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La richiesta del boia Franco deve essere respinta 

di estradizione 
Messaggero 

Le buaggini » 

L'indagine sui motivl 
dell' avanzata comnnista 
nelle elezioni del 28 apri-
le ha ricevuto ieri,gra-
zie ad tin lungo articolo 
di Cesare Zappulli sul 
Messaggero, un contribu
te illnminante. 

Per prima cosa, vi si 
stabilisce che il milione , 
di voti comnnisti in piii 
< non e stato tin colpo da 
niente » giacche, come su-
bito dopo con plastica im-
magine viene ribadito, la 
democrazia italiana < crc-
deva di navigare tranquil' 
lamente verso la quarta 
legislatura ed invece il 
carico nella stiva era cosi 
male assicnrato che d'im-
provviso ha sbandato su 
un fianco ». E ognuno sa 

'quanto siano pericolosi 
questi sbandamenti 

Nasce dunque, per I'im-
maginifico Zappulli, un 
problema: trovare chi sin 
stato ad assicurare il ca
rico cost male. Il proble
ma deve essere risolto con 
urgenza, perche Vltalia, 
in fatto di democrazia, 
« e ancora meno che mi-
norenne e percio, a non 
sorvegliarla,' c'e -~ rischio 
che per un capriccio o 
una bizzaria infHi la testa 
fra le sbarre del balcone > 
o si spenzoli nel vuoto o 
dia fuoco alia casa ». 

Sembrerebbe dunque 
che questa Italia abbia 
dato tanti voti in piii ai 
comunisti' semplicemente 
perche deficiente. In reaU 
ta, Zappulli non si con-
tenta di una ipotesi come 
questa, pur se cost sugge-
stiva. No, la ragione vera 
e un'altra; e che mentre 
i partiti democratici di- : 
scutevano fra lorpdi cose . 
incomprensibili, n*PC7 si ' 
dedicava ' notte ' e giorno " 
al •« lavoro sull' uomo >, 1' 
sfruttando : i malumori, '• 
sobillando gli insoddisfat- \ 
ti, particolarmente nume-
rosi in Italia * dove la . 
politico e in primo luogo 
sfogo di animosita e di 
invidie*. "•••-, ; 

E c'e di piii. Mentre il 
PCI conduceva quest'azio-
ne abile, astuta e insi-
nuante, sostituendosi alio 
Stato nella educazione po
litico delle masse e anche 

in biiona parte del suoi 
*compiti amministrativi*, 
gli * apparati»_ tdegli al-
tri partiti, e sopratiutto 
delta DC si basavano sol-
tanto sulla propaganda 
dell'ultima ora. « sulle tec-
niche subliminali, sulle 
parole d'ordine e altre 
buaggini del genere per 
convincere la gentel che 
in- Italia stava comincian-
do un'era nuova, sebbene 
fino ad oggi nessuno an
cora abbia capito dove 
sta la novita». A fron-
teggiare I'intraprendenza 
del PCI, recrimina Varti-
colista del Messaggero, 
sono stati mobilitati « gio-
vani sconsiderati e ambi-
ziosi, gente procacciante, 
piii ansiosa di mietere che 
di seminare >. II che, co
me giudizio sulla classe 
dirigente dc e i suoi Sar-
ti e Ciccardini, non suo-
na benevolmente. 

Il ragionamento di Zap
pulli . non fa una grinza. 
C'e solo un trascurabile 
interrogativo da porre: in 
quale delle suddette cate-
gorie ritenga lo Zappulli 
stesso di dover essere 
classificato, insieme al-
Vapparato di cui fa parte? 
La collezione del Messag
gero e infatti li a testi
monial che in fatto di 
« buaggini > t Sarti e i 
Ciccardini non erano dav-
vero soli. Due esempi pos-
sono bastare: il 23 aprile 
si scriveva che < in Emi
lia il comunismo non sa 
indicare un obiettivo > 
(con firma di Zappulli); 
il 14 aprile, sempre il 
Messaggero asseriva che 
in Umbria « la DC ha vi
brato duri colpi al mono-
polio delle sinistre ». Pre-
visionl, come ognuno ha 
potuto costatare, azzec-
catissime. •-.-- - \, •. 

L'invettiva contro gli 
< apparati * e le persone 
che " non • hanno capito 
niente del comunismo in 
Italia e dunque giusta, ma 
a una condizione. Che tra 
coloro che devono andare 
a riporsi figurino in pri
ma fila Cesare Zappulli 
e i suoi colleghi del Mes
saggero. 

gh. 

Per « Vita di Galileo » 

Milano: la DC 
contro Brecht 

Dalla nostra redazione 
- MILANO, 10 

Ieri sera, nel cortso della se-
duta del Consiglio comunale di 
Milano. • il gruppo democri-
stiano ha sferrato un duro at-
tacco all'indirizzo culturale del 
Piccolo Teatro e segnatamente 
contro la messa in scena del-
1'opera di Bertolt Brecht Vita 
di Galileo che sta riscuotendo 
in questi giomi unanimj ed 
entusiastici conseiBi di critica 
e di pubblico . 

