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Carocci: i comunisti 
garanzia effettiva 

delle liberta di tutti 
II perchfe della sua candidature] rfeNe liste del PCI - Dagli operai 
agli artisti al cittadino medio - II rdpporto dialettico tra politico 

e cultura nel socialismo - Centro sinistra e gollismo 

Alberto Carocci e candidate del 
Partita comunista per le elezioni 
alia Camera e al Senate E' un indi-
pendente, che ha sempre e soltanto 
svolto opera di organizzatore di cul
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-
slone sono, nel loro fondo, molto 
semplici e si possono riassumere in 
questa proposlzlone: il PCI e oggi 
la sola reale grande forza organiz-
zata esistente nel Paese. rapace 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? 

K. — I motivi per cui quel 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 e'e 
in ciascun uomo, alia paura, al-
Vodio, e su questi sentimenti si ba-
sano per assicurarsi una base di 
massa che dia loro la continuitd 
della direzione politico. Quanti cttti-
. U idioti* si trovano tra coloro che 
danno il loro vote'a questi partiti! 
Ogni volta che, nella mia attivitd, 
ho aprontato i grandi problemi del
la liberta dell'Italia 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 
nominato 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 verita 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 societd che e dominata dai mo
nopoly i quali I'hanno asservita a 
se stessi tutta quanta: non piii sol
tanto gli operai delle fabbriche, ma 
anche gli impiegati. I piccoli e medi 
imprenditori, tutti I cittadinl. Oggi 
I'impiegato, il piccolo e medio im-
prenditore, insomma il cittadino 
medio, non pud piii 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 internazionate euro-
pea e dominata dal gollismo che, 
affermatosi in Francia, presenta un 
dinamismo e una energia che non 
possono non preoccupare ogni de-
mocratico. Che cosa e il centro si
nistra nella sua essenza odierna? £* 

Alberto Carocci, scrittore e avvo-
cato di fama, e nato a Flrenze nel 
1904. Negll annl Intorno al 1930 si dl-
stinse tra I piu attlvi narrator! del-
I'avanguardia letterarla italiana. Del 
1923 sono I suol primi scritti (« Quat. 
tro tempil ». • La confesslone ») ; del 
1929 e del 1930 altri racconti e - II 
paradiso perduto ». Da segnalare art. 
cora, oltre a «Un ballo degli Angrl-
so mi • (1936), stud! sagglsticl 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 dl cultura, che vede l| suo 
nomg legato alia fondazione dl al* • 
cune delle rivlste piu significative dl 
questo trentennio. Bast! cltare «So
laria », che esercito un grande Influ*. 
so sugll orientamenti e I'evoluzione 
della giovane narrativa Italiana, non. 
che «La riforma letterarla*, dlretta 
In collaborazione con Giacomo Noven. 
ta. Con «Argomenti », che nel 1942 
e 43. fu coraggiosa bandiera dl an* 
tifascismo e poi con • Nuovi Argo
menti », che tutt'ora dlrige con Al
berto Moravia, Carocci ha compluta-
mente manifestato una vocazlone di 
uomo di cultura attentlsslmo al gran
di temi umani, social!, politic! che si 
intersecano con il iavoro letterario. 
Non a caso • Nuovl Argomenti », per 
le coragglose documentazionl offer-
te (da quella sul bandit! dl Orgoso-
lo all'inchiesta sulle condiztonl di l i 
berta alia Fiat, alle pagine dl Danl-
lo Dole! suila SIcllia) ha dovuto spes. 
so affrontare rlgori censoril e flludl-
ziarl. Classiche sono ormai le In-
chieste condotte dalla rlvista dl Ca
rocci e Moravia sul signlficato del 
X X e del X X I I Congresso del PCUS. 

it 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 
sto tentativo sta purtroppo riusce 
do, come dimostra Vatteggiamenjto 
dell'ala maggioritaria della dir 
ne socialista. Quindi, se fino OJ un 
anno fa le forze di opposizionf de-
mocratica. doe le forze gararui che 
ogni tentativo reazionario e mutori-
tario sarebbe stato fermatoj, erano 
costituite dal PS1 e dal PCI, oggi 
queste forze sono costituite, nello 
schieramento dei partiti/ dal solo 
PCI. Se fi J a un anno o due fa 
un intellettuale indipenfiente pote-
va vedere indifferentemente la ga
ranzia politico dei suoi ideali nel 
PS1 o nel PCI, oggyla situazione 
e cambiata. InoltreJ in questa si
tuazione, che restnnge e non aU 
larga Varea demoaratica, e sempre 
posstbile che le/classi dirigenti, 
quando si trovefanno di fronte a 
una crisi improjvisa (per esempio, 
un ristagno nella economia, oppure 
un'acuta e pralungata tensione in-
tcrnazionale) ft cambino spolla al 
fucile>, get fino alle ortiche un 
centro sinistra ormai spremuto e 
inutile, e cfdano alia tentazione di 

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

1^ — Se esiste, in politica inter
na, questo dilemma di liberta o rea-
zione.^quale le sembrano le scelte 
decisiveN^el domani in politica in-
ternazional^? 

