
VJ, ( • T»i . I T , - JJ'tf.' V « • / * ' * ' 

v I • V f 

".7>>£: ***•'• • « • ; > , 

l 'Unitd / domtniea 26 aprilt 1964 PAG. 37 a t t u a l l t a 

PRIMO BILANCIO DEL 
CONGRESSO DEL^FXN. 

II socialismo in Algeria: 
un'<astuzia» della storia 
che inf range molti dogmi 

Dal noitro corritpondente 
• ALGERI, 25. 

Con I'elezione dell'Ufficio politico, 
ossia dei 17 uomini che dovranno at-
tuare il programma, si $ concluso il 
congresso del FLN. Fin da ora se ne 
possono soitolineare alcuni aspetti. 
• Rileviamo innanzi tutto — e questa 

i, crediamo, una grande prova di ma-
turita politica — che il dibattito al 
congresso si e svolto non piu intorno a 
personalitd, come avveniva finora, ma 

. intorno a un programma. I congressisti 
hanno tolto ami dalle Test qualsiasi 
accenno a uomini ancora viventi, la-
sciando solo i nomi degli eroi e martiri 
entrati nella storia. Intorno a questo 
programma, nettamente orientato se-
condo i principi e Velaborazione del so
cialismo scientifico, si e fatta una uni
ta, che ha sommerso le divisioni in 
gruppi, pure storicamente e socialmen-

< te determmati, i risentimenti e le pre-
ferenze personali, le ambizioni anche 
legittime formatesi nel corso stesso 
della lotta per I'indipendenza. La scel-
ta soctalista ha chiartto le posizwni. 

• E oggi, ad operare si trovano insieme 
uomini del gruppo detto di Tlemcen, 
che ha formato il primo governo dopo 
la liberazione, dirigenti delle Wilaya 
(comandi dell'esercito di liberazione), 
realizzatori e operatori economici, in-
tellettuali di avanguardia. 

Si pud osservare che manca a questa 
unita I'adesione di alcuni ex dirigenti 
passati e rimasti all'opposizione. Si noti 
pero che coloro che sono venuti di per
sona al congresso hanno aderito. Cli 
altri erano presenti all'assemblea, at-
traverso alcuni loro amici, i quali han
no anche preso la parola. Ma era diffi
cile a questo congresso dichiararsi aper-
tamente contro il socialismo: nessuno 
lo ha tentato, si e preferito ricorrere a 
rtchiami larvnti, a prete'si ostacoli 
ideologici, oppure ad attacchi contro 
gruppi phi marcatamente • di sinistra 
(quando, per esempio, si i sollevata la 
questione del massimo giornale algeri-
no, Alger Repubblicain). 

Ma Ben Bella ha smontato preven-
tivamente la doppia manovra; prima 
dimostrando nella stessa relazione come 
le caratteristiche di apertura, di p'ro- ' 
gressismo sociale affermati dall'Islam 
nel corso della.sua storia trovino una 
loro continuitd- nell'acdettazione della 
proprieta collettiva, nella riforma agra-
ria (per I'Islam, sorto in zone dove 
non esisteva la proprieta privata della 
terra, 11 legittimo proprietario di un 
terreno e sempre stato chi lo * vivifica, 
chi lo lavora*), quindi nel sociali
smo; pot, nel corso del dibattito sulla 

. stampa, col mostrare la lettera con la 
quale la direzione stessa di Alger Re-
publicain, in occasione del congresso, 
e pienamente d'accordo con Vorienta-
mento delle Tesi e della relazione, chie-
deva dt diventare un organo del FLN. 

• Si 6 avviata cost quella « integrazione 
nelle file del FLN dei rivoluzionari 
conseguentt non ancora nelle file del 
partito >, prevista dalle Tesi. 

Vi era anche prima un'unita di vo-
, lonta e di azione, sul piano operativo. 
, Dopo il largo dibattito essa e senza dub-
' bio consolidata. Molte sono le compo

nent sociali, culturali, ideologiche che 
vi confluiscono: affondano le loro ra-
dici in una storia vecchia di secoli, o 
s'ispirano ai raggiungimenti ultimi del 
pensiero sociale mondiale. Ma vi e, 
per riconoscimento quasi unanime, un 
denominatore comune: il socialismo. 
Tutto il congresso e stato orientato in 

• senso socialista. Ld. dove le Tesi (ca-
pitolo 5.) prendono posizione su argo-
menti che non possono essere generaliz-
zati ed estesi a tutti i paesi, ma che han
no in Algeria ragioni attuali profonde, 
si diceva: * Nei paesi in via di svilup-
po, il pluripartitismo...», il congresso 
ha corretto: < Nei paesi impegnati sul
la via di sviluppo socialista ». 

