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PER ILSOCIAUSMO 

Dal nostro inviato 

FIRENZE, giugno 
Dicono che la cultura fioren-

tina i in crisi perche alle * Giub-
be rosse > non ci va piii nessuno 
da quando le < vecchie glorie > 
che animarono le cronache lette-
rarie si tengono appartate come 
corrucciati dinosauri In effetti, 
se mai & stata una «civiltd», 
quella del caffd fiorentini e* fi-
nita. Requiescat in pace, con 
quel poco o molto che ha dato 
alia cultura. Ma sepolta la ci
viltd letteraria dei mitologici 
caffe* dal clangore degli «juke 
box > e dallo squallore dei « me
nu * turistici che li invadono, 
la cultura di Firenze — meno 
€ fiorentina > forse, ma non per 
questo meno c culture > — s'e 
tutfaltro che spenta. Quieta, so-
lida, poco vistosa per natura, Fi
renze continua a dare al paese 
una notevole merce di pensieri. 
Non sto a fare qui la lista dei 
nomi che illustrano Vuniversita 
di Firenze, le sue case editrici 
celeberrime, le sue riviste di 
cultura. Dico solo che e" difficile ' 
accusare di provincialismo (for
se solo perche" si e rifiutata al 
bagno di sociologia e i suoi rit-
mi restano, esternamente, otto-
centeschi) una vita culturale che 
sul piano universitario da t nomi 
di Garin, Luporini, Cantimori, 
Longhi, Binni, Sestan. Sul piano 
editoriale - Firenze produce cuU 
tura con le edizioni Vallecchi, 
con la < Nuova Italia >, con le 
antichissime < Le Monnier > e 
c Bemporad >. Le sue riviste 
hanno nomi di significato pre-
ciso ed elevato nel panorama 
culturale, da < Paragone > al 
€ Ponte > a < Belfagor >. 

I cattolici 

fiorentini 
71 discorso sui cattolici fioren

tini (e toscani in genere) e una 
parte integrante del tema su 
quanto di moderno e'e oggi in 
Toscana. Le tradizioni del < cat-
tolicume > - reazionario toscano, 
sfociato nel fascismo con le c con
version! * di Papini, sono piut-
tosto scosse. Se in Italia si pud 
parlare di una rinascita di < pen-
siero cattolico », il discorso deve 
cominciare da qui. Mi riferisco 
non tanto, e non solo, alia sin-
golare < eccezionalitd » di La Pi-
ra al quale va ascritto il merito 
di aver fatto transitare nel cat-
tolicesimo italiano, non senza 

. tracce, un brivido non dird di 
eresia (non e~ il caso di par-
larne) ma senz'altro di rivolta 
contro il peggiore conservatori-
smo cattolico di marca italiano. 
Oltre La Pira, oggi, e'e una ma-
turazione fra i cattolici tosca
ni che sta divenendo un dato, 
anche politico, sul quale non si 

• pud non rifiettere quando ci si 
pone dinanzi ai problemi del rin-
novamento italiano in termini 
di unita. I fermenti cattolici to
scani non sono soltanto appan-
naggio di * elites > studentesche 
(anche se queste ne costituisco-
no il nerbo). Mi dicono che an
che al livello vescovile I'inse-
gnamento < giovanneo» non e 
rimasto inascoltato. E ci credo. 
Ho incontrato, in Toscana, di-
versi preti * moderni»: e non 
perche vadano in motoretta, ma 
perche" rifiutano di impanlanar-

si nelle facili operazioni di po-
tere democristiano, credono che 
la < ripresa > religiosa (di cui 
soprattutto si preoccupano) deb-
ba pagare un certo prezzo au-
tocritico, inserendosi nella socie
ta non solo dall'alto delta gerar-
chia ma dal basso, tra le masse. 
Ho visto a Livorno manifesti an-
nuncianti conferenze del locale 
vescovo, mons. Guano, nel « ar
eola culturale dell'Ardenza >. 
Nella stessa cittd ho visto una 
chieseita prefabbricata in peri-
feria, fregiarsi di un ottimo ma
nifesto sul « Primo Maggio, fe-
sta dei tempi nuovi », e ho sa-
puto che numerosi sono i por-
roci che partecipano alia vita 
delle « consulte popolari >. 