R. — Comeprospettiva di fondo 
si pud affermore che il dilemma, 
per il domani, non sia soltanto se 
il mondo sara cafiiUilista o sociali
sta. II dilemma e sell mondo di 
domani sard, socialisth^o non sard 
piii, perche distrutto dotta guerra 
termonucleare. Abbiamojerma fe-
de che il mondo di domani sard 
socialista. Piuttosto, il vero prqble-
ma, e come si arriverd al sociali
smo: se attraverso la pace, -la co 
sistenza e la democrazia oppure at
traverso guerre parziali, la dittatu-
ra della destra e la necessaria vio-
lenza rivoluzionaria. Lavoriamo 
perche si avveri la prima alterna-
tlva. Per questo, anche, ho voluto 
dare il mio contribute 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 rlducendo al mini-/ 
mo le lacerazioni, raccogllendo 9 
potenziando quanto di positivo/e 
stato create dalle Hbertd umani 
stiche. 

D. — Che importanza lei rfttri 
buisce alia lotta in favore deUa pa
ce, della coesistenza e della jflisten-
sione, dal pinto di vista dello svi 
luppo della cultura, sia injOcciden 
te che in Oriente? 

R. — Compito degli/uominidtz 
cultura e di favorire, Anche per i 
paesi socialisH, un rapjporto tra po
litica e cultura che non sia di mec-
canica subordinaziojfe della secon-
da alia prima, bensi un rapporto 
dialettico. La confezione che della 
cultura ha avutoJStalin e invece di 
una partiticitd/della cultura che 
pud essere valiaa solo per un breve 
periodo di acuta crisi rivoluzionaria 
e che egli vfille invece continuare 
per un'intera epoca storica. Cid era, 
in un certtf senso, coerente con la 
politica generate di Stalin che fu 
un grandjoso modo di forzare il pro-
cesso ripoluzionario nelle strutture 
econortttche e soclali coi mezzi della 
violenza e del terrore. Non e qui 
il lupgo per esaminare se e fino a 
che/punto quell'errore sia stato tte-
cea&ario. Ci importa invece notare 
came ogni tendenza, in URSS, a ri-

'abilire una concezione partitica 
ella cultura, in un senso stalinia-

no, entri in contraddizione con la 
stessa politica generate sovietica. 
krusdoviana, di oggi. Una cultura 
che torna a essere propaganda, pro-
coca 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 delta 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 lirello civile dt 
cui si fanno portatori il movimento 
operaio intemazionale 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. 

L'amara storia del mi-

natore Ellis Grigsby, in 

una cittadino dove «la 

prosperita e andata via» 

ai centro di una inchie-
ATLANTA — Disoccupatl ad un crocevia, in attesa di un ingaggio. E' uno spettacolo che diviene ogni C f f l | l l N f i W S W f i f i R 
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L'esercito dei seirca Iavoro ha superato 
i cinque milioni e continua ad accrescersi 

Nessuno sa come fermarlo 

i 

Nostra tenrizio 
NEWYORK, aprile. 

< Non siamo alia fame, ba-
date. Ma non mangiamo a suf-
ficienza*f dice Ellis Grigs-

vpy, minatore disoccupato di 
Hardhnrly, nel Kentucky, e 
figurar centrale del servizio 
di ukn dodici pagine che il 
settimannle Newsweek dedi 
ca7 al «rproblema economico 
numero ^ino > degli Stati 
Uniti. n Oolto di Grigsby, 
una faccia Njcura, segnata, 
campeggia sul^a copertina 
della rivista, in stgdente con-
trastd con le tradfakmali im-
magini oleografiche\Le pa 
role che fanno da leggenda 
al titolo, trascritte dall'in-
tervista che e nelle pagin^vUi- lattuga racimolate al mer-
terne, hanno anch'esse uiycato. Thomas Pastellak e 
suono iiiusitato, allannanter* 