E' • importante che da parte dei 
gruppi pin avanzati facenti capo a varie 
riviste — Revolution africaine. El-

, Mudjahid, Novembre, ecc. — si cerchi 
' con uno sforzo notevole, di ritrovare 

e di ripensare le acquisizioni del socia
lismo scientifico muovendo dalla realta 
algerina. E cid conduce a ritenere come 
caposaldi per ognt sviluppo, due punti 
essenziali: Vistiluto dell'autogestione 
in quanto iniziativa e partecipazione 
attiva del popolo alia socializzazione 
e alia gestione dei mezzi di produzione, 

garanzia contro il pericolo della buro-
• cratizzaztone; il rispetto del Parlamen-
- to arabo-islamico del popolo algerino. 

Si tratta, a ben guardare, di due 
elementi che risultano dalla storia stes-
$a del paese, rappresentando ta conti
nuitd. con un passato saldamente anco-
rato nelle istituzioni e negli animi. e 
la reazione spontanea alia colonizzazio-
ne (Vautogestione ha la sua origme nel
la occupazione dei beni lasciati vacanti 
dall'esodo dei francesi). 

II congresso ha precisato le sue po-
sizioni net confronti della borghesia 
algerina e della piccolo borghesia. St 
tratta di classi o strati sociali esigui, 
in questo paese dove la domtnaztone 
francese ne ha sempre soffocato lo svi
luppo. La borghesia pud essere in par
te neutralizzata, non consolidata; e non 
pud gid essere concretamente estranea, 
soprattutto nei gtovani, a quella parte 
di aspiraztom naztonali che ancora si 
pongono. La piccola borghesia deve al-
fermarst come alleata alle forze popo-
lari, e lo sard piu facilmente se lo stato 
algerino riuscira ad evitare il pericolo, 
fartemcnte denuncmto al, congresso. 
della burocratizzazione. 

Se le questioni della via al sociali-
*mo e del partito hanno domtnato tl 
uungresso, anche i problemt mternazio-
nali vi hanno avuto la loro importanza. 
K soprattutto significativo vedere co
me, nei messaggi, tanti paesi ancora 
oppressi si rivolgevano per aiuti alia 
Algeria finora considerata come il pae

se piti bisognoso di aiuti. 
II congresso ha rtafiermato le posi-

zioni autonome dell'Algeria nella lotta 
per la pace e la coesistenza pacifica e 
contro gli armamenti nucleari (gli ac-
rnrdi di Eviun concedono alia Francia 
I'uso di poligoni per la sperimentazwne 
delle bomle atomiche), per la risolu-
zione pacifica dei contrasti di iron-
txera, contro le basi militari in terre 
slraniere. E su questo punto VAlgeria 
e alia viyilia di ottenere lo spostamen-
to e tl disarmo della base navale fran
cese di Mers el Kebir, e il ritiro, fin dal 
prossimo maggio, delle restantt trup-
pe irancest. 

II congresso ha riaffermato la conse-
guente caratteristica di uno stato ara-
bo e africano orientato verso il socia
lismo. 

Anche la questione dello stato algeri
no, del suo carattere essenziatmente so
cialista e statu al centra della discus-
sione. E' del resto significativo tl fat-
to che le tesi parlano dello stato, come 
del partito, nel capitolo sugli «stru-
menti di reahzzazione del socialismo > 
(il V capitolo): < Lo Stato non e la 
semplice sottomtssione della minoran-
za alia maggioranza — dichiara un 
emendumento del congresso — e « n or
gano che impone, a nome delle masse 
lavoratrici, la propria legge ai privile- . 
giati *. 