Non mi interessa, qui, sotto-
lineare la dose di strumentalitd, 
inevitabile, con cui molti « pre
ti moderni > toscani si avvicina-
no al € dialogo >. Ne mi interes
sa far capire che certe moder-
nitd sacerdotali toscane sono di-
rettamente proporzionali al gra-
do di forza ed egemonia del mo-
vimento operaio, che riesce, lad-
dove I'idealismo e fallito, a spo-
stare strutture sedolari. (Infatti 
laddove il movimento operaio e 
piu debole — come nella Luc-
chesia — il clero resta ancorato 
non dico a Pio XII, ma a Pio IX 
e i fermenti cattolici sono rari). 

Tuttavia, situazioni locali a 
parte, resta il fatto che una opi-
nione cattolica moderna sta no-
scendo in Toscana, specialmen-
te a Firenze e sta consolidando-
si (in prove ancora incerte, dub-
biose, divise) attorno a gruppi 
sempre piu precisi. Se tutta la 
opera del «gesuita proibito > 
Theilard de Chardin vedra la 
luce, cid accadrd a Firenze, dove 
pare che Viniziativa sia in pre-
parazione. E per una battaglia 
c cattolica > di segno diverso 
dalle uniche che in Italia ab-
biamo conosciuto — quelle bar-
bariche dei Comitati civici — il 
terreno e preparato in Toscana. 
Quel che piu interessa notare, a 
questo proposito, e che i grup
pi di cattolici moderni di « Te-
stimonianze >, di < Presenza ope
raio *, di c Cultura » non tendo-
no a ridurre il dialogo a un di
scorso tra forze politiche (e tan-
tomeno tra forze politiche di cen-
trosinistra): ma, soprattutto, fra 
ideologic < A noi — mi dtcet'a 
uno di questi giovani cattolici — 
non interessa il rapporto DC-PSI, 
ma il discorso tra marxisti e cat
tolici >. In questa impostazione 
sta la forza e anche il limite di 
una posizione che, com'e chiaro, 
mira • molto lontano ma trascu-
ra, o addirittura ignora, il « pro-
blema politico >. Da cid, a mio 
parere, una certa astrattezza: da 
cid una sproporzionata preoccu-
pazione per «Vateismo di Hi-
cwv * e un disinteresse, se non 
etico certamente politico, per 
Vateismo borghese moderno; 
quello vero, intendo, che prende 
nutrimenlo non gta dal laicismo 
storico dell'800 ma dalla fustone 
di inleressi fra partito cattolico 
e privilegio di classe nto-capt-
talista. Sn questo punto, ascol-
tando e leggendo cid che dico- . 
no e scrivono molti di questi 
cattolici moderni toscani, non 
mi pare di avere ritrovato una 
grande chiarezza. Resta il dub-
bio forte che t gruppi rinnovo-
tori cattolici toscani non si ren-
dano conto che la loro battaglia 
— anche quella < religiosa » — 
non pud dipendere dai verdetti 
di Iliciov: ma, a mio parere, dal

la liberazione o meno delle for
ze sociali, operate, contadme e 
intellettuali, imprigionate nelle 
ancora troppo estese « vandee » 

' italiane (dalla " Lucchesia alle 
fabbriche < chiuse >, senza com-
missione interna, e soprattutto 
minacciate da un nuovo e piu 
raffinato meccanismo di sfrut-
tamento e annichilimento collet-
tivo e individuale, quello del ca-
pitalismo moderno). Se i rinno-
vatori < giovannei > non comin-
ceranno da li, la loro battaglia 
rischierd di risultare nobile ma 
sterile. 

Se i fermenti, culturali e po-
litici, del settore cattolico sono 
una prova che il < nuouo > in To
scana si fa strada, la forza del 
movimento operaio ne costitui-
sce, ormai, la incontestabile pre-
messa. Si tratta di una < forza > 
vera, non soltanto di un * peso > 
numerico. E per questo, dunque, 
agisce, trasctna, organizza in tut-
te le direzioni, va anche oltre il 
segno del successo elettorale a 
tutti noto; diventa cultura. 

