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IL PIEMONTE DIECI ANNI DOPO 

L'espansione urbanistica a macchia 
d'olio inizia subito dopo ciascuno dei 
famosi viali paralleli e denuncia I'at-
tivita della speculazione edilizia. Le 
piu squallide, tristi notizie di cronaca 
nera nella citta del « miracolo », tram 
a 3 chilometri all'ora e doppi turni 
nelle scuole. Ma Torino e anche la * 
citta dove 200 mila cittadini votano 
comunista. Come e nata la parola 
d'ordine della contrattazione dei pia-
ni di produzione e di finanziamento 
dei grandi complessi. Pud una citta 
vivere sospesa nell'attesa che la 

"850" « sfondi »? 

non 

Per cercare i tre «scomparsi» 

Elicotteri 
e«marines»nel 

la citta piu 
razionale d' Italia 

Mississippi 

Inchiesta di Davide Lajolo 

TORINO, giugno. 

« A.D. ha 32 anni. provienc da 
\un paese delta piunuru inlornn 
\a 'lorino. Non troppo alto, ha 
\capelli biondi e lisci, un viso 
\bianco e rosso di salute, due 
\spalle muscolosc e braccia pos-
\scnti. Non junta, von beve, non 
\gli piace andare al cinema. Le 
dorneniche le passu in easa ad 

\aggiustare qualcosa o a fare 
luvori domestici. Unico sua desi-

\derio, che non e perd una vera 
\e propria passione, e andare 
\qualche volta a pescare. Lavora 
in un'azienda di 500 operai da 
qualchc anno ed e contento della 
nuova sistemazione. Nel passato 
uveva sempre fatto il bracciantc, 
passando da un padrone all'altro. 
Dice: Non posso dire cost, di 
botto, come e perche sia venuto 
a Torino, mu il fatto e sempli-
cissimo, perche nelle campuane, 
quando luvori, lavori da morire; 
ti fanno andare come una bestia 
dalla mnttina alia sera tardi. 
Poi d'inverno quasi sempre ti 
jai fuori quel che ti sci guada-
gnato d'estate. 

A Pinerolo, anzi ad Atrasca, 
prima di Pinerolo, avevo un pa
drone che era una bestia. Un 
giorno i suoi due ftgli erano 
venuti a Torino a comprare un 
motore: gli hanno speso quasi 
due milioni. E' scoppiata una 
grana col vecchio che credevo 
li uccidesse. Andava in giro per 
i campi e diceva: Con > tutti i 
sacrifici che ho fatto! Quci due 
bastardi! Guarda dove vanno a 
spendcrmi i soldi! Ma cc n'era 
bisogno, con tanti morti di fame 
che ci sono in giro in cerca di 
lavoro? ». 

E' una pagina di un libretto 
(€ Immigrati a Torino >. edizioni 
Avant i ! ) di un operaio comuni
sta, Celestino Canteri che ha 
dedicato anni a studiare sul vivo 
il problema deliinserimento nel
la vecchia citta di centinaia di 
migliaia di uomini provenienti 
dalle attre regioni. La pubhlico 
qui perche In breve dice che 
cos'e Torino, speranza di vivere 
senza < lavorare da morire ». c 
il < motore >, gioia c follta. 
Quello di Canteri e I'ttnico libro 
su Torino nel quale non si rac-
conti piu la favola della « citta 
gcometrica *. (Solo perche il vec
chio centro storico e fatto di 
vie drittc c parallcle. Ma hannn 
visto gli inviati dei giornali bor-
ghesi che hanno fatto qui di re-
ccntc cost tante soste per sco-
prire il, « nuovo ». t quartieri sa-
telliti buttati in mezzo alle poz-
zanghcrc, i quartieri rcsiden-
ziali che si cstendono — come 
dicono ali architetti — a mac
chia d'olio?). 