Si e fatto portavoce dei ma
lumori dc il dr. Lino Mon-
lagna il quale, dopo aver pre-
messo ampie manifestazioni di 
etima per l'Ente del Piccolo 
Teatro e per coloro che lo 
dirigono. ha dato poi la stura 
ad una eerie di riserve sulla 
opportunity di rappresentare 
Topera forse piu importance di 
Bertolt Brecht accusato. per 
l'occasione. di ossersi abban-, 
donato «<al!e sue antipatie ed' 
ai suo od:o emozionale. senza 
r&pettare la verita etorica -. 

Certamente questo episodio. 
che va vioto come una delle 
innumerevoli manifestazioni dj 
intolleranza da parte degli 
ceDonenti democristiani. viene 
ad assumere. invece, una di-
meneione d'estrema gravita sol 
che £i pensi alia cede ecelta 

: dai dr. Montagna per dar 6fo-
go a certi umori che niente 
hanno a spartire con la preoc-
cupazione ragionevole che il 
Piccolo Teatro abbia a svol-

: gere una sempre piu proficua 
• opera culturale. • 
••'- Il dr. Lino Montagna. infatti. 
inon «i e peritato di affermare, 

. in pieno Coneiglio comunale, 
* che il Galileo di Brecht e una 
. ' rispolveratura di tutto le con-

tumelie contro il Criotianeaimo 
'-, • la Chie^a cattolica che fu-
> rono gia cnvallo di battaglia 
.-• degli anticlerical) di ottant'an-
1 ni fa. 

Ma, oltre al tCoto di Brecht. 
sempre a detta deiresponente 
dc, • pid di quclio indispo-

nente. vi e la regla di Giorgio 
Streheler. A questi e 6tata fat-
ta colpa di aver «ricreato -
con una direzione «eccelsa -
l'opera di Brecht, togliendole 
-quanto vi era di stantio e 
di manifesto propagandistico *. 

Dj qui la sbrigativa conclusio-
ne del dr. Montagna: - Brecht lo 
conosciamo abbastanza. ne eap-
piamo oiu di quanto non si gap. 
p:a di altri grandi autori italia-
ni e stranieri. Laeciamolo da 
parte P.er un po*». Coai sic et 
simpliciter: naturalmente ogni 
commento e superfluo. 

D'altra parte, come a euffra-
gare la fonte del -d i r i t t o - a 
censurare in pieno Consiglio co
munale i criteri di ecelta del 
cartellone del Piccolo e l'impo-
stazione delle regie, l'interven-
to e stato coronato con l'ordine 
del giorno per uno stanziamen-
to, a partire dal 1963. di cin-
quanta milioni (proposta sulla 
quale i comunieti concordano. 
ma perche sia potenziata e 
non condizionata l'autonomia 
dell'Ente). 

La gravita della presa di po-
siztone del gruppo d.c. che 
tende a togliere ogni autono-
mia al Piccolo Teatro. subor-
dinandone le scelte cultural! a 
compromeesi con II potere lo
cale. e stata respinta dal com-
pagno socialista Jori. 

«Quando ci si riferisce — 
egli ha detto — a lavori che 
resteranno nella storia del tea
tro. nessuna rieerva e plausi-
bile. Entrare in merito del te-
sto della Vita di Galileo e. in 
Coneiglio comunale^ quanto 
meno inopportuno. Il visto 
concegfio dal Minifitero per la 
rappreaentazione di quest'ope-
ra 6olJeva la direzione del Pic
colo da ogni responeabilita. E 
poi sj ricordi che. oltre ai 5 
testi di Brecht. il Piccolo ha fl-
nora rappresentato 11 testi di 
Shakespeare, 8 di Pirandello, 
6 dt Goldoni. 3 di Ibsen e altri 
testi come le Laudi e L'assas-
sinio nella cattcdraie ». 

L'ultima decisione al ministro Bosco - L'esponente spagnolo da 19 mesi in carcere 

Dalla nostra redazione 
:•.. ;... NAPOLI, 10. 

Un esponente del movi-
mento cattolico antifranchi-
sta, riparato in Italia per 
sfuggire alia polizia del dit-
tatore spagnolo, e stato colpi-
to da un decreto di estradi
zione ottenuto dal governo di 
Madrid sulla base di false ac
cuse per reati comuni. 

Si tratta dell'ing. Antonio 
Sanchez Aragon, da 19 mesi 
detenuto nel carcere di Pog-
gioreale e perseguito attra-
verso procedure non sempre 
limpide. Se il ministro della 
Giustizia non si opporra al 
decreto della magistratura. 
I'ing. Sanchez Aragon verrd 
consegnato alia polizia di 
Franco il 21 di questo me-
se. Il democristiano ministro 
della Giustizia si assumera 
la gravissima responsabilitd? 