Le biblioteche 

dei comunisti 
Ho gia accennato, in altri ar-

ticoli, alle < biblioteche > dei co
munisti. Ricordo quella di Arez-
zo, una delle piii serie di tutta 
la Toscana, e quelle meno orga-
nizzate ma eccitanti che ho tro-
vato < in nuce > o gid in funzio-
ne dovunque. Ma non si tratta 
solo di biblioteche. Lo spirito 
associativa in Toscana e fortis
simo. L'attivitd che esiste attor
no alle Case del Popolo, in ta-
lune zone, e da anni un vero e 
propria movimento di massa. 
Laddove meno te lo aspetti, in 
paesi minuscoli di poche migliaia 
di abitanti, trovi palazzi, com-
pleti di arredo per uffici, saloni-
teatro, biblioteca, spaccio coo
perative. Solo a San Giovanni 
Valdarno, oltre alia Casa del Po
polo centrale, gigantesca, ne esi-
stono altre due, * di sezione», 
una delle quali modernissima. 
A Firenze, invece, e'e un circo-
lo addirittura installato in quel
la che fu la casa del Ghiberti. 
E il circolo di Cultura di Firen
ze, in un antico palazzo di via 
Ghtbellina, e oggi il centra cul
turale piu vivo di tutta la citta, 
e il perno di tutte le iniziative 
di incontro e discussione fra in
tellettuali e cittadini, di ogni cor-
rente politico democratica. • 

II dibattito delle idee & fortis
simo a Firenze. Iniziative che 
altrove stenterebbero a concrc-
tarsi, qui fioriscono senza molti 
sforzi. Ho partecipato to stesso 
a una conferenza-dibattito, su 
«Afarcismo e religione >, che 
aveva stipato, fino alia gente se-
data per terra, il grande salone 
del Palagio di Parte Guelfa. A 
tutu i hvelli, dunque, la discus
sione in Toscana e viva nelle se-
di orgamzzate dal movimento 
operaio. E non e vero che nelle 
Case del Popolo la gente giochi 
solo al biliardino (anche se le 
slot-machines, a mio gusto, in 
talune di esse sono troppe). In 
realta mai come in questo mo
menta e'e stata alia base una 
cosi elevata temperatura di di
scussione. Si parla e si discu-
te, ci si accapiglia anche, su tut-
to: non solo su Garcia Lorca, Ili
ciov, Evtuscenko, sulle < avan-
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guardie > letterarie, e sull'urba-
Tiistica, ma anche, e senza miti, 
sui € russi e i cinesi». J Hvelli 

• delle discussioni politiche, per 
. quel che mi risulta, sono notevoli 

e isolano i casi di estremismo. 
Se - e'e una panzana che corre 
sovente e quella del < cinesi-
smo > e dello < stalinismo > in 
Toscana. Si, e vero, qualche ri-
tratto di Stalin I'ho ancora tro-
vato, qua e Id: ma non mi sem-
brava il presidio di un giudizio 
politico « settario > ma piuttosto 
di un antico sentimento mitolo-
gico. In quanto al < cinesismo J>, 
dico la veritd, ne ho trovato di 
piii in alcuni salotti a caffe di 
Roma o Milano che negli strati 
di « intellighentia * e di classe 
operaia toscana, dove la linea 
del partito comunista non e « di-
gerita > ma sentita nei precordi, 
come realtd incrollabile. Un fat
to mi pare certo. Che se qual-
cuno si azzardasse a stuzzicare 
lo € spirito di partito > dei comu
nisti toscani, ne uscirehbe — 
« cinese * o no — piuttosto male. 

Ho sistemato al fondo dell a 
inchiesta queste brevi note sui 
cattolici toscani, sull'organizza-

J zt'one culturale e sulle « idee > 
^ correnti nella vita politico e cul

turale del movimento operaio, 
perche in questi nodi si riflette 
la sintesi di cid che oggi e al 
centro degli interessi diffusi nel-
Vopinione pubblica toscana. An
che la Democrazia cristiana, an
che il rigonfiato partite libera
te, in qualche misura vivono di 
vita subalterna e difensiva — 
pur nella loro fori.a — rispetto 
alle forze del partito comunista 
e ai gruppi di avanguardia del 
movimento cattolico. Se si do-
vesse sintetizzare al massimo di-
rei che il mercato delle idee in 
Toscana e determinato, piu che 
mai, dalle concezioni espresse 
da questi due gruppi. E' tale par-
ticolare condizione che qui in-
cide anche sul centrosinistra, 
che in Toscana (dove e'e) non 
e lo specchio esatto, nelle in-