E il congresso ha proclamato che 
nella fase attuale della rivoluzione al
gerina « la reahzzazione degli obiettivl 
della rivoluzione socialista passa ne-
cessariamente attraverso Vassunztone 
reale, nelle proprte mani, la trasforma-
ztone e il controllo effettivo dell'appa-
rato dello Stato, tanto nelle sue strut-
ture quanto nei suoi uomini, da parte 
del partito >. 

Quale - partito? Altro problema af-
frontato dal congresso in modo molto 
concreio. Un partito che sia dei conta-
dtni e degli operax, anche nella sua 
composizione sociale; che sia fondato, 
nella sua organizzazione e nel suo fun- • 
zionamento, sul centralismo democra-
tico. Alcune particolaritd tuttavia si -
impongono; non si pud estraniare Veser-
cito, che ancora risente dell'origine par-
tigiana, dalla azione politica; e si e do-
vuto escludere Vorganizzazione per cel
lule nell'esercito, per necessitd di dt~ 
5cipIino e di unitd di comando. 

Anche nelle elezioni del Comitato 
centrale si e dovuto tener conto della 
esigenza di particolaritd regionali, di 
gruppi, di influenze locali, di rivendi-

• cazioni di mertti partigiani, ecc. E que-
ste consideraztoni hanno giocato anche 
nella designazione dell'Ufficio politico, 
nssia della direzione permanente del 
partito. 

Alcuni si chiedono se questi organt-
*mi, dalla composizione non omogenea, 
potranno assicnrare I'attuazione del 
programma. Una garanzia e offerta dal-' 
la presenza di uomini fortemente deci-
*t\ che hanno gid avuto, prima del con
gresso, in mano le leve dello Stato, e 
che hanno tmpresso Vindirizzo sociali
sta. E una garanzia ulteriore e offerta 
concretamente dalla funzione del suo t 
segretario generate, Ben Bella, la cui 
autorttd e stata riconosciuta e in qual-
che modo legalizzata, con le elezioni 
avvenute non piu da parte del Comita
to centrale, ma da parte di tutto il con
gresso, che ha modificato in questo sen
so il progetto di statuto. 

Non si tratta di un cammino agevo-
le, non soltanto per I'eststenza di due 
milioni di fellahin disoccupati. dt \amt-
glie ancora disperse, di ortam che van-
no assistitt, di mulati e muttlatt di gtier-
ra; anche il problema, per esempio, es-
senztale per lo sviluppo socialista. del
la piantficazione, si pone: « Una put-
nificazione socialista. democrattca nel
la sua elaborazione e tmperattva nella 
sua esecuzione — dicono le Test — de
ve fissare obbiettivi in cifre e precisare 
i mezzi per raggtungerlt *. 

Si tratta pero di elaborarla. Manca-
no- i datt, le statisttche. tutto brucialo 
o asportato, o sconvolto dalla guerra 
e dalle migraziont. Ma la ptanificazwne 
£ condtzionata non solo dagli accordi 
dt Evtan che lasciano nelle mam dei 
francesi Vindustna mmerarta e il petro-
lio, ma anche dalla mnncanza dei qua-
dri. Ed e la mnncanza dei qundri, del
la posstbilitd della gestione delle Indu
strie, che limita oggettivamente la pro-
gresstone delle nuzionaltzzaztont. Man-
cano i qitadrt: manca la classe operaia. 
Gli operai. soprattutto gli operai quali-
ficati. ernno francesi La classe operaia 
induslrtale algerina. non piu di 85 mila 
lavoratori. si forma adesso Cid pone 
dei problemi tecnict ed economici, ol-
tre che politict. 

II fatto i che in Algeria le esigenze 
oggettive hanno poslo sin da adesso la 
necessitd di una marcta relativamente 
tndipendente verso tl socialismo, senzn 
una direzione locale del proletariato, 

" anche se sviluppi simili erano general-
mente previsti solo per uno stadio ben 
piu avanzato della vittoria del sociali
smo nel mondo. St comprende come qui 
le generalizzazionx del XX Congresso 
del PCUS trovino non solo una confer-
ma, ma persino ulteriori, parziali or-
ricchimenti. E ci si spiega perchi al 
congresso del FLN non sia mancato il 
riconoscimento dell'importanza dello 
xchieramento internazionale delle lor-
ze progressiste, dell'aiuto che aWavan-
zala del socialismo nei paesi sottosvt-
luppati danno i paesi socialisti, o i? 
mot?imenfn operaio e democratico in
ternazionale. 