LMnviato e il fotoreporter 
di Newsweek sono stati a 
Hardburly, la descriyono co
me jt|fa;:cittadina cfcve c 1st media della disoc^upazione e 

Paolo Soriano 

prosperita si e • fermata un 
poco ed e andata via >. La 
baracca in cui Grigsby vive 
con sua moglie e i suoi cin 
que figli b su una collina; 
una costruzione rozza, non 
tinteggiata, con una veranda 
letteralmente tappezzata di 
tela di sacco, a difesa contro 
il fango e la polvere di car-
bone che sommergono le stra-
de. L'uomo e alto; ha le guan 
ce scavate, la barba lunga, 
occhi che «conoscono la tri-
stezza e Tawilimento >. Per 
difendersi dal freddo — «il 
genere di freddo umido e pe-
netrante che Iddio riserva al 
la fanteria e alia povera gen 
te > — ha una vecchia stufa 
a carbone. 

Ellis Grigsby e disoccupa
to dallo scorso settembre. Pri 
ma, manovrava un*escavatri-
ce, ed era arrivato a guada-
gnare fino a venticinque dol-
lari al giorno. II progresso 
delle attrezzature. ha chiu 
so le miniere meno ricche, e, 
tra queste, trentadue delle 
trentatre operanti a Hard-
burly. Ne e rimasta una, che 
impiega solo operai non 
iscritti ai sindacati, con sa-
lari di sei dollari al giorno. 
In casa dei Grigsby vi sono 
ancora un vecchio televisore, 
un vecchio frigorifero, una 
vecchia lavatrice. Ma la fa-
miglia, compresi i tre ragaz-
zi piu grandi che vanno a 
scuola, vive delle <ecceden-
ze » alimentari distribuite dal 
governo — latte in polvere, 
farina gialla, formaggio e pa 
sta d'arachidi — o di « scam 
bi> con i vicinL «Sembra 
che al mondo non ci sia piu 
cibo per i bambini» b Tama 
ro commento della signora 
Grigsby. 

E* una storia tipica? Sem-
bra di si. Certo, commenta il 
settimanale, non * la disoc-
cupazione del '30, con i suoi 
ricordi tragici: grazie alle in 

gogna non avere. E io non 
posso dare loro nulla*. An 
thony Rocha, diciassettenne 
di Atalanta, ha lasciato gli 
studi due settimane prima di 
Natale c perche non voleva 
continuare a gray a re sul sa-
lario del padre >; ma ha cer-
cato invano un Iavoro: mez
zo milione di giovani sono 
nella sua situazione. L'esser 
negro a Chicago, dove i ne 
gri formano il tredici per 
cento della forza Iavoro e il 
quaranta per cento della di 
soccupazione e <il peggiore 
handicap* di Buster Taylor, 
che l'automazione ha scac 
ciato dalla sua fabbrica di 
carne in scatola e che si e ri 
dotto a vivere di patate e 

Dopo 114 giorni di sciopero 

New York «rinasce» 
tornano i giornali 

ito a dicembre, a pieni 
i, da un corso di elettro-

nica, ma non e'e Iavoro per 
lui iff^Pennsylvania, dove la 

/ I dennita e ai diversi program 

II governo continua a tacen 

Confferenza stampa dei media 
questo pomeriggio a Roma 

I medici hanno indetto per 
questa sera alle 17,30, presso 
la Federazione degli Ordini 
a Roma, una conferenza 
stampa in cui forniranno al-
tri chiarimenti sulle ragioni 
che hanno spinto la catego-
ria alio sciopero nazionale II 
governo continua a tacere 
men tre dilaga. invece, l'ine-
vitabile polemica p e r i l ri-
corso alia lotta che negli 
ambienti conservatori, usi a 
fUMdar* •ternamente all'in-

dietro, non ci si attendeva 
in un momento cosi critico 
come quello elettorale. 

Anche dalle recriminazio-
ni, per6, emergono interes-
santi cambiamenti nel cosid-
detto « ceto medio ». Si ri le
va che quello del medico e, 
ormai, per il 90 per cento 
un Iavoro dipendente, lega
to alia sorte di istituzioni 
social! (enti mutualistici e 
ospedal!) dl cui, anche a vo-

lerlo, non ci si pu6 piu di-
sinteressare per isolarsi nel
la cosiddelta «libera profes-
sione». L'agitazione libero-
professionistica, cosi forte 
due-tre mesi addietro, e in-
fatti in netto ribasso: anche 
fra i medici diviene gene-
rale la convinzione che non 
si possono chiedere pseudo-
riforme per tornare indietro 
(libera professione), ma oc-
corre andare avanti, verso la 

sburocratizzazione degli enti 
mutualistici e la loro fusione 
in un servizio sanitario per 
tutti i cittadini. 