Forse ncssuna citta. ncssuna 
provincia 6 cost complcssa. in-
definibilc senza un lunan discor-
xo, come qucsta: 120 000 operai. 
anzitutto. che larorano ncllc 
fabbriche FIAT c altri 70.000 ch* 
lavorano in centinaia di fabbri
che e fabbrichettc — almenn 
600 di esse, mi dicono. snnn 
controllarc direttamente dalla 
Finanziaria Fiat — e nel setto-
re commerciale. negli uffici. Una 
immaginc c ancora vera — c 1'hn ' 
constatato ancora icri — quel-
Ja delle strade di Torino desertc 
subito dopo le otto della sera. 
quasi squillnssp per tutti la trom-
ba di Valletta che suona vun-
tualmcnte la ritirata cd il silen-
zio perche tutti possano pen. 
froschi c ripnsnti. alzarsi alle 
cinque del mnttino per rarcare 
il canccllo che separn la * citta 
del larom *• dalla grande c citta 
per dormirc >. Ma qucsto aspcttr. 
di Torino citta metalluraica e 
ancora solo una parte della ve-
rita. Torino f, anche la citta dove 
il progresso. il grandc sriluppo 
cconomico di questi anni. il cor-
rcrc di migliata di uomini vcr 
trovarc il laroro. ci ha data al-
cune fra 1c pin squnll'de. incre-
dibili, tristi storic di cronaca 
nera di questi anni. Canteri. nel 
suo libro, le annota diligent**. 
mente. 

Dalla Stampa del 13 dicem-
bre 1960: « Bimbo di un annn. 
in una squallida soffitta. mortn 
di freddo c per la mancanza di 
cure >. Sabato 31 dicembre: « Na-
sce per terra in una gelida stan
za e la madre non ha panvt per 
coprirla. Dramma nella famiglin 
di un manovale a Setlim^. II 
parto a lume dt candela: ncan-
che un pentolino d'acqua calda 
Mcdtco cd ostclrica si tolgono la 
sciarpa cd il pullover per ripa-
rare la nconata ». Tre giorni 
dopo: « Ricorernta d'urgenza alia 
clinica pcdiatrica la bimba natu 

! sul nudo pavimento ha corso il 

rischio di morire. Nella notte la 
slufa si era spenta... >. 

Martedi 10 gennaio leggiamo 
sullo Specchio dei tempi: « ...So
no nato e vissuto in un paese 
di Calabria e I'ho lasciato solo 
quando mi avvidi che. mentre 
io avevo solo un paio di scurpe, 
gli altri ne avevano gin due. Ho 
ccrcato, emigrando, di trovare 
un lavoro che mi consenta Vac-
quisto del sccondo paio: purtrop-
po, ahinie, non ci sono riuscito 
ancora >. Lo stesso giorno, sullo 
stesso giornale: * // treno del 
sole ci ha portato una giovanc 
che ha viaggiato con il bimbo 
morto tra le braccia, ucciso dalla 
poliomielite ». 

Al servizio 

del profitto 
Casi limite, ccrto, ma quantt 

sono i casi limite in Italia, a 
Torino? E poi, citta dei mali 
moderni. nuovissimi, della ci-
vilta industrialc, citta di suicldi 
silenziosi. di rumori, di caos, di 
nevrosi, dove tutte le infinite 
Italie si toccano e convivono. E 
poi citta che si ribella ai suoi 
condizionatori, che individua i 
suoi mali, che sa affrontarli con 
la forza, e la tenacia dei suoi 
operai e dei suoi giovani. Certo-
I'abile regia riesce spesso a far 
confondere I'efficienza del mono-
polio con quella della citta e 
persino giornalisti non sospetti 
di lavorare su vcline ministeria-
li, municipali o azicndali, hanno 
scritto ancora nei giorni scorsi 
che Torino e Id citta piu razio
nale d'ltalia. 

<• Razionale »; quanti delitti tn 
tuo nomc! In fabbrica. nella mo-
derna fabbrica del monopolio, 
* razionale » signiftca trovare un 
rapporto fra uo'mo-macchina-tem-
po che possa far produrre di piu 
col mtnimo dispendto di spese. 
Ecco lo spezzettamento del la
voro in operaziont sempre piu 
semplici, particellari — come 
dicono i tecnici — e monotone it 
cui rttmo non e determinato dal
la volonta dell'operaio, ma dalta 
niacchina. E la macchina — la 
moderna macchina inventula dai 
tecnici per ridurre la fatica dcl-
I'uomo — chiede un lavoro sem
pre piii velocc, un impegno sem
pre piii ansioso c incontrollabile. 
Perche cssa c al servizio del 
profitto. * Razionale » e, ancora, 
che nella fabbrica comandi uno 
solo — il padrone — che decida 
liu gli orart c t turni, il ritmo e 
il riposo. * Razionale > e che 
quando mtervtenc una qualsiasi 

< congiuntura difficile* I'operaio 
debba sccglicre fra il licenzia-
mento di unu parte dclle mae-
stranze o i bussi suian per tutti. 

