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Gli uomini di cultura 
e le elezioni del 1963 
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Forl i : panorama elettorale 
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delle liberta di tutti 
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I II perche della sua candidatura nelle liste del PCI - Dagli operai | 

agli artisti al cittadino medio - II rapporto dialettico tra politica 
e cultura nel socialismo - Centro sinistra e gollismo 

laDCche 
va a destra 

Un discorso pieno di cupi accenni ad un 
fufuro incerto e difficile - Reticenze di La 
Malfa - II discorso unitario dei comunisti 

I 
Alberto Carocci e candidate del 

Partita comunista per le elezioni 
alia Camera e al Senato E' un indi-
pendente, che ha sempre e soltanto 
svolto opera di organizzatore di c»l-
tura. ma che ha sentito ora suo do-
vere aderire all'invito rivoltogli dal 
PCI. 

D. — Vorrebbe illustrare, somma-
riamente, le ragioni della sua ade-
sione alia candidatura? 

R. — Le ragioni della mia ade-
sione sono, nel loro fondo, molto 
semplici e si possono riassumere in 
questa proposizione: il PCI e oggi 
la sola reale grande forza organiz-
zata esistente nel Paese, capace di 
assicurare e garantire a tutti la li
berta e il corretto funzionamento 
delle istituzioni democratiche. 

D. — Si continua a ripetere, da 
parte degli anticomunisti, che il co-
munismo e per sua natura illibera-
le e che se arrivasse al potere 
instaurerebbe un regime dittatoria-
le, totalitario. Anche a proposito 
della sua candidatura, le e stato rie-
vocato questo spauracchio. < Vuole 
precisare perche, proprio nel PCI 
vede la garanzia della nostra co-
mune liberta? •-••' 

R. — I motivi per cui quei signori 
dicono e ripetono le vecchie accuse 
al PCI sono troppo noti perche deb. 
ba stare a ripeterli. Essi fanno ap-
pello al fondo irrazionale che c'e 
in ciascun uomo, • alia paura, al-
I'odio, e su questi sentimenti si ba-
sano per assicurarsi una base di 
massa che dia loro la continuity 
della direzione politico- Quanti « uti-
li idioti» si trovano tra coloro che 
danno il loro voto a questi partiti! 
Ogni volta che, nella mia attivitd, 
ho affrontato i grandi problemi del
la liberta dell'ltalia di oggi — la 
liberta. nelle fabbriche, la liberta di 
espressione nell'arte — mi sono tro-
vato accanto, direi quasi indipen-
dentemente da ogni scelta prede-
terminata, al PCI. Mi ci sono tro-
vato accanto perche queste sono 
cause alia cui difesa il PCI e per 
sua natura impegnato, insieme a 
tutte le forze della democrazia. Ho 
nominate due problemi (la liberta 
nelle fabbriche, la liberta di espres
sione nell'arte) che sono certo fon-
damentali. Sarebbe tuttavia profon-
damente sbagliato considerarli chiu-
si in se stessi, appartenenti a mon-
di che non ci toccano direttamente 
in quanto cittadini. 

La veritd e invece che, se le li
berta di tutti sono sempre solidali 
e intimamente legate in tutta la so
cieta, questo e particolarmente ve-
ro • nella societa contemporanea: 
una societa che e dominata dai mo-
nopoli i quali I'hanno asservita a 
se stessi tutta quanta: non piit sol
tanto gli operai delle fabbriche, ma 
anche gli impiegati, I piccoli e medi 
imprenditori, tutti i cittadini. Oggi 
Vimpiegato, il piccolo e medio im-
prenditore, insomma il cittadino 
medio, non pud piu dire che, se 
anche la liberta nelle fabbriche e 
nell'arte e sottoposta a limitazioni, 
tanto peggio per gli operai e per 
gli artisti, che sono cose che non 
lo riguardano direttamente. No. 
Oggi siamo tutti solidali, per il solo 
fatto di essere cittadini. di fronte a 
questi problemi. 

D. — Secondo lei, questi proble
mi acquistano un particolare valo-
re di attualita, nella situazione po
litica, oltre che in quella struttura-
le, economica? 