L'esiliato spagnolo ha lan-
aiato agli uomini politici e a 
personalita della cultura un 
drammatico appello perche 
nel nome dei «principi li-
bertd diritto umano» inter-
cedano « presso autorita com-
petente a norma articoli 10 
e 28 della Costituzione per 
sospendere decreto concessio. 
ne. estradizione mio carico 
richiesto • governo spagnolo 
addebitando reato inesisten-
te ». II governo italiano non 
pud non ascoltare questo ap
pello, e respingere la richie
sta di Franco. Non e la pri
ma volta che il dittatore di 
Madrid, ricorre alle accuse 
di reati comuni b infamanti 
per colpire gli dntifranchisti 
sottraendoli alia protezione 
del diritto intcrnazionale; op-
pure per assassinarli, come 
ha fatto con Veroico compa-
gno Julian Grimau. , 

ll decreto di estradizione, 
stilato su richiesta del • go
verno spagnolo, e gia fir 
mato e prevede una proce 
dura eccezionale: il Sanchez, 
infatti. dovra essere « trasfe-
r i to alle carceri d i Genova: 
ivi posto a - disposizione di 
quella direzione perche lo 
consegni • al - comandante di 
una nave ba t ten te bandiera 
spagnola e diret ta , senza sea-
lo, ad un porto spagnolo, per 
essere) consegnato a - quella 
autor i ta di polizia ». Cosi, te-
stualmente, e scritto sul de
creto emesso dal Ministero 
di Grazia e ' giustizia • dello 
stato italiano, che dunque si 
appresta a consegnare un esi-
liato politico (che ha anche 
inoltrato esplicita domanda 
di asilo in territorio italiano) 
in mano al boia spagnolo. -•'• 

Ma chi e Antonio Sanchez 
Aragon, che il governo spa
gnolo rivuole con tanta ur
genza in patria e per il qua
le, nel corso di questi dician-
nove mesi di soggiorno nelle 
carceri italiane, sono state 
seguite — in molti cast — 
delle procedure davvero stu-
pefacenti? 

E' un ingegnere ncvale; un 
borghese democratico che, 
nel 1948 si iscrisse al parli-
to democratico cattolico spa
gnolo che, come gli altri par
titi politici di opposizione al 
regime di Franco, opera nel
la clandestinita. In quell'epo-
ca viveva in Morocco, a Ca-
salanca: nel 1954 — in se-
guito ai moti rivoluzionari — 
I'ingegnere fu costretto a fa
re ritorno in Spagna, dove 
fu assunto come capo sezione 
dell'ufficio : progettazio'ne e 
preventivazione del cantiere 
navale di Siviglia, costituito 
dall'impresa nazionale Elca-
no e dipendenie dall Istituto 
nazionale dell'industria. In 
seno a quest'industria il San
chez, che gia era un sorve-
gliato speciale della polizia 
politico (che tuttavia nessu
no prova riusci a trovare del
la sua attivita clandestina), 
inizio la sua battaglia demo
cratico. 

E la sua lotto ebbe sboc-
co nelle elezioni sindacali de
gli operai e degli impiegati, 
elezioni avvenute al princi-
pio del 1956. 

Per contrastare il passo 
alia reazione della direzione 
della fabbrica che minaccia-
va il licenziamento di alcuni 
operai e il blocco delle as-
sunzioni, egli si batte presso 
il governatore della provin-
cia di Siviglia. 

Questa esperienza pratica 
di lotto, intanto, . gli attiro 
u-na maggiore attenzione 
della polizia politico e la 
casa di Sanchez Aragon fu, 
varie volte, perquisita, sen
za risultati. -

Jl Sanchez, tuttavia, con-
tinuava la sua battaglia. E 
quatche tempo dopo, denun-
cid pubblicamente uno scan-
dalo di centinaia di milioni: 
Vimpresa di stato, infatti, 
aveva acccttato una comma-

sa per quattro navi da ca
rico della flotta colombiana 
ad un \prezzo inferlore 'al 
minimo accettabile; tale co-
munque da c'ausare una per-
dita di 500 milioni di pesetas. 
La vendita, oltretuttq, era 
stata concordata a bdratto: 
le navi contro alcune partite 
di caffe. E il prezzo di que-
st'uitimo era stato colcolato 
alia meta del suo costo effet-
tivo, in modo da consentire 
aidue generali e'all'ammi-
raglio che erano alia direzio
ne generate di rivendere la 
merce ad un prezzo doppio, 
a loro esclusivo beneficio., 

:- Antonio Sanchez fu co
stretto a dimettersi e a cam-
biare residenza. Cos\, nel '57, 
si trasferisce a Cadice,: de-
dicandosi. esclusivamente ad 
attivitd politico. .-"•• --'- . ._ 
• In questa fase, il Sanchez 

espatrio piii volte clandesti-
namente, si mise in contdt-
to con i gruppi antifranchl^ 
sti residenti in Spagna: e da 
questi ebbe.l'incarico di par-
tecipare al-funzionamento di 
attivita commerciali' e indii-' 
strialtche, sotto Vinsegna di 
imprese private, lavorassero 
invece per raccogliere fondl 
per 'gli emigrdti spagnoli. 
Una di queste industrie fu 
infatti creata a Cadice, sotto 
il nome di « Costruzioni Or-
tuzar». Ii Sanchez fu inca? 
ricato dal comitato regiona-
le • deli'Unione repubblicdnd 
di assumere•la direzione te'e-
nica e I'assessorato politico 
detl'impresa. - • • - - -