Qucsto nvlla fabbrica, dove t( 
capttultsmo si e eOettivumcnle 
ummodernatu. Ma fuori della 
fabbrica la dove, come scrivevu 
Viltortni « il ncocapitalismo rt-
manc capitalistico nel sensu put 
arcaico e assoluto del lermine >, 
la parola « razionale > non e an
cora di moda. 

Capitalismo arcaico: lo ritrovi 
appena monti su un tram, su un 
treno, un autobus, se appena 
vuoi conoscere itltncrario quo-
lidiaito di un operaio che vtcne 
a lavorare in ctlta. Jo ritrovi 
quando vedi iJ numero dei ra-
gazzt che non trovuno posto nel
le scuole, o quando ti imbatti 
(benedelta programmazione) tn 
una scuola nuova, bella. pultta, 
ma senza allien per frcqucntar-
lu. perche nessunu a vera prcri-
sto la fuga di tutte le lamtglie 
verso la citta to anche perche gli 

< insediamcnli » umant sono stall 
collocati tn lull'altra zonat. E 
nel seltorc del consumo, coi si-
stemt anttqumi dt dislribuzione 
c I'intermediazione monopolisti-
ca che fa qiuuiruplicare di prezzo 
ui consuuiutori t prodottt Slrap-
putt per poche lire at coniadini. 
t. per la casa: proprto al centro 
dt forino (via V'crdi, via tiarba-
roux) u capita dt vedere accam-
pale in una canttna lamtglie di 
Uivoraton mcridtonalt. 

Insomma, per aver sotlocchio 
i malanni c le contraddiztont 
dello svtluppo cconomico ttalta-
no puot bemssimo fermarti a 
lortno, mostra pcrmanente del 
* progresso senza awenture » a 
direzione monopoltslica. 

Ma laltra rcalta di Torino 
sonn i dueccntomila voti comu-
nisti. Dopo le telezioni molti §i 

sono chiesti la ragionc di questa 
uvanzata del PCI nella citta ove 
piii marcata e stata I'improntu 
della politica del monopolio. II 
(piadro che ho descritto di To
rino pud essere una prima ri-
sposta, pud incominciare a far 
capire perche gli operai c gli 
immigrati. i pensionatt e le don-
nc, i giovani e i tecnici, hanno 
votata per il socialismo. Ma cre
do che tutte qucste piccole. par-
ticolari ragioni possono essere 
riassunte in una proposizione: si 
vota comunista perche si vuole 
difendere la liberta deU'uomo, 
perche si rifiuta la civilUi del 
benessere proposta dai monopo-
li. Per il PCI non hanno votato, 
infatti. soltanto gli immigrati, i 
« poveri * della periferia — quel-
li che dalla rivoluzione non han
no nulla da perdere — ma an
che, e qui e la novita. gli operai 
con la ' 600», i tecnici delle 
officine Avio — quelli che fanno 
i caccia per la Nato — i profes-
sionisti del centro, in una pro-
porzione che non ha riscontro 
col passato. 

Hanno votato comunista quelli 
^chc hanno capito i limiti e la 
natura della civilta del « benes
sere per tutti » perseguita — con 
tutte le ritirate che sappiamo 
nei pcriodi delle < vacche ma-
gre > — dai monopoli: otto ore 
in fabbrica, complctamente alia 
merce della volonta del padrone; 
e poi I'evasione dai lavoro — nn-
che questa organizzata dai pa
drone —; e poi I'imposizione dei 
consumi, secondo la volonta del 
padrone, e il tut to in una citta 
che non e fatta sulla misura del-
Vuomo. Cosi a poco a poco e 
nata la ricerca di un'altra stra-
da, di un'alternativa alle scelte 
dei padroni. E' nata ad esempio 
la parola d'ordine della contrat
tazione. nella fabbrica, di tutti 
gli aspetti del rapporto di la
voro. Perche non e vero che la 
* macchina » sia il nemico (che 
— come sostiene taluno — il 
problema dell'alienazione mo
derna riguarda tutte le civilta 
industriali. indipendentemente 
dalle strtttturc cconomiche, poli-
tiche c sociali). E' possibile cioc 
dominare la macchina, o almeno, 
incominciare a controllarla. spez-
zarc cioe il poterp assoluto e 
dispotico del padrone. 