R. — Si. Oggi la situazione inter
na e dominata dal centro sinistra; 
la situazione internazionale euro-
pea e dominata dal gollismo che, 
affermatosi in Francia. presenta un 
dinamismo e una energia che non 
possnno non preoccupare ogni de-
mocratico. Che cosa & il centro si
nistra nella sua essenza odierna? E* 

il tentativo attuato dalle classi di-
rigenti e dal gruppo di potere de-
mocristiano di separare in due tron-
coni il movimento operaio e di as* 
sorbirne una parte nella base di 
massa delle forze dominanti. Que
sto tentativo sta purtroppo riuscen-
do, come dimostra I'atteggiamento 
dell'ala maggioritaria della direzio
ne socialista. Quindi, se fino a un 
anno fa le forze di opposizione de-
mocratica. cioe le forze garanti che 
ogni tentativo reazionario e autori-
tario sarebbe stato fermato, erano 
costituite dal PSI e dal PCI, oggi 
queste forze sono costituite. nello 
schieramento dei partiti, dal solo 
PCI. Se f: j a un anno o due fa 
un intellettuale indipendente pole-
va vedere indifferentemente la ga
ranzia politica dei suoi ideali nel 
PSI o nel PCI, oggi la situazione 
e cambiata. Inoltre, in questa si
tuazione, che restringe e non al-
larga Varea democratica, e sempre 
possibile che le classi dirigenti, 
quando si troveranno di fronte a 
una crisi improvvisa (per esempio, 
un ristagno nella economia. oppure 
un'acuta^e prolungata tensione in
ternazionale) t cambino spalla al 
fucile», gettino alle ortiche un 
centro sinistra ormai spremuto e 
inutile, e cedano alia tentazione di 

Alberto Carocci. scrittore e avvo~ 
cato di fama, e nato a Firenze nel 
1904. Negli anni intorno al 1930 si di-
stinse tra I piO attivi narrator! del-
I'avanguardia letteraria italiana. Del 
1923 sono i suoi primi scritti (- Quat-
tro tempi! >. < La confessione • ) ; del 
1929 e del 1930 altri raccontl e • II 
paradiso perduto ». Da segnalare an. 
cora, oltre a «Un ballo degli Angri-
somi > (1936), studi saggistici come 
una - Vita di Amerigo Vespucci » e 
poesie (• Narcisso». 1926). Ma I'at-
tivita di scrittore di Alberto Carocci 
si e presto fusa con quella di orga-
nizzatore di cultura, che vede l| suo 
nome legato alia fondazione di al-
cune delle riviste piu significative di 
questo trentennio. Basti citare * So
laria », che esercitO un grande influx 
so sugll orlentamenti' e I'evoluzione 
della giovane narrativa italiana, non. 
che * La riforma letteraria*, diretta 
in collaborazione con Giacomo Noven. 
ta. Con • Argomenti », che nel 1942 
e 43. fu coraggiosa bandiera di an-
tifascismo e poi con - Nuowl Argo
menti >, che tutt'ora dirige con Al
berto Moravia, Carocci ha compiuta-
mente manifestato una vocazione di 
uomo di cultura attentissimo ai gran
di temi umani. sociali, politic! che si 
intersecano con i| lavoro letterario. 
Non a caso • Nuovl Argomenti », per 
le coraggiose documentazioni offer-
te (da quelia sui bandit! di Orgoso-
lo all'inchiesta suite condition! di li
berta alia Fiat, alle paglne di Dan!-
lo Dole! sulla Stcilia) ha dovuto soes. 
so affrontare rigori censor!! e giudi-
ziari. Classiche • sono ormai le in-
chieste condotte dalla rivista di Ca
rocci e Moravia sul significato del 
XX e del XXII Congresso del PCUS. 

un esperimento autoritario. Queste 
eventuali tentazioni sono facilitate, 
oltretutto, dall'esistenza del golli
smo all'estero. 

D. — Se esiste, in politica inter
na, questo dilemma di liberta o rea-
zione, quale le sembrano le scelte 
decisive del domani in politica in
ternazionale? 