' Vattivita della « Ortuzar » 
fu scoperta nel 1960 ed il 
sindaco di Cadice ebbe l'or
dine di sabotare ' V impresa: 
immediatamente furono re-
vocate tutte le licenze edi-
lizie. Le conseguenze furono 
che Vimpresa falli. | .^' j iv . ; ; 

L'ingegnere spagnolo fu da 
allora braccato dalla polizia 
e fu costretto a spostarsi di 
citta in citta: infine, mentre 
si trovava a Madrid, fu in-
formato che la polizia stdva 
tramando un complotto per 
far cadere in un tranello lui 
e altri membri dell'opposi
zione. II 21 giugno del 1961 
egli abbandonava la mpglie 
e i tre figli, lasciando defi-
nitivamente la * Spagna, • dt-
traverso il valico di Andorra. 

-La polizia segreta fascista 
era tuttavia ancora sulle sue 
tracce: e il Sanchez si rimi-
se allora in viaggio per Ca
sablanca: durante questa ul
tima disperata fuga, mentre 
passava da Napoli, venne ar-
restato dalla nostra questura. 

Qui, appunto, comincia la 
parte piu drammatica della 
sua storia. L' imputazione 
utilizzata per Varresto era 
di < falso • materiale in pas-
saporto *. Fu rinviato a giu
dizio presso la VII sezione 
del tribunate di Napoli, ma 
ottenne - subito la liberid 
provvisoria. La direzione del 
carcere lo consegnd alia que
stura di Napoli perche -re-
stassc a disposizione di quel-
Vufficio in attesa di * soddi-
sfatta -giustizia >. Ma, nella 
stessa serata del rilascio, il 
Sanchez fu ricondotto nuo-
vamentcin carcere con.que
sta nota di accompagnamen-
to: < In attesa di estradizio
ne >. Nessuna ricliiesta, tut
tavia, era stata ancora for-
mulata a / suo carico. - Chi 
dunque aveva dato Vordine 
e perche? Chi, inoltre, ave
va informato la qiiestura di 
Napoli che il Sanchez era 
entrato in Italia con un pas-
saporto falso? E perche la 
nostra Questura, prima .inco-
ra di accettare il reato, ave
va proceduto alio immediato 
arresto? L'imputazione, .co-
munque, cadeva rapidamentc 
per sopravvenuta amnislia. 
Ma il Sanchez, intanto, resta-
va in ' carcere ' giacche nel 
frattempo erano state effct-
tivamente avviate le pratiche 
di estradizione.' > 

Difatti, nessuna delle docu-
mentazioni, presentate dalln 
aw. Battimiello che ccera 
avuto il patrocinid del San
chez, aveva convinto la se
zione istruttoria della Corlv 
di Napoli che la richiesta del 
governo spagnolo era soltnn 
to un pretesto per riavere tra 
le mani un oppositore politi
co; cosi •, come nemmeno il 
successivo ricorso In. Cassa-
zionc del compagno senatore 
Mario Palermo valeva a mo-
dificare la situazionc. 

Pud , salvarlo, ormai, sol-
tanto Vaccoglimento della 
istanza avanzata al ministro 
di Grazia e Giustizia che, se-
condo le nostre' leggi, deve 
cmcttcre \\ parcre definitive 
sulla concossione o meno del. 
Vcstradizione. 

Dario Natoli 

I comizi del PCI 
• Oggi e domanl si terranno : 

numerosissimi comizi - del ' 
P C I . Eccone il calendario: 

Oggi 
" Milano: G. C . : Pa je t ta ; ; 
Reggio E m i l i a : Romagnoli; 
Arezzo: Occhetto; Mestre - ; 
Gazzera: Gianquinto; • Poll- , 
gnano: Assennato; Cernaia: <, 
Mazzoni;; Molin del Piano: -
Fabiani ; Antel la: Galluzzl; 
Lastra a • Signa: Cecchl; ' 
Barberino d 'Elsa: Peruzzi ; . 
Frat ta Maggiore: V iv ian! ; 
S. Vito: Bronzuto; Gragna- ' 
no: Abenante; Torre del . 
Greco: Delloiacolo; . Ploa-
che: Lorell i . • 

': . Domani ' ^v \ 
; P a l e r m o : , Togl lat t l ; '. Ro - ' : 

m a : G. C, Pa je t ta ; Napol i : 
Napolitano; Chiusl: Delogu; 
Bosco Reale: l l luminat i ; ' 
Torino • Chlesa delta Sa
lute: Roasio; Piazza Mada-
m a Cr i t t lna : G. L e v i ; Piaz
za Campanel la: Vacchetta; 
> i a z z a Carol ina: Spagnoli; 
San' Mauro: Sullotto; Mon-
talone: Gal luzzl; Figline V . : -
Fab ian i ; Mestre - Vll laggio ' 
S. Marco: Vianel lo; M i r a : 
Vianello; Marconi : Ponti-

cel l l ; Afragola: Palermo; 
S. Anastaaia: Valenzl ; Po-
mlgllano: Caprara ; Ama-
rano: D'Aniele I . ; P lanura: 
Bertolt; Nola: Gomez; Ltcl-
gnano: Bronzuto; Palma 
Campania: Abenante; Chla-
iano: Vivian!; Casoria: Obi-
c i ; Boschese: Al ihovl; Giu-
llano: Valenzi; Sant'Agata 
Bblognese: Or landi ; Sav'l-