La lotta vittoriosa dei metal-
lurgici aveva qucsto obiettivo r 
ha portato ad alcuni, primi. posi-
tivi, seppur limitati, risultati. Ma 
il problema della contrattazione 
i? dej controllo non si puo fer-
mare al rapporto di lavoro. Gli 
ultimi fatti — i licenziamenti 
alia Magnadgnc, i ricatti della 
Fiat sul livello di occupazione. 
I'arrembaggio alia Olivetti. I'ac-
ccttazione da parte del governo 
della linca Carli — hanno posto. 
ad esempio, in rapporto alia po
litica di programmazione, una 
qucstionc di fondo: programma 
re vuol dire anche sccglicre. con-
centrare in un punto gli investi-
menti. deciderc dorc aumentare 
c dove diminuire la produzione. 

E, prima di tutto, garantiro la 
picna occupazione. Cosa fare 
dunqitc in quelle grandi aziendc 
che, per premere adesso sulle 
scelte governativc, tengono so. 
speso il ricatto dei licenziamen
ti? Ecco nascere il problema 
della contruttazione pubblica dei 
piani di produzione e dei piani 
di investimenlo, coma unlca pos-
sibile base per una programma
zione democratici\. 

II problema c apcrto alia Fiat, 
e U movimento operaio, e. la 
citta non possono ignorarlo <> 
lusciare che la questione sia rl-
solta, a suo modo, da Valletta. 
Una citta non pud vivere snspesu 
nell'attesa che la « 850 > sfondi, 
che il governo, accogliendo il 
pressante invito della Fiat, blor-
chi le importazioni di auto stra-
nicre, che la politico di piano 
sia fermata — come i salari OJJP 
rot — in atlesa che due o tre 
milioni di macchine in piii cii • 
colino in Italia. Una citta non 
puo uccettare che decine dt mi
gliaia dei suoi figli possano, do
main, essere senza lavoro per
che Valletta ha sbagliato i suoi 
conti, le. sue previsioni. Ma so-
prattutto non si pud aspettare 
che I'intcro asse dello sviluppo 
economico italiano dipenda dalle 
Kcelte di Valletta. 

Costringere 

a trattare 
/ risultati sono gia visibill a 

occhio nudo: da una parte la po
litica delle autostrade e dei tra-
fori c dall'altra Vagricoltura in 
crisi, le case, le scuole, gli ospc-
dali che mancano, i tram che 
vanno a 3 km. all'ora nel caos 
della circolazionc. Bisogna dun-
qtte intervenire. costringere Val
letta a trattare. prima che sia 
troppo tardi. Solo cost la politica 
di piano potra essere democra-
tica. Si tratta cioe di passare dai 
discorso «moralist ico > contro 
la motorizzazione — c'te e una 
realta c, prima ancora, un'esi-
genza nata dalla carenza dei 
niczzi pubblici —, dalle filippi-
rh.c contro le « quattro ruote >, 
ad un esame concreto dei piani 
di produzione, dei bisogni effet-
tivi. dcgli sbocchi commerciali 
nuovi che c possibile trovare c 
anche, dove occorra. delle even-
tuali riconversioni. Ma questo e 
possibile farlo solo se si riuscira 
ad imporre a Valletta una tral-
tativa generate, prima che sia 
troppo tardi. Solo cosi la poli
tica di piano potra essere demo-
cratica. cioe far prevalere gli 
interessi della colleltivitd su 
quelli dei potentati economic'!. 