R. — Come prospettiva di fondo 
si pud affermare che il dilemma, 
per il domani, non sia soltanto se 
il mondo sard capitalista o sociali
sta. II dilemma e se il mondo di 
domani sard socialista o non sard 
pin, perche distrutto dalla guerra 
termonucleare. Abbiamo ferma fe-
de che il mondo di domani sard 
socialista. Piuttosto, il vero proble-
ma, e come si arriverd al sociali
smo: se attraverso la pace, la coe-
sistenza e la democrazia oppure at
traverso guerre parziali, la dittatu-
ra della destra e la necesparia vio-
lenza rivoluzionaria. Lavoriamo 
perche si avveri la prima alterna-
tiva. Per questo, anche, ho voluto 
dare il mio contributo al PCI, che 
di questa via pacifica e democratica 
al socialismo ha fatto la sua bandie
ra; ha, cioe, ritenuto che sia oggi 
possibile arrivare alia trasforma-
zione socialista riducendo al mini-
mo le lacerazioni, raccogliendo e 
potenziando quanto di positivo e 
stato creato dalle libertd umani-
stiche. 

D. — Che importanza lei attri-
bvisce alia lotta in favore della pa
ce, della coesistenza e della disten-
sione, dal punto di vista dello svi-
luppo della cultura, sia in Occiden-
te che in Oriente? 
: • R. — Compito degli uomini di 
cultura e di favorire, anche per I 
paesi socialist!, un rapporto tra po
litica e cultura che non sia di mec-
canica subordinazione della secon-
da alia prima, bensi un rapporto 
dialettico. La concezione che della 
cultura ha avuto Stalin e invece di 
una partiticitd della cultura : che 
pud essere valida'solo per un breve 
periodo di acuta crisi rivoluzionaria 
e che egli voile invece continuare 
per un'intera epoca storica. Cid era, 
in vn certo senso, coerente con la 
politica generate di Stalin che fu 
un grandioso modo di forzare il pro-
cesso rivoluzionario nelle strutture 
economiche e sociali coi mezzi della 
violenza e del terrore. Non e qui 
il luogo per esaminare se e fino a 
che punto quell'errore sia stato ne-
cessario. Ci importa invece notare 
come ogni tendenza, in URSS, a ri-
stabilzre una concezione pdrtitica 
della cultura, in un senso stalinia-
no, entri in contraddizione con la 
stessa politica generate sovietica. 
kruscioviana, di oggi. Una cultura 
che torna a essere propaganda, pro-
voca un impoverimento ideale che 
ostacola e frena la competizione pa
cifica col mondo capitalista. Com
pito dell'uomo di cultura, in quanto 
tale, e di opporsi a ogni ritorno 
della tentazione insita in ogni po
tere politico di volere una cultura 
di propaganda. La cultura e sem
pre * all'opposizione >, in quanto 
coscienza critica della realtd, in 
quanto ' denuncia dei suoi • limiti. 
Proprio in questa funzione, affer-
mando la sua autonomia, la cultura 
finisce per collaborare dialettica-
mente col potere socialista, col 
creare una nuova classe dirigente. 
Quanto piu alto sard il livello civi
le della societd sovietica, tanto piu 
alto sard'anche il livello civile di 
cui si fanno portatori il movimento 
operaio internazionale e la demo
crazia nel mondo, tanto piu alto 
sard anche il livello civile dell'am-
biente in cui not tutti viviamo e in 
cui il mondo va lentamente cer-
cando le sue nuove forme. 

Paolo Soriano 
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Il governo continua a tacere 

Conferenza stampa dei medici 
questo riggioa Roma 

I medici hanno indetto per 
questa sera alle 17.30, presto la 
Federazione degl: Ordini a Ro
ma, una conferenza stampa in 
cui fomiranno altri chiarimenti 
sulle ragioni che hanno spinto 
la calegoria alio seiopero nazio-
nale. Il governo continua a ta
cere mentre dilaga. invece. la 
inevitabile polemica per il ri-
corso alia iotta che negli am-
bicnti I'onrtOrvaiori. usi a Rtiar-
dare eternairente all'indietro. 
non ei si atten.ieva in un mo-
mento cosl critico come Quello 
elettorale. 

