
iraniana: prima • tappa, il 

: tentativo di vendere a una 
•. piccolo schiera di contadini 
. le terre di proprieta dello 
• < Scia. Ventunomila famiglie 
. hanno cosi avuto in cinque 
. anni un po' di terra e han
no visto moltiplicarsi per 
quattro •— secondo i dati 

ufficiali — il loro reddito. 
Questi nuovi piccoli pro
prietari si sforzano di in-
trodurre un germe di siste
ma capitalista nelle campa
gne. Li tiene in mano la 
* Banca per lo Sviluppo » 

7n seguito e statu « lot-
tizzata » una piccolo parte 
delle ' terre demaniali. In-
fine, la terza tappa: secon
do la legge entrata in ap-
plicazione nel marzo 1962. 
il dominio dei proprietari 
tcrrieri deve essere limitato 
a un villaggio. Lo Stato 
compra , gli eccedenti a It 
rivende ai contadini che 
devono pagare le terre. con 
gli 'interessi, in died 'anni. 
Ma il'proprietario pud nar 
turalmente scegliere il vil
laggio che terrd. per se e 
quelli che restano da distri
bute sono quasi sempre 
terre- aride o scarsamente 
coltivabili. Non rientrano 
poi nel conto i * villaqgi * 
sfruttati con mezzi mecca-
nici. Cosi la siiperficie col-
tivabile distribuita e solo il 
20. per cento; nel rimanente 

.80 per cento rimane in vi-
gore U sistema * mozare' 
eh*. 

La riforma cost fatta e 
stata salutata come un 
grande avvenimento anche 
da Rockefeller della «Cha-
se Manhattan - Bank ». Gli 
imperialisti hanno inf atti 

. tnferesse a un certo allar
gamento del mercato nei 
paesi scarsamente svilup-

, paii. Ma hanno anche inte
resse . alia conservazione 
della proprieta fondiaria. 
In realta la questione agra
ria nell'Iran pud essere ri-

• solta solo con una vera li
berazione dei contadini e 
quindi deve passare attra-
verso la liquidazione del 
duplice monopolio della 

; ferra e dell'acqua. E questo 
e possibile solo attraverso 
una via rivoluzionaria che 
superi, alVintemo del fron
te cTunita nazionale. lo sta-

, dio della rivoluzione antim-
perialista per raggiungere 
uno stadio ulteriore: quel
lo di una rivoluzione demo-
cratica nazionale. condotta 
attraverso Valleanza della 
ala sinistra della borghesia 
nazionale col proletariato e 
i contadini. Nella lotta per 
una riforma agraria radica-
le pud appunto realizzarsi 
Valleanza piu stretta. 

Madrid 

Designate 
il successore 
di Franco? 

Sarebbe il generale Munos Grandes - Bom-

ba incendiaria su un aereo spagnolo? 

""'•-' MADRID. 5 
Tl Consiglio supremo della 

falange e riunito da oggi a 
Madrid. Deirorgano. che venne 
istituito nel 1938, fanno parte 
membri del governo. il presi
dente delle Cortes e 50 membri 
seelti da Franco, piu un rap-
presentante per. ognuna delle 
cinquanta province spagnole. 
La riunione e stata convocata 
da Franco alio scopo di conte-
nere la crescente opposizione 
del popolo spagnolo contro il 
regime franchista. 

Col pretesto di -combattere 
le iniziative del comunismo in
ternazionale -. Franco si pro
pone. tra 1'altro. di adottare 
altre misure repressive. Si cre-
de anche che verrS fatto il 
punto dei contatti in corso tra 
la Spagna da una parte e gli 
Stati Uniti e la Francia dal-
l'altra. alia luce della richiesta 
americana per le basi e della 
firma del patto Parigi-Bonn al 
quale Franco aspira ad aderire. 

Inoltre sara esaminata quella 
che viene chiamata «irrequie-
tezza - della gioventu spagnola 
e che non e altro che la presa 
di coscienza democrat ica dei 
giovanl spagnoli che aspirano 
al ripristino della democrazia 
e alia fine della dittatura. In-
flne al l'ordine del giorno figura 
l'attivita dei movimenti anti-
franchisti basco e catalano. 