Propria in questi giorni ho 
aruto occasione di parlarc con 
un csponcnte assai alto di uno 
dei piii grossi complessi dell'in-

dustriu automobilistica di un 
Paese del MEC. Svctiamo subito 
che si tratta di un tedesco, sicuri 
di fare cosa grata a coloro che 
rogliono spingere il triangolo in
dustrial a guardare al Nord 
Europa, e particolarmente alia 
Gcrmania. Valletta — mi dice
va freddamente il tedesco sec-
cuto anche per rcccnti < dichia-
razioni di guerra > minacciate 
dull'aniministratore della Fiat a 
Bruxelles — e stato certamente 
un valentc capitano d'industria. 
Ma non ha mai avuto la forza 
di guardare molto lontano, di 
porsi delle prospeltive a lungo 
tcrmine collegate al maturare dei 
tempi. Ora ne sconta le conse-
guenzc. Valletta si e sempre la-
mentato degli alti costi della ma-
no d'opera nonostante che le sue 
macstranze non abbiano mai 
avuto salari pari ai nostri. Non 
si c mai chicsto se gli alti co
sti non dipendessero invece, per 
esempio, dai suo intestardirsi 
nel produrre cost tanti tipi di 
auto, con un'infinita di modifi-
che continue per ogni tipo. 

Opinioni, si dira, e per giun-
ta interessate. Ma perche la sor-
te di oltre 100.000 operai, anzi 
il destino di un'intera citta do-
vrebbe essere condizionato per 
i prossimi anni dai misteriosi 
piani che, in questi giorni, si 
stanno preparando negli uffici 
della direzione della Fiat? 

• •' Cost nasce nella fabbrica, at-
* torno alle parole d'ordine della 

contrattazione sindacale di ogni 
aspetto di lavoro e della con
trattazione sindacale e pubbli
ca dei piani di produzione e di 

• finanziamento, la risposta ope-
raia. E' una risposta che inve-
stc le intere • strutture della 
citta. Parlare di riduzione del-
Vorario di lavoro vuol dire in
fatti parlare di trasporti, di a*ec 
verdi. di aree fabbricabili. Vuol 
dire esaminare come si artico-
la la citta. come reagiscono le 
forze politiche. Anzitutto, anche 
qui, non e piii vero che « tutto 
dipenda dalla Fiat >, c non solo 
per la forza autonoma riconqui-
stata dalla citta negli ultimi an
ni, ma anche per la prcsenza 

• di forze monopolistiche • nuove. 
C'c, per esempio, accanto alia 
attivita dell'IFI Fiat in direzio
ne delle aree fabbricabili, 17m-
mobiliare Romana vaticancsca, 
che stn costruendo una citta sa
tellite e che, con le altre immo-
biliari, si e appropriata di tutte 
(o quasi) le aree disponibili. Ho 
usato il vcrbo < appropriarsi >. 
ma secondo il vocabolario ita
liano, anche il Pedrocchi, avrci 
dovuto scrivere * rubare. >. 

Dove invece la Fiat decide an
cora di tutto e nel settore dei 
trasporti. Per poter avere un 
dato sicuro ho voluto dar rctla 
ad una distinta impiegala che 
lavora negli uffici del giornale 
di Corso Valdocco. 

A mczzogiorno sono salito sul 
tram che porta, lungo via Ga
ribaldi. alia piazza Castcllo, par-
tendo dall'angolo di corso Val
docco. 

Occhio all'orologio: venti ml-

0 
0 * 

con il caldo 
k arrivata Testate 
e con Testate arrivera 
una piacevole sorpresa 
per tutti i lettori delTUnita... 

Dal 1° luglio. ogni giorno, TUnita avra 
un'intera pagina dedicata alia vostra 
villeggiatura: 

1 Unita 
vacanze 

an a giornale » nel giornale,. ricco di 
notizie curiose. inchieste, inlcrviste. ru-
briche. giochi. concorsi a premi e iti-
nerari turistici e gastronomic!. 

Per questa cccezionale iniziativa c sta
to organizzato un servizio straordinario 
di recapito che raggiungera tutte le 
edicole delle zone di villeggiatura sin 
dalle primissime ore del mattino. 
Ovunque andrete cercate TUnita. che 
quest'anno viene in vacanza con voi. 

iiHft buoni per percorrere il trn-
gitto che a piedi avrei pcrcor-
so in un quarto d'ora al massi-
mo. 11 tram deve mchinarsi di 
froute alle automobili. Ma qual-
clic mese fa — mt dice il tran-
viere — era peggio ancora: per-
c/ie allora via Garibaldi era so
lo un posteggio di automobili 
e spesso i tranvieri dovevano 
scendere dalla vcttura e sposta-
re di peso le macchine dai bina-
ri. La motorizzazione Fiat sem
pre prima del servizio pubblico. 
Anselmetti e il sindaco piii 
x razionale» per la Fiat e non 
e il caso di disturbarlo per pro-
blemi di cosi scarsa importanza, 
per lui. Grave e perd che la su-
bordinazione dei mezzi di tra-
sporto pubblici a quelli privati 
che il centro sinistra di Mila-
no attua ma nega di attuare, a 
Torino viene anche sbandicrata 
come la soluzione. ovviamente, 
piii « razionale *. 