Asjebc dalle recriminazioni, 

perd, emergono interessanti 
cambiamenti nel cosiddetto - ce. 
to medio ». Si rileva che quello 
del medico e, ormai. per il 90 
per cento un lavoro dipendente. 
legato alia eorte di istituzioni 
sociali (enti mutualistici e ospe-
dali) di cui. anche a volerlo. 
non ci si pu6 piu d'^intere^sare 
oer isolarsi nella cosiddetta - li
bera profesfiione - I/agitazione 
libera profesoion'ata, cost forte 
due-tre meai addietro. 6 infatti 
in netto ribasso: anche fra i 
medici diviene generale la con-
vinzlone che non 6i po&sono 

chiedere pseudoriforme per tor-
nare indietro (libera professio-
ne). ma occorre andare avanti. 
verso la sbnrocratizzazione de
gli enti mutualistici e la loro 
fusione in un servizio 6anitario 
per tutti i cittadini. 
- In questa prospettiva ricono-

scimenti economici. possibilita 
d{ sviluppo ecc, sono possibili 
nella misura in cut si contrat-
tano i rapporti di lavoro e ci si 
interessa da vicino per vedere 
che cosa 6i deve fare per far 
marciare meglio tutta Torganiz. 
zazione sanitaria. Il primo ele-

mento e Taspetto positivo del-
1'agitazione in corso che esplo-
dera nello seiopero di gicvedl: 
la rivendicazione di una tariffa 
di mille lire a visita e alcuni 
passi in avanti verso l*unifica-
zione dei trattamenti nelle di
verse mutue. n secondo — la 
riforma dcll'organizzazione sa
nitaria — e argomento rinviato 
nel tempo come terrene di trat-
tativa col governo e di cui ci 
6fmbra non si pari! a sufficien. 
za. Eppure. i programmi elet-
torali dei partiti forniscono. a 
questo proposito, un utile ter-
reno di confronto e di dibattito. 

Dal nostro inviato 
FORLI', 1. 

€ Fanfani, fuori! *, « 71 po-
polo ti vuole! *. Siamo nel 
grande salone del municipio 
di Forli, zeppo di democri-
stiani. II « popolo > " e giu: 
migliaia e migliaia di citta
dini che hanno appena ascol-
tato il comizio di Fajetta. 
Accogliera il Presidente del 
Consiglio l'invito a scendere 
in piazza? II segretario pro-
vinciale della DC spiega in 
un angolo che il presidente 
e irremovibile. « Ma e un'oc-
casione straordinaria — dice 
un sacerdote vicino a noi — 
tutta la gente in piazza.'.. >. 

Poi il coro riprende. Sta-
volta, sono i - giovani delle 
prime file, gli c arrabbiati >. 
€ Piazza », <piazza!*t urlano. 
Ma Fanfani e come se non li 
ascoltasse, come se non li 
vedesse. < E' appena tomato 
da Bologna — dice uno — 
ed e stanco. ' Ha perso la 
voce >. E un altro: « A Bo
logna ha avuto uno scontro 
con Moro...». 

Siamo in mezzo ad un 
gruppo di dirigenti dc: <Non 
e stato uno - scontro », dice 
uno. cSemplicemente, sia Mo
ro che Fanfani hanno espres
so il loro punto di vista >, 
<Ma il punto di vista del 
partito chi lo espone, si pud 
sapere? >. 

Chi parla, adesso, e uno 
dei - giovani : * arrabbiati ». 
<Forse Scelba, dopodomani, 
a Bologna? >. • v-••••-•• r 

Timidamente" avanziamo 
una nostra personalissima 
opinione: <Ma allora questa 
non e una campagna elettd-: 
rale. Questo e un congresso. 
II giovane «arrabbiato» 
quasi ci abbraccia. «Ecco la 
parola giusta — dice — 6 il 
Congresso straordinario della 
DC. Ecco a che punto siamo. 
Ma la cosa tragica 6 che il 
Congresso e gia finito, e noi 
l'abbiamo perso >. 

« Noi chi? ». ' '' ' - x 

cNoi. Noi della "sinistra", 
ma anche voi fanfaniani... 
Ecco perche Fanfani non par-
la in piazza. Stiamo facendo 
un comizio di corrente dopo 
aver perso il Congresso. Ec
co la verita...*. • • - • . . . 

Un . intervento • congres-
suale, dunque, secondo gli 
stessi democristiani, il discor
so di Fanfani a Forli. Ma un 
" intervento " di una corren
te che sa gia di aver perso 
e che e portata percio ad 
affidarsi ad una sorta di lin-
guaggio testamentario. 