Secondo certe font! mariri-
lene non si esclude che durante 
la riunione del Gran Contiglio 

del ' fasclsmo spagnolo venga 
designate quello che dovrebbe 
diventare il -successore- del 
caudillo. Si tratterebbe dell'at-
tuale vice presidente del con
siglio. generale Munos Grandes 
che comandft la famigerata di-
visione azzurra franchista che 
com bat te sul fronte russo a 
danco -delle truppe hitleriane. 
- In concomitanza con la con-

vocazione del Gran Consiglio. 
la polizia franchista ha annun
ciato che nei giorni scorsi gli 
aerei di linea della societa spa-
gnola - Iberia - (la stessa che 
ha avuto l'altra sera la cede 
danneggiata a Roma dall'esplo. 
sione di un ordigno al tritolo o 
al plastico) hanno subito note-
voli ritardj a causa di telefo-
nate anonime che annunciava-
no l'estetenza di ordlgnl esplo-
sivi nello carlinghe degli aerei 
che dovevano decollare da G'-
nevra. 
- Una bomba incendiaria sa

rebbe stata rinvenuta ' nella 
toilette di un aereo della linea 
Barcellona-Palma. Per6 la no-
tizia non e stata confermata. 

n giomale svizzero - La Suis
se - ha avanzato I'ipotesi che 
le telefonate siano da colle-
garsi con la diffusion*, awe-
nuta a Madrid domsnica scor-
sa. di opuscoli attrlbuiti al 
-Consiglio di Liberaziorie ibe-
rico - che ir.ettovnr.o in guardia 
i turisti stranierl contro il pe
ricolo di un viaggio in Sptgna 
e in PortogftUo. 

EDITORI 

ERMITAGE 
Scuola olandese e fiamminga 

a cura di M.I. Artamonov , 
e . V. F. Levinson • Lessing -
" Libri d'a#to„ 91 tavgle a colorU L- 12.000 
1 dipinti di Rembrandt e Rubons e 1 capo 
lavor-i dot maestri olandesi e fiamminghi dol 
XVII e XVIll secolo ousloditi al Museo del-
1'Ermitago a Leningrado.. 

T.H. Tetens 

LA NUOVA 
GERMANIA 

EIVECCHI NAZISTI 
" Orientamenti" 
pp. 272. L. 2.800 
Quali sono i legami tra il vecchio Stato na
zista e la "nuova" Germania di Adenauer? 
Quali funzionuri detengono ancora posti-chia 
ve neH'amministrazione tedesca? A queste 
domande risponde, bnsandosi su una amplis-
sima documentazione. lo storico americano 
TetenB. 

Umberto Cerroni 

MARX 
E IL DIRITTO 
MODERNO 
•* Nuova biblioteca di cultura " 
pp. 240. L. 3500 
II problema del dir i t to e dello Stato nel 
pensiero di Marx. La discussione sulle ten-
denze normativistiche e sociologiche e sulle 
interpretazioni idealistiche e ppsitivistiche 
di Marx. 

Palmiro Togliatti 

NELLA 
DEMOCRAZIA 
E NELLA PACE 
VERSO 
IL SOCIALISMO 
Rapport i e conclusioni aU'VIII, IX 
e X Congresso del PCI 
"Dociunenti., 
pp. 260, L. 900 . 

I rapporti -e le conclusioni presentati da 
Togliatti ngli ult imi tre Congrossi del Par-
tito comunista italiano. 

X CONGRESSO 
DEL PARTITO 
COMUNISTA 
ITALIANO 
Att i e risoluzioni 

"Biblioteca politica" 
pp. 900. L. 3.000 

La raccolta, completa degli atti , con gli in-
terventi dei delcgati e degli ihvitati stranieri 
e l'elenco dei nuovi organi dirigenti del PCI-

Samuel Bernstein 

STORIA 
DEL SOCIALISMO 

IN FRANCIA 
*' Enciclopedia tascabile "' 
2 volumi. pp. 660. L. 1.900 

Dalla rivoluzione frnnccse alia Conrune. la 
storia delle ideo socinlisto ne l l indagine di 
un nolo storico americano di orient*m«nto 
marxista, 

Luca Canali 

LUCREZIO, 
POETA 

DELLA RAGIONE 
"Enciclopedia tascabile" 
pp. 144, L. 800 

%A nppassionante modernita di Lucrezio, 
analizzata in questo agilo libro da U B gfo-
vane filologo italiano. 
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