II socialismo si affaccia nel Mediter-
raneo occidentale, infrangendo le pre-
visiom e gli schemi dei dogmattct. dal
la sponda alricana: permettendoci di 
salutare. con I'annuncio di una futura 
Algeria socialista, una delle piu bril-
lanti * astuzie » della storia. 

Loris Gallico 

Trqgiche conseguenze dello montatura dei CC. di Bergamo 

In ospedale uno dei 19 
costretti a confessare 

BRUNO SECCHI 
e stato trovato in preda 
ad una violenta agitazione 
psicomotoria e immediata-
mente ricoverato* 

I I DEPUTATO D.C. 

Giuseppe Magnoni con la moglie Anna e i figH Patrizlo 
e Nadia. 

di Romanengo era, secondo 
i carabinieri di Bergamo, il 
possibile capo della ubanda 
dei cremaschin 

SINPACO E PRETE 
hanno rischiato aneh'essi 
di essere sottoposti alle 
percosse in caserma: co-
munque erano usospettatin 

II sottotenente Sportiello. 

Dai nostri inviati 
CREMA, 25. 

Uno dei diciannove cit-
tadini cremaschi che erano 
stati costretti brutalmente 
a confessare rapine mai 
commesse e che furono ri-
lasciati- poi, martedi scor-
so, per decisione del ma
gistrate, che non riscontro 
a loro carico alcun indizio 
di colpevolezza, e mezzo 
impazzito Si tratta di Bru
no Secchi, di 43 anni, per 
tre mesi nelle mani dei ca
rabinieri di Bergamo, sot-
toposto ai piu brutali mez
zi coercitivi perche ammet-
tesse di aver preso parte a 
rapine di banche e di gioiel-
lerie, furti'e altra rojba del 
genere. Oggi e stato colto 
da < agitazione psicomoto
ria » ed e stato immediata-
mente ricoverato all'ospe-
dale di Crema Nella stes
sa giornata un altro gruppo 
dei 19, aneh'essi sottoposti 
ad inenarrabili violenze, si 
e rivolto alle autorita per
che venga stilato un refer-
to medico sulla loro salute. 

Neanche gli scarce rati 
di ieri si sono ancora ri-
messi . dallo choc. Paride 
Venturelli a mezzogiorno 
di quest'oggi ha dovuto far-
si visitare da un medico. 
Quasi tutti portano ancora 
dei lividi sulla loro pelle, 
nonostante la cura dei se-
via7iatori che picchiavano 
e torturavano. cercando pe
ro. almeno nei limiti del 
possibile, di non lasciare 
tracce visibili. 

E' confermato, dalle di-
chiarazioni degli ultimi ot
to scarcerati della « banda 
dei cremaschi >, che i ca
rabinieri del comando di 

Bergamo non avevano an
cora finito di spedire cit-
tadini nelle patrie galere. 
La lista dei «candidati >, 
an/i, si allungava sempre 
piii e, se non fosse scoppia-
to lo scandalo * se ne sa-
rebbero viste delle belle >, 
per dirla con le parole di 
uno degli scatenati inqui-
renti. Bisogna dire che que
sti non guardavano in fac-
cia nessuno: integerrimi, si 
proponevano di arrivare 
molto in alto, fino al verti-
ce della scala gerarchica 
del quartier generale della 
«banda >. Chi erano, se-
condo i carabinieri del co
mando di Bergamo, i veri 
capi della organizzatissima 
cgang»? Omar Ziglioli, for-
se, o il dottor Enrico Gior
gio Fermi? Nessuno dei 
due. Questo lo avevano cre-
duto nei .primi momenti, 
quando pensavano di aver 
a che fare con una delle 
tante bande di rapinatori, 
sia pure feroci. Ma la « ban
da dei cremaschi > era qual-
cosa di piu, era un'associa-
zione a delinquere che non 
ha riscontri nella storia cri-
minale del nostro paese e 
che aveva arruolato poveri 
e ricchi, semplici e furbi, 
industriali e operai, profes-
sionisti e commercianti, 
gente di sinistra e di de-
stra, cattolici e no. Mezzo 
circondario, senza differen-
ze di classe o di fede, per 
dirla in breve, si era dato 
alia professione di assalla-
tore di banche. Non slo 
scherzando. Cosa dicevano 
gli inquirenti nel corso de
gli interrogatori avvenuti 
non piu di tre o quattro 
giorni fa? 