II discorso di Fanfani e 
zeppo infatti di cupi accen
ni ad un futuro che appare 
incerto e difficile. <Non vo-
levamo partecipare, nella no
stra qualita di uomini di go
verno, alia campagna eletto
rale. Ma ad un certo punto 
abbiamo sentito che spettava 
a noi portare chiarezza nel 
dialogo politico, cosi da non 
doverci - poi , rimproverare 
nulla». E ancora: «Siamo 
decisi a portare avanti la no
stra battaglia per il rinnova-
mento cristiano del paese, 
decisi ad andare fino in fon
do, a costo di restare ancora 
una volta soli..:». 

Chi parla e uno dei mas-
simi dirigenti della DC, uno 
dei ' responsabili maggiori 
della politica italiana di que
sti ultimi quindici anni. F 
il capo del governo in carica. 
Cos'e dunque questo tono da 
Cassandra, questa paura di 
"restar solo"?. 

Certo, il discorso di Fan
fani non e tutto qui. Ci sono 
anche le dichiarazioni solite 
che Fanfani va facendo in 
tutta Italia sulla necessita di 
dare piu voti alia DC e ai 
partiti di centro-sinistra. Ci 
sono le dichiarazioni strap-
pate da Moro sulla "conti
nuity" della DC. C'e, addi-
rittura, l'aperto omaggio al-
Ton. Moro. Ma tutto fe come 
oscurato da foschi presagi. 

Cosi, questo di Fanfani e 
il discorso sulla crisi: crisi 
di fiducia anzitutto verso se 
stessi. C e dunque la denun
cia del fatto che la DC si e 
spostata a destra: cosi, una 
ampia parte del discorso di 
Fanfani 6 dominata dalla cri
tica agli altri, a Moro, a Scel
ba. Ed ecco l'accenno al go
verno clerico - fascista di 
Tambroni, ecco, perfino, un 
accenno critico alia legge-
truffa, Poi Fanfani soggiun-
ge: < E* possibile che la ban
diera della pace debba anda
re soltanto. nelle mani dei co
munisti?*; segue l'apologia di 
La Pira, delle iniziative di 
Firenze, alle quali si deve se 

Agiubei ha " dovuto fare", 
sia pure malgrado la DC, il 
viaggio " da Mosca a Roma ". 

II discorso e tutto qui. Le 
parole di un isolato — e sta
to detto — che contribuisce 
a coprire a sinistra la DC, 
impegnata a spostarsi a de
stra, e a far si che ancora 
una volta, coi voti di tanti 
lavoratori, Scelba possa det-
tare le sue condizioni per il 
centro-sinistra o, addirittu-
ra, seppellire ogni traccia 
deH'" esperimento ". 

Che dicono, che fanno i 
repubblicani, qui in Roma-
gna, dove sono un partito di 
massa, in questa situazione? 

Dopo Fanfani ha parlato 
La Malfa. II suo discorso e 
stato ampio, serio, pieno di 
denunce e di proposte inte
ressanti. Ma tutto era basato 
su questo " falso" iniziale: 
c Scelba e una stella al tra-
monto mentre Moro e Fan
fani sono astri che salgono ». 
Perche, dunque, attaccare la 
DC, che e cosi brava? Perche 
essere pessimisti quando le 
cose vanno cosi bene? • 

Fanfani e La Malfa hanno 
praticamente detto le stesse 
cose; ma mentre nel primo 
e'era la consapevolezza della 
crisi, in La Malfa cio che 
piu colpiva era l'assoluto si-
lenzio sul fatto che oggi la 
DC, ha rimesso in cassaforte 
ogni traccia del programma 
di centro-sinistra. La Malfa 
ha parlato come se la DC 
dell"' astro nascente" Moro 
non avesse dichiarato che le 
< Regioni o non saranno ros-
se o non saranno >, come se 
non avesse addirittura di
chiarato "chiuso" il "cauto 
esperimento". 

Ed ecco che un ampio pro
gramma di • rinnovamento 
viene presentato senza indi-
care agli elettori che, per 
attuarlo, bisogna ' anzitutto 
colpire la DC, quella di Fan
fani, di Moro e di Scelba. 

Perche questi silenzi cosi 
preoccupanti? 