tenzioni e negli atti, di cid che 
e al vertice de/la Nazione. Non 
$ un caso, tonio per fare qual-
. he esem^'D, che sul piano del-
I'urbanistica e dei lavori pub-
blici (assessorati diretti da un 
socialista il primo e da un cat
tolico a suo modo nuovo — tl 
Ptstelli — il secondo) Firenze 
sta una delle cittd piu avanzate, 
rispetto ai < piani > del centro
sinistra nazionale. Non e un caso 
che proprio in Toscana sia pra-
ticamente * caduto > Togni, sor-
retto solo dai vertici e che La 
Pira, (contestatissimo dalla sfe-
ra dirigente dc e dalle stesse 
ACLI) continui ad essere il nu-
mero 1 del mondo politico cat
tolico. E non e neppure un caso 
che la forza di Fanfani (come 

' dimostrano i precongressi tosca
ni delta DC) si logori non appe
nd egli moslra di essere meno 
* fanfaniano > di quanto non lo 
siano le masse e i giovani che 
lo seguono. 

La forza egemonica del mon
do € di sinistra >. marxista e cat
tolico, offre un'altra osservazio-
ne. Mentre essa pone sulla di
fensiva il blocco democristiano 
e gli stessi liber ah, al contrario 
offre una cassa di risonanza al
le cosidette « forze intermedie >, 
Parlo di quelle autentiche ov-
viamente, di cid che e restaio 
di sano nella tradtzione salvemi-
niana e «giellistica» toscana 
(non del PSDI, ' polittcamente 
screditato, non importante). E* 
proprio dove i propositi, e le 
realizzazioni, di un dialogo tra 
comunisti e cattolici sono piu 
avanzati, che le « terze forze > 
progressiste ritrovano un loro 
terreno, culturale e politico, di 
azione, come gruppi autonomi. 
Rispetto alle malinconie romane 
o milanesi del < terzaforzismo >, -
qui le contrapposizioni operate 
e cattoliche al centrosinistra of-
frono spazio alia voce delle terze 
forze che si fanno sentire talora 
determinando scelte deciswe, 
nel campo • delta scuola, delle 
icelte urbantstiche, delle istitu-
zioni culturali. Per ridurre A'e-
semplificazione, qui riviste come 
€ II Ponte » e « Paragone », le 
rassegne pedagogiche delta *Nuo-

. va Italia », certe < collane > di 
Vallecchi, sono una presenza vi-

- va, meno velleitaria di quanto 
non siano «/I Mondo* o anche 
« VEspresso ». Se la «terza for*. 
la» , in Toscana, e meno sterile 

' che altrove, cid e dovuto non so-
^ lo alta presenza di alcune perso-

• nalitd incisive ma anche al fatto 
che la societd politico e sociale 

' toscana, proprio perche segnata 
" dalla potente forza del movi

mento delta sinistra e piii recet-
tiva di altre al levarsi di voci 
comunque autentiche. A voter 

' dire sinteticamente come a me 
pare stiano le cose direi che 
forse in Toscana e'e piii « civil
td politico * che altrove. E quin-
di chi ha qualcosa di autentico 
da dire, lo dice, trova ascolto 
e ricava forza. 

Al centro del dibattito poli
tico di oggi in Toscana, non e'e 
tanto il centrosinistra quanto il 
dialogo tra i cattolici e i comu
nisti, e'e il dibattito sulla pro-
grammazione e sulla Regione. 
Protagonisti di questo dibattito 
sono tutte le forze politiche del-
la Toscana. Perfino i liberali, in 
una certa misura, sentono il cli-
ma: e, oltranzisti come sono, tut
tavia non lo sono in modo abu-
lico e puramente < qualunqui-
sta > (com'e~ il loro organo pro
pagandists, < La Nazione >). 
La civiltd politica cui accennavo 
prima,' fa si the"'perfino il PLI, 
qui', abbia un suo quadro politi
co giovane, non meno reaziona
rio del vecchio — £ vero — ma 
purtuttavia piii vitale e degno 
di attenzione. Passando e ripas-
sando per I'Aurelia, ho trovato 
a Donoratico perfino una caset-
ta bianca, linda e ben verniciata, 

.con sopra scritto: « PLI: centro 
di iniziative liberali >. Vero i 
che, per tre volte, I'ho sempre 
trovata chiusa, a tutte le ore; 
quindi non saprei dire se le < ini
ziative liberali > di Donoratico 
sono solo insegnamenti suU'arte 
di far quattrini, anche se temo 
sia cosi. 