Un'occasione 

mancata 
Cost un dirigente della Came

ra di Commercio, un bel mat
tino — e cioe n meitfe fresca — 
ha solennemcnte dichiarato che 
i trasporti pubblici a Torino han
no perduto tutta la loro im
portanza. Ormai tutti i cittadi
ni — o quasi tutti — hanno la 
macchina, e il problema si ri-
solve da se. Viene in mente quel
la scena del film di Lizzani sul
la * Vita agra > che fa vedere 
I'arresto del protagonista perche 
sorpreso, in mezzo alle macchi
ne, a camminare a piedi... No
nostante i sogni di quelli della 
Camera di Commercio, Torino 
avra presto perd la sua mctro-
politana. (Presto, per modo di 
dire, perche sara pronta solo fra 
died anni, e nell'attesa ci sono 
solo i viani nei cassetti del sin
daco Anselmetti). Ma ecco che 
nn solo sguardo al tracciato del
la metropolitana rivela gli in}i-
nlti piccoli — ma non troppo 
— obbiettivi che ci si prefigge 
di raggiungcrc. La metropolita
na doveva. e deve, servire an
che per metterc ordine al terri-
torio, per < razionallzzare > « K 
poco il settore dei trasporti, per 
dare un ordine — finalmente — 
c geometrico > alia citta. Ed ec
co, invece, che nelle mani della 
Giunta (c della Fiat) diventu 
una macchina per far quattnni 
sulle aree. per permettcre nuo
ve aranzate a macchia d'olio 
dclle aree della speculazione. 
Un'occusione mancata, insomma. 

Le scuole? Pochi dati bastano: 
mancano le aide a centinaia 
(trecento doppi turni sono in 
corso). le facoltd universitarie 
straripano. le scuole professin-
nali e quelle serali sono in ma-
no a privati. Eppure gli studen-
ti serali sono decine di migliaia. 

E gli ospedalt, Vassistenza sa
nitaria? Anche su questa que
stione Anselmetti non discute. 
Gli basta che alia televisione 
compnia spesso il molto illustre 
prof. Dogliotti. Che si vuole an
cora a Torino quando e'e gia 
Dogliotti? Non funziona cqregia-
mente la sua clinica privata, no-
ta in tutto il mondo? 

E poi le case (e il caro-affit-
ti). c il costo della vita che 
sale, e la politica flscale carat- n j s t j delle novita di mapgior 
tcrizzata dai benigno atteggm- jrilievo che si sono prodotte 
mento verso t padroni della Fiat? neH'ultimo decennio at torno 
Mancano i soldi, si dice, e biso
gna dare I'esempio nell'austert-
td. Ma ieri. negli anni del mira
colo, i soldi, i miliardi e'erano 
per il carnevale cdilizio — e non 
solo cdilizio — di Italia 61: mi
liardi buttati al rento quando, 
acccltando le proposte dei co-
munisti. si poteva eclcbrare il 

NEW YORK. 25 
Le speranze di ri trovare 

vivi i t re giovani attivisti 
c integrazionisti > scompatsi 
nel Mississippi sono divenu-
to assai tenui: alcuni dei 
giornalisti presenti a Fila-
dclfia scrivono che esse so
no prat ieamente abbandona-
te. L'esanie del relitto car-
bonizzato della Ford azzur-
ra con cui i tre avevano rag-
giunto lo Stato ultra-razzi-
sta, r i trovata in una palude 
presso la citta, il luogo de-
serto del r i t rovamento e le 
condi/ioni della vegetazione 
chcostantc fanno pensaie ad 
una deliberata distruzione 
deH'autoine/zo, ivi condotto, 
o trainato, da altri automo-
bilisti. Un linciaggio sembra 
l'ipotesi piu probabile. 