€ Stiamo per prendere i 
vostri capi. Tutti, dall'ono-
reole Patrini (ndr: deputa-
to locale della Democrazia 
Cristiana) al prete, a quel-
lo sporco sindaco di Ro
manengo, all'avv.' Cappel-
lazzi >. Queste sono frasi 
che alcuni degli ultimi fer-
mati si sono sentiti dire fra 
un pestaggio e l'altro. Alli-
biti, credevano di non aver 
compreso bene o di stare 
sognando. Invece erano ben 
svegli in una caserma di 
carabinieri della Repubbli-
ca Italiana. Lo sbigottimen-
to era tale che uno dei fer-
mati, il giovane parruc-
chiere Pietro Razzani, ebbe 
la malaugurata idea di do-
mandare, ad uno dei suoi 
torturatori: « Ma stiamo fa-
cendo un film? ». 

II sottufficiale (si tratta-
va di un maresciallo) lo 
guardo e, poi, con calma, 
domando ad un brigadie-
re che si trovava nella stan
za: < Bngadiere, il Razzani, 
qui, sta domandando se 
stiamo girando "un film. 
Che ne dice lei? >. La ri-
sposta arrivo con una nuo-
va dose di percosse. Ades
so pare che il Razzani, fra 
l'altro, abbia la settima ver
tebra incrinata. 

Gli ultimi scarcerati han
no confermato che i carabi
nieri del comando di Ber
gamo puntavano su di lo
ro anche per la rapina di 
via Montenapoleone a Mi-
lano. I fratelli Andreini e 
Pietro Razzani avevano ru-
bato le Giuliette e, successi-
vamente, armati di mitra, 
avevano direttamente fatto 
parte del gruppo che ave
va dato 1'assalto alia gioiel-

trecentomila copie 
vendute in Europa 
nell'ultimo anno 
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leria Colombo. 
Razzani non veniva lascato 
in pace « Devi dirci dove 
hai messo il malloppo. Sono 
settecento milioni' > Se gli 
ultimi otto arrestati erano 
considerati gli esecuton 
material! del colpo di via 
Montenapoleone (e di mol
ti altri) i loro mandanti sta-
vano ancora in liberta. Gli 
architetti della clamorosa 
rapina dei gioielli non era-
no i francesi che la polizia 
milanese teneva sotto il 
torchio, ma il deputato de-
mocristiano, il prete. il sin
daco e Tavvocato. Costoro, 
infatti, erano i capi. 

Naturalmente bisognava 
far cantare i pesciolini che 
erano gia cadutj nella re-
te e, trattandosi di un 
grosso crimine, non biso
gnava aver pieta di nes
suno. Alle percosse, alle 
giornate di digiuno. agli 
insulti (tutte cose che era-
no gia state sperimentate 
sugli altri membrj della 
« banda dei cremaschi >) i 
s e v i z i a t o r i aggiunsero 
qualche nuova invenzione: 
come quella di pestare i 
piedi nudi dei loro < ospi-
ti >. II dramma stavolta ha 
sfiorato la tragedia, poi-
che una delle vittime, il 
commerciante di prodotti 
agricoli Mario Schiavini e 
stato sul punto di perde-
re la ragione. E* questo 
poveretto che. ad un cer-
to punto. colto dalla di-
sperazione, ha persino ten
tato di togliersj la vita 

Oggi siamo stati a par-
lare con l'avv. Fermi, rila-
sciato ieri. Per i CC di Ber
gamo era — subito dopo i 
personaggi di cui s'e det-

. to prima, s'intende — il 
« Napoleone delle bande >. 
« l'avvocato dalla rivoltel-
la facile >. < la mente dia-
bolica delle imprese cri-
minose >. 