II dibattito 

sulla Regione 
II dibattito sulla Regione e sul

la programmazione toseana, non 
e un dibattito < di vertice >, o 
puramente culturale. Qui la 
spinta viene dal basso, giunge 
da centinaia di amministrazioni 
di sinistra e crea situazioni on-
ginati. Interessante, ad esempio, 
e il rapporto tra il comune di 
Livorno (comunista) e quello 
di Pisa (dc) per la c zona indu
strial » Livorno-Pisa. E interes
sante e stata la convocazione di 
un convegno intercomunale del 
comprensorio di Firenze, convo-
cato per discutere di temi pro-
grammatici e urbanistici tra il 
capoluogo (centrosinistra) e t 
comuni del comprensorio (sedi-
ci) tutti amministrati dai comu
nisti. Fatti di estremo interesse 
sono poi le iniziative « regiona-
li > prese continuamente daile 
Province. La Unione delle Pro
vince toscane dette vita, nel 
marzo 1963. a un convegno sulla 
programmazione econdmica che 
e stato un fatto di rilievo na
zionale Sulla sua scia si sono 
tenute decine e decine di conve-
gni su argomenti particolari: ul
timo quello sulla urbanistica, a 
Firenze. che ha confermato — in 
un quadro acceso e polemico — 
i nessi decisivi tra Regione, pro
grammazione e legge urbanisti
ca. L'aspetto piu consolante di 
queste discussioni e che non si 
tratta dei * soliti dibattiti >, che 
si concludono con un ordine del 
giorno destinato a restore nei 

' cassetti ' ministerial!'. Qui dal 
< dibattito > all'azione di potere 
il passo i breve: chi * dibatte > 
non parla per si stesso, ma per 
masse di amministrati che san-
no quello che vogliono e sono 
disposte a lottare per conqui-
starlo. 

' Una grande regione «rossa > 
e democratica, che conosce sem
pre meglio i suoi punti di crisi 
e i suoi punti di forza e che, 
fuori da ogni mito, sa che il suo 
potere e~ cresciuto e crescera 
spostandosi sempre a sinistra 
Questa 6 la Toscana, 1964, una 
delle regtoni pilota delta mar-
cia di progresso e socialista 
in Italia, • / - / • ' t ' 
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a Bologna 
I/Emilia democratica si prepara alle due grandi 

giornate celebrative della Resistenza 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 13. 

L'Emilia democratica si 
appresta a dare il via alle 
manifestazioni nazionali in-
dette nelle giornate del 20 
e del 21 giugno dal Partito 
Comunista per esaltare, nel 
Ventennale della Resisten
za, "il contributo dei comu
nisti alia unita e alia lotta 
per la liberazione dal fasci
smo e per la difesa e lo svi-
luppo della democrazia. 

Parma, Reggio, Bologna 
sono i punti centrali di que
ste manifestazioni, che ri-
presentano in termini attua-
li i temi politici della lotta 
per l'abbattimento del fasci
smo e la liberazione d'ltalia. 
II 20 giugno, a Parma, il 
compagno Pietro Ingrao ter
ra una conferenza al teatro 
Regio sul tema: < Resistenza 
e sfnfo democratico nella po
litica del PCI >. Nella stessa 
mattinata, a Reggio Emilia. 
avra luogo un incontro tra 
i comunisti decorati al Va
lor militare nella guerra di 
L'berazione e i giovani co
munisti del luglio 1960. 

Infine, domenica prossima 
giungeranno a Bologna i 
rappresentanti delle orga-
nizzazioni comuniste di tut
ta Italia per partecipare alia 
sfilata che si concludera in 
piazza Maggiore dove parle-
ranno i compagni Luigi Lon-
go e Achille Occhetto. I pri-
mi impegni dicono gia quan
to massiccia sara la parteci-
pazione popolare alia giorna-
ta di Bologna: da Firenze 
giungera un'autocolonna di 
oltre 40 pullmans e decine di 
macchine; oltre 500 persone 
da Siena; una colonna di 
auto e di pullmans da Li
vorno; da Grosseto e annun-
ciata la partecipazione di 
una delegazione di minato-
ri; oltre duemila compagni 
giungeranno dal Piemonte: 
Torino sara rappresentata 
da delegazioni operate delle 
varie fabbriche; dalle Mar-
che affluiranno una quindi-
cina di pullmans della FGCI; 
la Liguria sara rappresen
tata da una delegazione di 
mille persone; da La Spezia 
giungera a Bologna una au-
tocolonna di 150 macchine; 
il Veneto sara presente con 
oltre 1.500 compagni: Rovi-
go h a gia comunicato che 
giungeranno a Bologna oltre 
500 compagni di cui oltre 
100 giovani. Delegazioni 
giungeranno dalla Sardegna, 
dalla Sicilia, da Napoli, da 
Bari, da Reggio Calabria. 