- gnano: Vespignani; Pieve 
dl Cento: Nannl; Molfet-
t a : Gramegna; A l tamura : 
Scionti; Bitetto: Assennato; 
Noel: Leucci; Valenzano: 
Pinto; Adelfi: Bafile; Gru-
mo: Castellaneia; Albero-
bello: Papapietro; ' Locoro-
tondo: Zaccheo; Poggio Or-
sini: Stefanelli; Trlcciano: 
Gramegna; Capurzo: Sfor-
z a ; S. Mlchele: Savino; Mo-
nppoli: Mattarese; Osllo: 
L. Berlinguer;- Pa t ta ra : L. 
Berlinguer; - Porto Torres: 

t M a r r a s ; U r i : M a r r a s ; Chla-
romonti: . Manca; Vlllano-

: va : Cherchl; Volturino: Pi-
stillo; S. Marco La Catola: 

- P a p a ; Chleutl: Pasqualic-
chlo; San Paolo Civitate: 

• Conte; Bovino: Magno; Ce-
lenza: Pastore; Francavl l -
la sul Sinni: Grezzl : La-

, tronlco: Grezzl ; Sinnal: La-
coni; Vil la Cldro: Cardia; 
Guspini: Ghirra . 

A Genova 

Inaudito 

IZIO 
Minacciafi d'arresto gli ospedalieri 

se sciopereranno 

, v= v . GENOVA, 10. 
' Un episodio di gravita estre-
ma, che non ha • precedenti 
nella cronaca sindacale italia
na dal 1945 in poi, si e verifi-
cato ieri mattina alTIstituto 
psichiatrico di Quarto. U vice 
Prefetto, dott. Bianco, ha pre-
teso di entrare - nelTIstituto, 
convocare i capiservizio, i sa-
lariati. gli ispettori e il segre-
tario della Commissione inter
na. Ha chiesto i nominativi e 
gli indirizzi di ciascuno ed ha 
poi annunciato che, in caso di 
sciopero, saranno spedite delle 
cartoline-precetto. Chi le rice-
vera e non si - presentera al 
lavoro, sara soggetto al man
date di cattura e associato alle 
carceri. - •;. "---'•:»--A 

I dipendenti della Provincia 
stanno trattando da tempo con 
la Giunta per definire questioni 
retributive: gli incontri hanno 
dato un esito ncgativo, ma 
fino ad oggi non c'e stata al-

Scuole 
medie: 

calendario 
degli esami 

•" Le prove scr i t te degli esa
mi di ammissione a l Liceo 
Classico si svolgeranno se-
condo il seguente calendario: 
lunedi 17 giugno: i tal iano; 
martedi 18 giugno: versione 
dal lat ino; mercoledi 19 giu
gno: versione da lHta l iano in 
la t ino: giovedi 20: versione 
dal greco; venerdi 21 : lingua 
straniera. - -
' Ammissione alia Scuola 

Media: lunedi 17 giugno: ita
liano (de t ta to) ; martedi 18 
giugno: italiano (composizio-
n e ) ; mercoledi 19 giugno: 
ari tmetica. : . : . . ' - . 

P e r tut t i gli esami di ido-
neita e di licenza da isti tuti e 
scuole di istruzione seconda. 
ria, le prove scri t te inizie-
ranno il 17 giugno e si svol
geranno secondo il diario c h e 
sara stabilito dai capi di isti
tuto. . 

cuna rottura. Ciononostante ec 
co l'intervento quasi incredi-
bile della Prefettura, di una 
gravita che va ben oltre i con-
fini sindacali.. • r-..̂ r.-iv ^ 
N- Non solo il vice Prefetto non 
aveva diritto alcuno di entrare 
negli Istituti psichiatrici, con
vocare a rapporto i dipendenti 
(della Provincia, non suoi), e 
impartire ordini perentori, ma 
non ha sopratutto alcun diritto 
di minacciare cartoline-precet
to, mandati di cattura e pri-
gione a chi « osasse > eserci-
tare il diritto di sciopero. A 
tanto non e giunto neppure 
De Gaulle, e per trovare qual-
cosa di ' simile a casa nostra 
bisogna risalire agli anni pre
cedenti la Liberazione. Inutile 
aggiungere - che" Tincredibile 
arbitrio si rivolge anche con
tro il Consiglio provinciate, in 
spregio a qualsiasi autonomia 
democratica dell'ente locale. 
• Se ~ all'episodio " odierno si 

sommano altri fatti di sapore 
fascista verificatisi nelle azien-
de IRI (rappresaglie, minacce, 
coercizioni), si disporra di sin-
tomi abbastanza significativi 
Non .bisogna infatti dimenti-
care che Genova e sempre 
stata la citta-cavia delle « spe-
rimentazioni » nazionali: t ra le 
quali I'alleanza DC-MSL Non 
e quindi da escludere che l'epi-
sodio preluda qualcosa di piu 
generate, nel tentativo di elu-
dere il voto degli elettori tor-
nando alia < maniera forte >. 