«Sono convinto — dice 
Fermi — che se gli sventu-
rati miei compagni di av-
ventura non avessero fatto 
nei miei confronti alcuna 
chiamata di correo (e cio, 
come mi e stato da loro ri-
ferito, a seguito delle se-
vizie e delle torture subi-
te) sarei stato certo rila-
sciato il giorno successivo 
al fermo. Per tre giorni e 
tre notti, nel corso di lun-
ghi. estenuanti interrogato
ri. ho sempre proclamato 
la mia totale estraneita ai 
fatti. eccependo nel con-
tempo degli alibi ineccepi-
bili, univoci, incontesta
ble *. Mentre dice queste 
parole l'avv. Fermi porta 
la mano alio zigomo sini
stra. dove si nota un'ecchi-
mosi nerastra. Esita un at-
timo. poi continua a parla-
re * Visto e considerate — 
dice — che la mia innocen-
za veniva posta in duhbio 
e che la consistenza degli 
alibi induceva gli inquiren
ti a ritenermi la "men
te organizzativa", compresi 
che non avrei potuto tra-
scorrere altri quattro gior
ni in quello stato: conse-
guentemente mirai ad es
sere portato immediata-
mente di fronte ad un ma
gistrate. 

« Per evitare di dover in-
colpare i miei compagni di 
sventura (del gruppo cono-
scevo solo gli Andreini) 
confessai di essere stato 
complice di tutte le rapine 
attribuite a quei cremaschi 
che sapevo da qualche me-
se nelle carceri di Torino 
In tal modo ebbi il vantag-
gio immediato di esser su
bito trasferito alle carceri 
dt Torino, dove per ordine 
.della Procura fui subito 
visitato da un medico mi-
litare a nello stesso giorno 

Einaudi 

Aprile 1964 
Nei « Supercoralti»: 

Jean Reverzy 
LA VERA VITA 
pp.426. Rilcgato L JJOO. 

Jean Reverzy, rccentemente 
scomparso, ha affidato a que
st! romanzi una delle piu alta 
e intense esperienze letters-
tie di questi anni: scoprendo* 
si minato da un male incura-
bile, da medico si trasform6 
in scrittore nel lucido tenta
tive di dare un senso alia pro* 
pria vita e alia propria morte. 

venni dal magistrato rite-
nuto totalmente estraneo 
ai fatti addebitatimi >. 

Le peripezie non erano 
tuttavia ancora finite. * Le 
confessioni dei miei com
pagni di sventura — con
tinua Fermi — avevano pe
ro determinate una chia
mata di correo per altre 
rapine, un omicidio (quel
lo di Varese - n.d.r.) ed 
ero inoltre fortemente so-
spettato della - rapina di 
via Montenapoleone. Con-
seguentemente dovevo es
sere messo a disposizione 
delle varie Procure compe-
tenti >. 

L'avv Fermi fu cosl tra
sferito a Pavia. < Li — rac-
conta — venni nuovamen-
te interrogato, ma non sul-
le rapine, in merito alle 
quali la mia innocenza era 
risultata lapalissiana, ma 
solamente sul trattamento 
subito dai carabinieri di 
Bergamo » 

«Quale trattamento le 
hanno usato? > 

< Dpsidero precisare che 
circa i particolari minimi 
riguardanti il mio "sog-
giorno" presto i carabinie
ri di Bergamo, ho deposto 
esaurientemente avanti la 
Procura di Torino e quella 
di Pavia. Anche per consi-
glio de ; nvei legali sono 
stato pregato di pvitare — 
per il mnmento — alcun 
accenno alia questione. Co-
munquc il '•ostituto procu-
ratr.ro di Pavia ci accom-
pagno perso'ialmente. in 
v;a dr>l tutto cccezionale, 
alle circer* di Bergamo, 
alio scopo d: metterci sot-
to la protezione dell auto
rita giudiz'nHfi > 

D.ip'j ?ver raccontato del 
suo trasferimento a Mila-
no. l'avv Fermi dichiara 
ancora: « Per quanto n-
ginrda le affermazioni di 
torture e sevizie subite e 
dalle diciotto persone rila-
sciate. nonche dai miei 
compagni di sventura, pos-
so dire che le stesse mi 
sono state ripetutamente 
confermate dalle persone 
suddette lo stesso ho visto 
sul volte e sul corpo quan
to e stato poi fotografato 
e quanto hanno dichiarato 
le persone che le hanno 
subite >. 