II tema che lega le mani
festazioni delle tre citta rac-
chiude il profondo significa
to politico delle due giornate 
emiliane. Non si puo dire 
che non vi siano episodi 
nuovi nella battaglia per 
1'unita, per ricreare quello 
spirito di collaborazione fra 
diverse forze cosi come av-
venne nella Resistenza. II 
fatto che Pajetta e La Pira 
testimonino insieme, nella 
stessa sera, sulla comune 
lotta antifascista. che la 
commemorazione dei fratelli 
Cervi avvenga in uno spiri
to di unita e di quasi fra-
ternita di lotta presenti il 
compagno Longo e i dc Sa-
lizzoni e il prof. Corghi, che 
a Reggio Emilia in questi 
piorn: si svolga un ciclo di 
Iezioni sul fascismo nellp 
campagne in cui accanto al 
comunista Sereni figura il 
democristiano Zanibelli. so
no episodi estremamente si-
rjnificativi. 

L e manifestazioni di que
sto mese possono diventa re 
un punto di richiamo per 
un altro serio, importante 
passo in avanti. Ii Partito co
munista rlaffermera qui i 
propri principi, i propri 
obie'.tivi di lotta, sui quali 
richiama l'attenzione delle 
masse popolari e dei partiti 
intifasclyti. perche. come 
dice ii compagno Miana. se-
gretario regionale emiliano 
ool PCI, «sono principi e 
obiettivi maturi noi cuore 
e nella coscienza della pran-
de maggioranza delle classi 
Iavoratrici e popolari. delle 
anziane e giovani genera-
zioni. 

« Si tratta oggi dj costrui-
re una nuova unitd politica 
tra le forze che si richiama-
no al socialismo e al tempo 
stesso un rapporto unitario 
con I'ampio e articolato mo
vimento cattolico attraverso 
I'elaborazione e la lotta per 
''attuazione di un nuovo 
progrsmma di governo e di 
partecipazione effettiva alia 
direzione dello Stato di un 
nuovo schieramento di clas
si sociali — operai. ccntad:-
r.i. cet: mr-di. inteHettuali — 
la cui spinta unitaria e la 
volonta di effettivo rinnova-
n:ento possano esprimurst in 
mode orrginale in nuove 
maggioranze democratiche 
da! centrj di produzione, nei 
comuni, K*gioni, Parlamen-
to e Governo. 

«L'attualita di questa 

azione e la sua urgenza e 
riproposta dal deterioramen-
to continuo della situazione 
politica, dall'aggravamento 
della situazione economica, 
dalla crisi oggettivamente 
aperta nell'attuale compagi-
ne governativa. 

< Oggi le question! cen
trali che si impongono co
me basi essenziali di con-
quista di una societa e di 
uno stato nuovo democrati
co hanno un nome e una 
configurazione ben precisa: 
programmazione economica 
democratica, riforma agra-
ria, liquidazione del potere 
monopolistic e piena esten-
sione di tutti gli istituti del
la democrazia, in primo luo
go attuazione dell'ordina-
mento regionale, con i po-
leri che sono fissati nella 
Costituzione e la promozione 
di un sistema di autonomie 
locali cui sia affermato Tau-
togoverno popolare. 

< Percio il nostro Partito, 
— conclude Miana — in 
queste manifestazioni, non 
intende solo riaffermare e 
sottolineare la continuita e 
la coerenzg di una politica 

e di una lotta unitaria e na
zionale, ma portare avanti i 
valori ideali, morali, umani 
della resistenza esprimendoli 
in un rinnovato impeg.no dl 
lotta per la costruzione di 
una societa democratica av-
viata al socialismo >. 