Quali che siano gli sviluppi, 
e intanto ben ferma e precisa 
la risposta dei lavoratori: oggi 
tutti i sindacati si sono riu 
niti, hanno spedito un tele-
gramma al ministro Taviani 
e preannunciato decision! im-
portanti. Nello stesso tempo il 
gruppo comunista ha presen-
tato un'interpellanza alia Giun
ta per chiedere 1'immediata 
convocazione del Consiglio pro
vinciate. 

I / I talia dopo il voto 

MODENA 

voti 

del «miracolo» 
A Sassuolo e Carpi il nostro Partito avanza rispettiva-

menfe del 6 e del 4 per cento — Un progresso economico 

aleatorio che per molti signified ancora solo fatica 

LE • 
E M O R R O I D I 
8on» tf«Ttrt« il ia tfiiausioiw 
tftll* »««• tfvM'Inltttlne rat i* . 
L'UNQUENTO FOSTER eaf-
N I» il 4**»r* • I'lrrltailana 
caaaata *• ^aasto tarmaitiaa* 
4iatarb*. hi tatta la farmacl*. 

U N G U E N T O 

Dal nostro inviato 
^MODENA, 10 ; 

Nelle settimane precedenti al_ 
le elezioni. in tutta la pro
vincia di Modena, chi voleva 
poteva andare al cinema igra-
tuitamente per ammirare il 
grande documentario de! nii-
racolo economico democristia
no. Pezzo forte del film erano 
le piazze di Carpi e di Sassuolo 
coi •' posteggi rigurgitanti di 
macchine, a dimostrazione del 
boom che aveva trasformato 
questi due paesi in centri inter-
nazionali della maglieria e del
la ceramica. 

Nei centri di Carpi e di Sas
suolo ci siamo recati anche noi. 
in questi giorni. e le macchine. 
utilitarie e di lusso, le abbiamo 
viste; ma abbiamo assistito an
che alle grandiose feste popo-
lari per la vittoria del Partito 
comunista. L'equazione piutto-
sto sempltcistica dei dirigenti 
democristiani (piu soldi, piu la. 
voro. eguale piii voti alia DC) 
si e rivelata , completamente 
falsa: non e coi soldi che si 
comprano . le opinioni della 
gente. 

Feste popofari 
Fermiamoci prima a Sassuo

lo. Siamo nella capitate della 
ceramica: qui si producono ogni 
giorno piii di quarantamila pia-
strelle. II paese si ingrandisce 
a vista d'occhio: dappertutto si 
costruiscono case nuove per la 
popolazione che aumenta a rit-
mo vertiginoso: 15.000 abitanti 
nel '51. 23.000 dieci anni dopo. 
26.000 ora. Le fabbriche — una 
mezza dozzina alia fine della 
guerra — sono diventate alcu
ne decine e. nonbstante il calo 
del prezzo del « gres - • conti-
nuano a reggersi bene. « Siamo 
il far-west dell'Emilia >» mi dice 
un artigiano e. in realta. nel
lo sviluppo caotico della citta-
dina. nel fiorire di improwise 
fortune, nello spostamento con-
tinuo della popolazione dalla 
campagna alia citta e nell'af-
flusso di immigrati. questo 
aspetto pionieristico si awer te 
fortemente. Su : questo ribolli-
mento. la DC contava per ri-
cacciare indietro il Partito co
munista. E, invece. i comunisti 
hanno guadagnato duemila vo
ti. salendo dal 32.41 per cento 
al 38,65 mentre i democristiani 
scendevano dal 36,05 al 32.42 per 
cento, coronando cosi, con una 
secca sconfitta, un decennio di 
sforzi per impadronirsi del co-
mune. 

La battaglia democristiana e 
comLnciata qui dieci anni or 
sono sotto la guida del grande 
industriale Marazzi. all'insegna 
del clericalismo piu • sfrenato 
Erano quelli i tempi della di-
soccupazione. e i sussidi. i 60c-
corsi agli ammalati. la presenza 
massiccia di suore di caritS. la 
discriminazione negli uffici di 
collocamento e l'arrivo della 
gente della montagna avrebbe 
ro dovuto spostare i voti a fa-
vore della Democrazia cristia 
na. Tutto quel che si ottenne fu 
una piccola contrazione dell'e-
lettorato comunista. Poi la ri 
costruzione edilizia in tutta Ita
lia comincio a fare affluire le 
ordtnazioni nelle fabbriche di 
ceramiche e tutti cominciarono 
a respirare e a sentirsi piii li-
beri. ' 