Piero Camoisi 

Fernando Strambaci 

Fascicolo di 

« Noi donne » 

sulla Resistenza 
II numero speciale di 

- Xoi Donne - del 25 apr.Ie 
e lnteramente dedicato alia 
Re$:sienza Vi sono raccol-
te da tutte le regioni d'ltalia 
le test.mon.anze di dec.ne e 
decine di .taliane che parte-
ciparono con la loro opera, 
con i loro sacriflci. con la 
loro intelligenza alia Resi
stenza. organizzandosi nel 
?rande movimento unitario 
che 6 stato r.conoscluto - in-
d.spensab.le- contribute alia 
lotta di liberazione del no
stro Paese. 

A dLstanza di venti anni 
queste donne ricordano e 
raccontano zli episodi eroici 
di • cu: furono protagonisto 
e partec.p; appassionate e 
consapevol.. Molt, di quest: 
ep;socii iono inediti come 
;nedi:e sono molte delle fo-
to?rafie che li ilIus:fano Ne 
nsulta un do;umento pre-
z.o«o e commovente che. for-
se per la prima volta, deli-
nea con una vivacita che il 
tempo non appanna, la flsio-
nomia della donna italiana 
di allora. 

Nei« Coralli»: 
Jorge Semprun 
IL GRANDE VIAGQIO 
pp. 226. Rilcgato L. 1600 

PRIX FORMENTOR 1963-64 
Verso Buchenwald: una testi-
monianza di struggente poe-
sia, un viaggio della memoria 
attraverso Padolescenza, la 
prigionia, la liberazione. 

Quarantotti Gambini 
I GIOCHI DI NORMA 
pp. 149. Rilcgato L tjoo 

• Quarantotti Gambini si d-
menta vittoriosamente con 
l'anima dell'adolescenza; i 
turbamenti della prima gio-
vinezza, la scoperta difficolto-
sa, colpevole e incolpevola 
insieme, delPamore» (Piero 
Bigongiari). 

Dylan Thomas 
MOLTO PRESTO 
DI MATTINA 
pp.179. RilcRato L 1500. 

La voce inconfondibile di Dy» 
Ian Thomas da calore a que
ste pagine di ricordi, di im« 
pressioni di viaggio, di rifles-
sioni sulla poesia. 

Bruno Fonzi 
IL MALIGNO 
pp. 131. Rilegato L 1 joo. 

II romanzo che Giorgio Bas* 
sani ha salutato come uno dei 
piu vivi e interessanti della 
narrativa italiana contempo-
ranea. 

Nella • Nuova Universale EU 
naudi»: 
Piero Gobetti 
LA RIVOLUZIONE 
LIBERALE 
pp xxxvil-20). Rilegato L. 1500. 
Con un saggio introduttivo di 
Gaspare De Caro. 

Francesco Petrarca 
CANZONIERE 
pp xxxvtn-473- Rilegato L. 2000. 

Nel testo critico e con intro-
duzione di Gianfranco Con* 
tini. 

Nella mCollezione di tea* 
tro »: 
Henry Miller 
PROPRIO PAZZA 
PER HARRY 
pp 91. L. JJO. 

Alejandro Casona 
LA DAMA DELL'ALBA 
pp n- L. 530. 

Nei *Saggi»: 
Leone Ginzburg 
SCRITTI 
pp XXXVH489. Rilegato L. 490*. 

La testimonianza piu alt* <fi 
una «generazione di stori-
c i» ; i'espressione piu nobile 
della resistenza alia tirannia; 
una rtcerca critica originale 
sulle grandi tradizioni lette* 
rarie della cultura modema, 
da Tolstoj a Maupassant. 

Paolo Soriano 
L'OCCUPAZIONE 
DELLE FABBRICHE 
Stfrmbw 1920 
pp 21). L. 2000. 

Giovanni Giolitti, fra gli in
dustriali e gli operai, nel me* 
se cruciale del primo dopo* 
guerra. La «grande paura» 
ricostruita su fonti ineditc 
d'archivio. 

Victor W. von Hagen 
LA GRANDE 
STRADA DEL SOU 
pp X11-29S con j canine nel torn % 
17 uvole fuori testa Ril. L. §900. 
Seguendo le leggendarie stra> 
de degli Incas, attraverso 
montagne e deserti, necropo* 
li e citta sepolte, uno srudio-
so americano ricostruisce il 
mondo di una favolosa ci* 
vilta. 

Einaudi • "V 
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