II fatto ha destato profon-
da eniozione e sdegno ovun
que. A New York, cortei di 
protesta hanno sfilato con 
cartelli recanti scritte come 
< Mandate nel sud la for/a 
di polizia dell 'ONU > e < Di
slocate in - permanenza le 
truppe federali nel Missis
sippi >. Nella capitale fede-
rale, duemila negrj hanno 
circondato il Dipart imento 
della Gitistizia, chiedendo 
«misure per far rispettare 
la legge >. II ministro. Ro
bert Kennedy, ha dovuto 
r i tardare di nove ore la sua 
partenza per la Germania 
occidentale e la Polonia: a 
Roy Wilkins, segretario del-
I'Associazione per il pro
gresso della gente di colore, 
egli ha promesso che torne-
ra prima del previsto per 
seguire personalmente la 
vicenda. 

Dinanzl a cosi pressantl 
sollecitazioni, il presidente 
.Johnson ha deciso un passo 
ulteriore nell 'azione intra-
presa nel Mississippi, o rd i -
nando che cento marinai del
la vicina base di Meridian 
si uniscano agli a g e n t i 
del FBI — rafforzati con 
l'invio d i ' o t t o elicotteri — 
nelle ricerche. L'annuncio e 
stato dato oggi da George 
Reedy, portavoce della Ca
sa Bianca. Alia domanda se 
i marinai siano armati . Ree
dy ha risposto sottolinean-
do che il governo federale 
agisce « in piena cooperazio-
ne con le autori ta statall > 
e che j soldati «sono stati 
inviati solo per compitj di 
ricerca >. U portavoce ha an
che detto che Johnson at-
tende un rapporto di Allen 
Dulles, l 'ex-direttore della 
CIA inviato a Jackson, capi
tale del Mississippi, per esa
minare, in generale. < i pro-
blemj derivanti dall 'appli-
cazione della legge in quello 

Stato >, dove la tensione e 
assai acuta da piii settimane. 

Tutta via. le autorita raz-
ziste del Mississippi appaio-
no decise a non cedere 1 lo
ro privilegi. Ieri sera, le r i
cerche dei t i e ragaz/i sono 
state interrotte a causa della 
«minaccia di incidenti*. ad-
dotta dalla polizia dopo che 
un folto gruppo di negri era 
giunto da Meridian — una 
cittadina nei pressi del con
fine onenta le dello Stato, di 
cui era originario il negro 
ventiduenne James Cheney, 
uno degij scomparsi — per 
partecipaie alle ricerche. I 
capi del gruppo sono stati 
ricevuti daH'ispettore capo 
della pattuglia stradale del 
Mississippi. Guin Cole, nrl-
l'edificio del tribunale, guar-
dato da quaranta agenti a r 
mati di mitra. L'autorizza-
zione a partecipaie alle r i
cerche 6 stata loro negata e 
sono stati rispediti sotto 
scorta a Meridian. 

Uno dei rappresentanti 
del Mississippi al Congres-
so, il senatore John Stennis 
— membro della minoranza 
che ha votato contro la leg
ge sin diritti civili — e an-
dnto anche piu in la. Egli 
ha invitato n presidente 
Johnson a bloccare raff lus-
so di attivisti antira/zisti 
nello Stato. « Se l'afflusso 
continuera — ha detto — vi 
••aranno violenze e il sangue 
rlcadra sugli organizzatori 
del movimento *. Di fatto, la 
polizia del Mississippi sta 
facendo il possibile per < te-
nere lontani > gli attivisti. 
Ieri, ess a ha arrestato a 
Moss Point sotto I'accusa di 
*• vagabondaggio * — una di 
quelle che abltualmente 
rnuove ai negri per toglierli 
lalla circolazione — due 
membri del Comifrifo dt 
coordtnnmeMfo dcgli studen-
ti non violcnti. 