Pajetta, che aveva aperto 
la grande giornata elettorale 
di Forli, ha affermato che i 
dirigenti repubblicani hanno 
preferito '•' andare alle ele-
mosine " invece che alia lot
ta. E* un'accusa grave, ma 
parlano i fatti: Macrelli si 
presenta al Senato a Raven
na con un simbolo che, ac
canto all' "edera ", * reca lo 
scudo-crociato, mentre a For
li, Cesena, Rimini i repubbli
cani, per il Senato, dovramio 
votare per i democristiani 
Donati, Medici e Zanini. Pur 
di avere un senatore, i re
pubblicani romagnoli hanno 
cioe ammainato il simbolo e 
stretto l'alleanza coi cleri
cal}. * •'.•"'.•/ 

Ecco perche La Malfa non 
attacca la DC: ma in questo 
modo non solo aiuta la destra 
clericale, ma anche Pac-
ciardi. 

L'aspetto piu grave della 
calda giornata elettorale di 
Forli ci sembra insomma qui: 
la sinistra d.c , gia sconfitta, 
tenta di salvare almeno 
l'onore (e aiuta Scelba), 
mentre il PRI non combattu 
piu, come se il problema fos
se quello di « amministrare > 
una vittoria e non di conqui-
starla. 
- Ma in piazza, la dove, tra 

un comizio e l'altro, comuni
sti, socialist!, democristiani, 
repubblicani hanno discusso 
dalle prime ore del pomerig 
gio sino a tarda notte, abbia
mo potuto avere la prova 
che, ancora una volta, sba-
glia chi non ha fiducia nel
la democrazia e nelle forze 
popolari. Abbiamo visto, an
zitutto, che fra comunisti, re
pubblicani - e democristiani 
non vi sono piu steccati, cha 
le lunghe lotte unitarie di 
questi ultimi mesi. hanno la-
sciato tracce profonde. Per
che, se e vero che La Malfa. 
Fanfani e anche Nenni non 
indicano con chiarezza nella 
DC il nemico da battere, e 
anche vero, perd, che di di-
verso a w i s o sono i repubbli
cani, i socialist! e anche i 
cattolici che discutono acca-
nitamente in piazza. «Cio 
che non capiscono socialist'; 
e repubblicani e che il paese 
e dominato dalla spinta a si
nistra, che c'e l'esigenza del-
l'unita di tutta la sinistra * 
ci diceva il responsabile del
la commissione di propagan
da del PCI — « e saremo una 
altra volta noi, con la nostra 
forza unitaria, a liberare le 
forze nrigioniere della destra 
e di Pacciardi». 

Adriino Guerra 

Dopo 114 giorni di seiopero 

New York «rinasce» 

tornano i giornali 

NEW YORK — I viaggiatori della metropolitana hanno di nuovo i loro chilo-
grammi di carta stampata per ingannare la noia nel lungo viaggio attraverso la citta. 

RAI-TV: Lajolo 
denuncia 
gli abusi 
della 0.C. 

H compagno on. David La
jolo ha inviato una lettera al 
sen. Jannuzzi, presidente del
la Commissione ° parlamentare 
di vigilanza ' sulla RAI-TV. 

II compagno Lajolo denun
cia l'abuso che la DC sta sem
pre piu facendo di strumenti 
di pubblica informazione, qua
li appunto sono la radio e la 
televisione, per la sua- propa
ganda. In proposito. il depu-
tato • comunista porta • alcuni 
esempi: sabato 30 marzo, su 
otto comizi di cui riferiva il 
Telegioraale delle 20.30, sei 
erano DC. nessuno del PCI: 
domenica 31, alio stesso Tele-
giornale, venivano trasmessi 
ampi brani dei discorsi di Mo
ro, Fanfani, Scelba, Forlani e 
Benedusi, restringendo al mas-
simo i resoconti dei comizi de
gli altri partiti. 

In merito ai reclami presen-
tati per lo scandalo della Fe-
derconsorzi . (reclami avanzati 
da lui stesso e da Bonomi), La
jolo chiede di porre a dlsposi-
zione della Commissione i do-
cumenti del Convegno di Roma 
indetto dal movimento «Gae-
tano Salvemini», «dai qualj si 
po*ra trarre utile materiale per 
approfondire tutta la qucstio-
ne>». 

Il compagno Lajolo ha solle-
citato - inoltre l'utilizzazione 
della radio regionale della Val-
le d'Aosta per la propaganda 
elettorale dei Partiti. 