Adolfo Scalpelli 

Meno auto 
immatricolate 

in Italia 
Gli autoveicoli «nuovi di fab-

brica », iscritti nel mese di apri-
le 1964 al pubblico registro au-
tomobilistico (PRA), secondo i 
dati rilevati dall'Ufllcio statisti-
ca dell'Automobile Club d'lta
lia, sono stati 103.502 cosi dt-
visi: 74.129 automobili private; 
230 autobus: 6.128 autocarri; 512 
rimorchi; 18.240 motocicli; 4.183 
motocarri; 80 trattrici stradali. 
Rispetto ai 118.600 autoveicoli, 
immatricolati nello stesso mese 
delTanno scorso, si e avuta 
quindi una flessione di 15.098 
unita, pari al 12,7 per cento. 
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S T E T 
SOCIETA' FINANZIARIA TELEFONICA pir Ailonl 

Sed« in Torino-Capitale sociale L. 160.000.000.000 

I signori azionbti son* tenvocatl in astamblaa ardl-
naria in Torino, not salon* dolla Stlptl, via Marcanlinl 
n. 7, por lo or* 10 dol giorno 26 giugno 1964 in prima 
eonvocaziono o, octorrondo. In soconda convocazione por 
H fiorno 27 giugno 1964, ttotM or* • lucgo, por cUscv 

o afOfnSOFaro otn 

. w O H M M M l OtOANO 

1) RofMrioiri dol Conatfllo dl owwilniotrailono o dol Gol-
logi* afndacalo; 

1 | Inamio doN'ooowfaio oMuoo al SI mars* 1964, • 
tfoffBorosMMf polavfvo i 

S) Nomina dl Ammlwlotialoil. 

Hanno diritto dl intorvoniro aM'asoombloa gH asfo* 
root) oho abbiono dopoaMato I oartHlcati azionari almono 
emepo gooml prima di qvoHo flcsato por 1'atsombloa 
praooo k oaaaa doMo Sociota m Torino, piazza Solforino 
m. 11 , od m lomo, via A. Corolli n. 10, o proaa* 1* to-

Banoa Commorcial* Italiona - Credito Italiano - Banco 
dl Roma - Banoo di Napoli - Banco di Sicilia - Banco Na-
sionalo oM lavoro - btituto Bancario San Paolo di Torino -
Morrto doi Peoebf dl Sfona - Banco Nazionale delf Agrfcol-
tura - Bonoo dl $. Spirito - Banco Ambrosiano - Banco 
d'Amorioa • d'kalia - Credito Commercialo - Banca Pro-
vlnoialo Lombarda - Banca Toscana - Banca Cattolica del 
Veneto - Credito Romagnolo - Credito Varesino - Banco 
Lariano - Credito di Venezia o del Rio de la Plata - Banco 
di Chiavari o della Riviera Liguro - Credito Lombardo -
Banca Mobiliare Piemontes* - Banca di Credito o Rispar-
mio - Banca di Legnano - Banca Gaudenzio Sella o C. -
Banca Torineso Balbis e Guglielmone - Banca Anonima dl 
Credito - Banca Passadore e C. - Banco San Marco - Banca 
Piemonte - Societa Italians di Credito - Bancho parteci-
panti all'lstituto Centrale di Banche o Banchieri - Banca 
Popolare dl Novara - Banca Popolare di Milanc • Banca 
Popolare di Bergamo - Banca Mutua Popolare di Verona • 
Banco Popolare di Padova o Troviso • Banca Popolare di 
Locco - Banca Popolare di Luino o di Varese - Banca Po
polare del Polesine - Bancho associate all'lstituto Centrale 
dello Banche Popolari Italiane - Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombardo - Casso di Risparmio di Torino - Cassa 
di Risparmio di Roma - Cassa di Risparmio di Firenze -
Cassa di Risparmio dl Verona, Vicenza o Belluno -
Cassa di Risparmio di Genova • Cassa di Risparmio dl 
Padova o Rovigo - Cassa di Risparmio in Bologna - Casoo 
di Risparmio di Venezia - Cassa di Risparmio di Trieste -
Cassa di Risparmio della Marco Trivigiana - Cassa Cen
trale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane - «Invest* 
Sviluppo e Gestiono Investment! Mobiliari - s. p. a-

Roma, 9 giugno 1964. 

p. II Contlgllo dl amminittrazfono 
II protidomo o amminittratoro delegate 

prof. SHvi* Ooliio 
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