II benessere portava con se 
nuovi problemi. sia per gli ope. 
rai i cui salari rimanevano bas 
si mentre crescevano le esigen-
ze. sia per gli artigiani e per 
i piccoli industrial! che subiva-
no la concorrenza delle grandi 
fabbriche piu ricche di capita 
le e di macchine. I democristia
ni. che di fronte alia miseria 
avevano scoperto soltanto il pa-
temalismo caritatevole. di fron 
te al -miracolo • economico» 
non riuscirono a rinnovare la 
propria politica. mentre il Par
tito comunista affrontava i pro 
blemi degli investimenti. degli 
scambi. delle fonti di energia, 
dei salari, creando schieramen-
ti unitari, conducendo discus
sion! e lotte che muovevano i 
piii diversi strati sociali. Cosic-
che la DC. invece di mettere in 
crisi i comunisti. e entrata essa 
stessa in crisi ed e oggi profon 
damente divisa tra i vecchi 
gruppi e i giovani che si ren-
dono conto della necessita di 
un rinnovamento reale. 

Passiamo ora a Carpi, dove 
la situazione non e sostanzial-
mente diversa anche se qui il 
boom economico si e realizzato 
in forme che colpiscono mag-
giormente la fantasia. Qui si 
producono maglierie per un vaJ 
lore di quaranta miliardi si 
l'anno. di cui la meta si espor-
ta nell'est e nell'ovest, mentre 
le piccole aziende artigiane si 
moltiplicano e le eleganti vil-
le nel quartiere dei « Parioli di 
Carpi - ostentano la ricchezza 
dei nuovi ricchl. Guardando a 
queste villette Ton. Carra an-
nunciava che, per la DC, l pros-
simi anni sarebbero stati quel
li della c certezza », mentre da-
gli uffici del grande industria
le Crottl piovevano dodicimila 
lettcrc fleramente anticomuni-
ste nelle caselle postal! degli 
elettori. Risultato: i comunisti 
passano dal 52,10 al 56,25 per 
cento, mentre i democristiani 

perdono un quattro per cento 
secco riducendosi al 21,10 per 
cento. 

Si dice che il giorno delle 
elezioni vi fossero nella storica 
piazza dei Martiri — tra il ca-
stello medioevale, gli antichi 
palazzi e la ehiesa — cinquecen-
to automobili a disposizione de! 
Partito ' comunista. Forse era 
qualcuna di meno. Ma il gior
no dopo non e'erano dubbi sul
le migliaia di persone che gre-
mivano l'immensa piazza e in-
neggiavano alia vittoria. 

«II progresso economico non 
vi ha fatto cambiare opinio-
ne? » chiedo a Mario, un giova-
ne magliaio con un giro di af-
fari di un centinaio di milioni 
annui. «No — dice lui. — II 
progresso fa fare progress: -. 
Qui anche i magliai coniano 
slogan. ••'•'' 

In municipio. il sindaco Losi. 
l'uomo piii pacato del paese. 
mi elenca con voce sommessa 
le opere del comune: il villag-
gio artigiano. le case costruite 
sul terreno comprato e vendu-
to daH'amministrazione a un 
terzo del prezzo privato. i quin-
dici edifici scolastici, e poi le 
pensioni comunali per i vecchi, 
le iniziative culturali eccetera. 
-Chi paga?». «Chi ha ». 

Nell'ufficio di un piccolo in
dustriale. * tra il rumore delle 
macchine che battono al piano 
di sotto. chiedo se le tasse i"1-
poste dal comune non lo irriti-
no. «S1» — dice. — *Sono un po" 
alte. Ma diciamo la verita: quel 
che pago al comune vedo dove 
va a flnire e anch'io ne cavo 
il mio vantaggio, a differenza 
di quel che pago alio Stato! Ma 
questo e un particolare. Io voto 
comunista. Un silo... collega di 
un grande giornale borghese se 
ne stupiva. Non capiva peTche. 
avendo una fabbrica, non tema 
che i comunisti me la portino 
via. Il fatto e che i comunisti 
non solo non me. la portano 
via, ma mi han dato il terreno 
per costruirla.a condizioni van-
taggiosissime. Ma non e ancora 
per questo che io voto comuni
sta. Ci sono almeno due moti-
vi fondamentali: il primo e che 
nella nostra famiglia si e sem
pre stati antifascist!, poi noi 
ragazzi.abbiamo combattuto tra 
i partigiani. e sempre siamo 
stati da quella parte. La fede 
vera, non sta nel portafoglio. 
Sta sotto! L'altra ragione e che 
i comunisti fanno la politica 
che voglio io. per far star bene 
la gente. quelli che hanno e 
quelli ' che non hanno. e per 
farla r^gionare. E la democra
zia (non per fare l'idealista) & 
una cbsa piii importante di qual-
che soldo che oggi ce Thai e 
domani magari no •». 