' NEW YORK. 1. 
Dopo ben 114 giorni di seio

pero, i auotidiani newyorchesi 
sono riapparsi stamane nelle 
edicole e sono letteralmente an. 
dati a rubo tra folle di lettori 
in attesa. A Times Square. Vav-
venimento e stato celebrato con 
un ricevimento in piena regola. 
Lo aveva promesso Henry Mo-
dell, presidente dell'Associazio-
ne piccoli commercianti di New 
York, assicurando la dtstribu-
zione gratuita dei quottdtani, 
corredata da ottimo champagne. 
coriandoli, palloni e cotillons. 
L'affluenza e Ventusiasmo sono 
ttati tali da imporre Vinterven-
to della polizia, nel timore che 
la folia demolisse le parte di 
vetro. 

Gli abitanti della -citta del
le notlzie. danno fondo alia 
tunga fame spoaltando le edi-
cole in un tempo di gran lun-
ga inferiore a quello necessa-
rio alle rotative per riempirle. 
Secondo le prime valutazioni, 
la normale vendita quotidiana 
di S milionl e mezzo di copie 
k stata piit che superata. "Non 
ho mai visto sparire i giornali 
tanto rapidamente, in tutta ta 
mia vita', ha dichiarato un 
aiornalaio del Bronx, «li con-
segno come un robot*. • 

La New York Herald Tribu
ne, riprendendo il primo verso 
di un motivo di un popolare 
"musical", reca in prima pa-
pina a grandi caratteri il tltolo 
•Oh, che magnifica mattinata*. 
Il New York Times c uscito con 
un numero a 8Q pagine e con 
nn supplemento di dodici pa-
aine contenente un sommario di 
tutti gli avvenimenti interna-
zionali e nazionali dall'8 dicem-
hre, data di inizio dello seio
pero dei tipografi, ad oggi. II 
prezzo dei due giornali e rad-
doppiato: died centesimi di dol-
laro in luogo dei tradizionali 
cinque. 

Invariato e fl prezzo del Dal
ly News, che e uscito a sessan-
taquattro pagine, con un titolo 
in prima pagtna a caratteri di 
icatola: «Bene, eccoci qui*. E 

piu sotto: " Abbiamo notizie 
per voi». Sulla pagina spicca 
anche una fotografia del sinda-
co di. New York, Robert Wa
gner, ai cui sforzi si deve in 
gran parte il superamento del
la controversia. La prima pagi
na del Daily Mirror si apre a 
sua volta con questo titolo: 
' New York e resuscitata *. E 
sotto: * Vi dicemmo: arriveder-
ci, ed eccoci qui dopo 114 
giorni *. 

Tutti i giornali dedicano edi
torial! alio seiopero sottolinean-
do la necessita di esaminare 
adeguatamente lo stato delle 
relazioni tra padronato e lavo
ratori negli Stati Uniti. * Uno 
seiopero delta portata di quel
lo che si e appena concluso — 
scrive il New York Times — 
non ha wincitort: non hanno 
vinto i lavoratori, ne i datori 
di lavoro e, certamente, neppu-
re i lettori». n New York Daily 
Mirror scriue che -dovrebbe 
essere ormai evidente per tut
ti che le relazioni tra datori di 
lavoro e lavoratori nel nostro 
paese sono malate, malate. ma-
late *. 

Lo seiopero ha avuto inizio, 
come si ricorderd, 1'8 dicembre 
1962 nelle tipografie del New 
York Times. Daily News. Jour
nal-American e Worl-Teiegram 
and Sun. Poco dopo altri cin
que quotidiani newyorchesi so-
spesero le loro pubblicaztont: il 
Mirror, lo Herald Tribune, il 
Post, lo Star Journal e Press di 
Long Island. Vaccordo per la 
composizione della vertenza e 
intervenuto una settimana fa c 
in base ad esso i tipografi han
no avuto un aumento settima-
nale equivalente a 12,63 dollari. 
Gli editori hanno avuto un dan
no economico pari a 101250.000 
dollari. 

II sindacato dei foto-inciaori 
era I'ultimo che ancora si op-
poneva alia ripresa del lavoro. 
I foto-incisori si sono espressi 
per la ripresa del lavoro con 
213 voti favorevoli e 104 con-
trari. 

In vendita presso la 
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