In questa prospettiva rico-
noscimenti economic!, possi-
bilita di sviluppo ecc. -. so
no possibili nella misura in 
cui si contrattano i rapporti 
di Iavoro e ci si interessa 
da vicino per vedere che co
sa si deve fare per far mar-
ciare meglio tutta Torganiz-
zazione sanitaria. 

mi di «aiuto>, molti posso
no continuare a pagare il ri* 
scatto per le loro abitazioni 
e non e'e piii il pietoso spetta
colo ' delle «code >. Ma il 
dramma b reale, e «senza 
speranza », per milioni di la-
voratori. Su 4,9 milioni di 
senza Iavoro, inoltre, ce ne 
sono 2,2 che hanno esaurito 
il diritto aH'indennita, e il 
loro numero cresce di qua-
rantamila la settimana. Mi
lioni di altri non figurano 
nelle statistiche. E il peso 
maggiore ricade sui piu indi 
fesi: il vecchio e il giovanis 
simo, il negro, l'uomo delle 
zone depressc, l'uomo di bas-
sa o nessuna qualifica, la 
vedova. 

Altre interviste, in breve. 
Alfred Michel, un vecchio 
metallurgico di West Mifflin. 
nella Pennsylvania, e da an* 
ni in attesa di un reimpiego 
presso la U.S. Steel. « Non mi 
preoccupo per me — dice — 
ma per le mie bambine, che 
crescono. Hanno bisogno di 
vestiti , di scarpe, di ci6 che 
le altre hanno e che fa ver 

assai piuSaLja .di quella na
zionale.' ">^ 

Ecco altri das! tipici. E to 
elenco si allungaVAlmeno uno 
su cinque lavoratori america 
ni sara disoccupatoNiei pros-
simi mesi delTanno. Almeno 
altri 2,6 milioni vedraraao ri-
dotte le loro ore di lavtjro. 
Almeno una persona su un-
dici nelle trenta piu grandi 
citta della Confederazione 
continuera a vagabondare 
per le strade in cerca di un 
« posto » che non e'e. In nes-
sun settore il paradosso del
la «poverta in mezzo alia 
ricchezza > sari cosi acuto 
come nel nucleo centrale del 
problema, dove ci saranno al
meno cinque milioni di per-
sone — met4 di loro capifa 
miglia — senza Iavoro per 
quindici settimane e forse 
piu. Il ritmo dello svilup
po produttivo si mantiene in 
fatti basso, la forza lavorati 
va continua a crescere e la 
automazione <fa fuori> an-
nualmente 1,5 milioni di po-
sti di Iavoro. 

I rimedi? Per i giovani, i 
forti, i risoluti, 1'emigrazione 
e, di fatto. Tunica via d'usci 
ta. Ma Ellis Grigsby di cui 
si e parlato piu innanzi, non 
vuole lasciare la sua barac
ca di Hardburly. «Questo 
posto e mio >, dice. Altri non 
possono. Gli uomini di puma 
della grande industria hanno 
altri suggerimenti, come Hen 
ry Ford n , della Ford Motor 
Co., Roger Blough, della US. 
Steel, e Ralph J. Cordiner, 
della General Electric, per i 
quali il problema e di « edu 
cazione >, o come Thomas J. 
Watson Jr. della Internatio
nal Business Machine: che 
chiede ai padroni «un mag-
gior senso di responsabQita 
sociale». Walter Reuther e 
George Meany, dell'AFL-
CIO, sono per una settimana 
piu corta. Altri ancora am-
mettono, sotto voce, che non 
vi sono soluzioni, e che gli 
Stati Uniti devono cimpa-
rare a vivere» con alte per-
centuali di disoccupazione. 

Tra i pareri sentiti dagli 
inviati de! settimanale ci so
no anche interrogativi bru-
cianti, ed uno e posto dal 
gia citato Meany, in termini 
che Newsweek definisce en-
fatici. «Pu6 il sistema capi-
talistico soprawivere — chie
de il massimo leader sinda-
cale — con una quota di di
soccupati che negli ultimi 
dieci anni e stata permanen-
temente oltre il livello del 
cinque per cento ed ora ten-
de a salire oltre il sei? Pos-
siamo soprawivere e conti
nuare ad essere i leaders del 
mondo libero? ». Enfasi o no, 
e la preoccupazione che si ri-
trova al fondo dei messaggi 
di Kennedy, il cui program-
ma appare m qualcuno <un 
pigmeo chiamato a fare un 
lavorc da gigante >. 

b. 