Questo e il punto. H collega 
del grande giornale indipen-

dente 'che arriva qui e vede 
sfrecciare le macchine ameri-
cane, o sente raccontare di un 
tale che si e gioeato una fab
brica alle carte, o. di una ex 
mondina che ha festeggiato il 
miliardo. flnisce magari per cre
dere che tutto si esaurisca qui, 
tra le tagliatelle. gli affari in-
ternazionali, le amanti di lus
so e il villino ai «Parioli di 
Carpi». E invece queste sono 
soltanto le scaglie che luccica-
no. II boom di Carpi e fatto da 
gente che lavora duro. che ha 
sopportato sacrifici grossi e che 
continua a sopportarli. E* fatto 
dalle operaie che prendono qua
rantamila lire al mese e anche 
meno. E' fatto dalle donne che 
continuano a lavorare con la 
macchina a casa. dai piccoli ar
tigiani che vedono l'avvenire 
molto precario se non si met-
tono al passo con le nuove te-
cniche che richiedono grossi 
capitali. 

Una linea politica 
Ci sarebbe un discorso lungo 

da fare su questo benessere di 
Carpi e di Sassuolo che si reg-
ge sulla congiuntura e non ha 
affondato ancora radici profon-
de in una piena attivita indu
striale: ma non e questo il no
stro compito. Quel che voglia-
mo rilevare e che questa venta-
ta di benessere non fa che pre-
sentare nuovi problemi al posto 
dei vecchi. L'operaio non deve 
lottare per il pane, ma deve 
battersi per un salario equo; 
1'artigiano che ha allargato l'at-
tivita deve difenderla dalla 
grande industria. dai pericoli 
del mercato. dalla incompren-
sione delle autorita statali; e 
cosi il piccolo industriale, e via 
via. La concluslone e che oggi 
e piii che mai< necessaria una 
linea politica che risolva assie-
me tutti questi problemi — da 
quello dell'oijeraio a quello del 
piccolo e medio industriale — 
e che Tunico partito che avanza 
e quello che marcia con chia-
rezza in questa direzione. 

Ma il socialismo — si chiede 
il grande inviato — dove lo 
mettiamo? Proprio qui. in que
sta spinta che e soprattutto una 
spinta ideate, nel fare ava'nza-
rt» l e cose, nel migliorare la vita 
della gente. nell'unire le forze 
veramente produttive contro le 
vecchie e nuove oppression^ nel 
creare le condizioni da cui na-
scera una societa nuova- Per 
questo, anche chi ha fatto qual-
che soldo, non teme i comuni
sti. Chi lavora per il domani 
non ha paura dell'oggi. • 

Rubens Tedeschi 

IN BREVE 
Siena: panetferie chiuse 

Tutti i sindacati hanno promosso lo sciopero di 24 ore 
dej panettieri in provincia di Siena. La protesta e rivolta 
contro l'Associazione padronale che ha interrotto le tratta-
tive per rinnovare un contratto di lavoro scaduto da quattro 
anni. I panettieri chiedono. inoltre. la repressione degli abusi 
alia legge sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale. -

Cinema: contratto sviluppo e stampa 
I dipendenti del settore sviluppo e stampa dell'industria 

cinematografica hanno un nuovo contratto. In base aU'accor-
. do firmato ieri i minimi del salario ta bell a re sono aumen-
. tati del 12 per cento. 

INANI: il comitato di Siena per la riforma 
II Comitate provinciate di Siena dellTNAM ha appro-

vato, dopo una vivacissima discussione suite trattative in 
corso a Roma per i medici. un documento in cui si afferma 
che la vertenza «pone in evidenza una grave crisi nell'at-
tuale sistema mutualistico e previdenziale e richiama la esi-
genza di una riforma organica del sistema medesimo ». 

Congresso A.N.P.R.A 
Domani. 12 maggio. si aprira (ore 11.30) a Roma, presso 

l'Istituto professionale per il turismo (Via Terme di Dio-
cleziano. 33>, il 2. Congresso nazionale dell'Associazione pro-
fessori di Ruolo A. 

Italia, Gran Brefagna, Europa 
Economist! e giornalisti italiani e inglesi. fra cui Robert 

Triffin, parteciperanno al dibattito che seguira al convegno 
indetto per il 18 e 19 corrente a Roma (Palazzo dei con-
gressi dell"EUR) sul tema: «LTtalia la Gran Bretagna. 
l'Europa*. - . • • • . - * 

II convegno discutera varie relazioni relative alio stato 
dei problemi dell'integrazione economica e politica europea. 
alle sue difficolta e ai possibili modi per superarle. 

Pellegrinaggio campi nazisti sterminio 
I partecipanti al pellegrinaggio ai campi di sterminio na

zisti. organizzato dall'Associazione nazionale ex deportati po
litici nei - lager -. sono partiti ieri in pullman da Milano. Al 
pellegrinaggio. guidato dal vice presidente deU'associazione. 
dott. Sordo, partecipano i familiari dei raduti e superstiti. 
gruppi di giovani e rappresentanti di comuni e province di 
tutta Italia. 

-11 pellegrinaggio tocchera i campi di Mauthausen., Ebe»-
see, Melck e Gusen. • • • • • , - . 
-II 12 maggio a Gusen sara posta la prima pietra del monu-

mento Intemazionale, progettato dall'architetto milanese Lo-
dovico Belgioioso, a ricordo dei deportati di ogni natione 
europea morti in Quel lager. 
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