Malgrado queste intiml-
dnzioni — e quella ancor 
piu criminale implicita nel
la < scomparsa > dei tre — 
i negri sono decisl ad anda-
•e avanti . A Oxford, nello 
Ohio, dove i volontari atti
visti ricevono un addestra-
mento prima di raggiunge-
re il sud. un portavoce ne
gro ha detto che non vi e 
•stata neppure una defezio-
ne. A Meridian. James Far
mer. diret tore del Congres-
so per Teguaglianza razzia-
le, ha detto in un comizio 
— presente la moglie di uno 
dei tre ragazzi — che il suo 
movimento ha intenzione di 
mettere alia prova la recen-
te legge sui dirit t i civili 
« citta per citta e Stato per 
Stato >. 

Dal 5 al 9 luglio 

la Conferenza internazionale 

Algerhnoalle H> 
nel Mediterraneo 
La Conferenza per 

nuclearizzazione del 
del Mediterraneo, che si ter
ra ad Algeri dai 5 al 9 lu
glio. si annuncia come una 
importante iniziativa politi
ca della giovane Repubbli-
ca algerina: una iniziativa 
che solleva problemi reali e 
di grande momento. e chia-
ma a discuterli. accanto ai 
rappresentanti della opinio-
ne pubblica di potenze im-
pegnate in certe alleanze o 
inclini a impegnarsi su de-
terrmnati disegni, i protago-

ccntcnario dell'Umtd d'ltalia ctf 

a un mare che bagna rive 
africane e asiatiche oltre che 
europee: i popoli del Nord 
Africa, del Medio Orient^ 

Una delegazione algerina 
— composta da Haddam Te-
djini. deputato e membro 
della Commissione del FLN 
per i rapporti con Festero; 

jda Louahla Tehami. segreta-

struendo scuole. case, edifici per 
lo svago e la cultura. Oggi che 
il < miracolo* e in crisi. Ansel
metti ha trovato un altro lema 
per la sua battaglia: quello dclle. 
moralita pubblica. La citta e tap-
pezzata di manifesti che lo raf 
figurano col viso duro del ca-
stigamatti, deciso a fustigare i 
costumi. £ ' Fimmaptne della DC 
torinesc, e anche del PSDl e 
del PIA: quando c'c da predica
te I'austcrita — per gli altri — 
non li batte nessuno. 

David* Lajolo 

rio generale del Comitato al 
genno della Pace, e da 
Cheurfi Saleh. membro del
lo stesso Comitato della Pa
ce — e impegnata nella pre-
parazione della conferenza 
at t raverso contatti dirett i 
con le organi7za7ioni demo-
cratiche e i centri cultural! 
dei paesi interessati. La de
legazione e stata nei giorni 
scorsi a Roma, avendo chie-
sto fra Faltro al Papa una 
udienza che non ha potuto 
essere fissata in tempo uti
le, e ha tenuto nella gior-
nata di mercoledi una con
ferenza s tampa. con la par-
tecipazione dell 'ambasciato-

la De- | re d'Algeria a Roma. Bou-
Bacinojlarouf. 

In tale occasione i delega-
ti hanno indicato come temi 
della Conferenza che si ter
ra ad Algeri quelli relativi 
ai pericoli concreti che sor-
gono dai fatti seguenti: la 
presenza in Mediterraneo di 
sommergibili e navi di «u-
perficie dotati di missili a 
testata nucleare: la presenza 
di basi di lancio per missili 
o per il decollo di aerei ca-
paci di portare armi nuclea-
ri; esplosioni nucleari speri-
mentali e ogni altra attivita 
connessa con la formazione 
di una «forza d 'u r to» ; la 
polluzione radioattiva delle 
acque marine. 

I rappresentanti algerini 
hanno posto francamente lo 
accento sul fatto che la con-
siderazione di tali pericoli e 
dei problemi che essi solle-
vano non puo essere lascia-
ta ai .-oh governi delle gran
di potenze. semplicemente 
perche qucste potenze non 
possono piu pretendere al do-
minio del Mediterraneo. 
« l'accesso recente alia sovra-
nita da parte di nuovi paesi 
medUerranei, fra i quali il 
nostro. permette di npropor-
re il problema della pace 
sotto una luce nuova >. 

In pan tempo, e at traver-
so iniziative e opere di que
sto tipo che la funzione in
ternazionale dei paesi nuovi 
si trovera rafforzata: « L a 
conferenza di Algeri segne-
ra — non ne dubit iamo — 
un passo importante sulla 
via deH'indipendenza per 
ciascun popolo ». 
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