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

NEW YORk, 1. 
Dopo ben 114 giorni di scio

pero, i quottdiani newyorchesi 
sono rtapparsi stamane nelle 
edicole e sono letteralmente an-
dati a ruba tra folle di lettori 
in attesa. A Times Square, I'av-
venimento e stato celebrate con 
un ricevimento in piena regola. 
i o aveva promesso Henry Mo-
aell, presidente dell'Associazio-
ne«j)tccoH commercianti di New 
forltf assicurando la distribu-
zione\gratuita dei quotidiant, 
corredata da ottimo champagne. 
coriandoij, palloni e cotillons. 
Uaffluenzke Ventusiasmo sono 
ttatl tali dffxtmporre l*intert>en-
to della poltzia, nel timore che 
ta folia demolUse te parte di 
vetro. \ 

Gli abitanti detZa - cittd del
le notiziem danna< fondo alia 
lunga fame spogliando le edi
cole in un tempo di\ran lun-
aa inferiore a quello\ecessa-
rio alle rotative per riempirlc. 
Secondo le prime valutaxloni, 
la normale vendifa quotidhvta 
di 5 milioni e mezzo di co, 

ho mai visto svarire i giornali 
tanto rapidamente, in tutta la 
mia vita*, ha dichiarato un 
giornalaio del Bronx. *H con-
segno come un robot*. 

La New York Herald Tribu 
ne, riprendendo il primo verso 

n musicalH, reca in prima va
gina a grandi caratteri il titolo 
*Oh, che magnified mattlnata*. 
H New York Times e uscito con 
un numero .a SO pagine e con 
un supplemento di dodici pa
gine contenente un sommario di 
tutti gli avvenimenti interna-
zionalt e nazionali dall'S dicem-
bre, data di inizio dello scio
pero dei tipografi, ad oggi. 11 
prezzo del due giornali e rad-
doppiato: dieci 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 vagina a caratteri di 
-catola: »Bene, eccoci qui*. £ 
piu sotto: 'Abbiamo notizie 
per t>oi*. Sulla pogina spicca 
anche una fotografia del sinda-
co di New York, Robert Wa
gner, ai cut sforzi si deve in 
gran parte il superamento del
ta controversia. La prima pagi-
na del Daily Mirror si apre a 
sua volta con questo titolo.* 
'New York e resuscitate*. E 

k stata piu che superata. 'Non sotto: *Vi dlcemmo: arriveder-
ei, ed eccoci qui dopo 114 
gifrrni*. 

Thai i giornali dedicano edi-
torialt^ajto sciopero sottolinean-
do la necessita di esaminare 
adeguatamente Io stato delle 
relazioni tra*wadronato e lavo-

di un motivo di un popolare'ratori negli Shut Uniti. *Uno 

sciopero della portatc di quel
lo che si e appena concluso — 
scrive il New York Times — 
non ha vincitori; non hanno 
vinto i lavoratori, ne i datori 
di Iavoro e, certamente, neppu-
re i lettori *. « New York Daily 
Mirror scriue che "dovrebbe 
essere ormai evldente per tut
ti che le relazioni tra dutori di 
Iavoro e lavoratori nel nostro 
paese sono malate, malate, ma-
late *. 

Lo sciopero- ha avuto inizio. 
come si ricorderd, V8 dicembre 
1962 nelle tipografle del New 
York Times. Daily News, Jour
nal-American e Worl-Telegram 
and Sun. Poco dopo altri cin
que quottdiani newyorchesi so-
spesero le loro pubbltcazioni: il 
Mirror, Io Herald Tribune, il 
Post. Io Star Journal e Press di 
Long Island. L'accordo per la 
composizione della vertenza * 
intervenuto una settimana fu * 
in base ad esso i tipografi han
no avuto un aumento settima
nale eauivalente a 12,63 dollari. 
Gli edttori hanno avuto un dan-
no economico pari a 101250.000 
dollari. 

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

In vendita presso la 

DISCOTECA RINASCITA 
l'attesa registrazione di successo mondiale 

M. MUSSORGSKY 
«Qiradri di una esposizione» 

nello perfotta •secuzione del grande 

pianisfa soriefico 

S. RICHTER 
microsolco di 33 giri (nuova serie alta fedelta) 

Lire 2.000 

AFFRETTATEVI A CHIEDERLO 
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