
WW / * . ! < • - " '. ', , V : t " . , 1 V / . ", < " < • t k' e, - ' • , ' •" ' . ^ 

r U l l i t d / martedi 30 giugno 1964 

UN LAICO «MUR0>» PI BR0HZ0 

PERCHE' NON MUOIANO 

L'UOMO EIA SUA ARTE 

Aperta 
la porta 

di Manzti 
a S. Pietro 

PAG. 3 / a t tua l i t a 

Giacomo Manzu: Porta di San Pietro, particolare del 
pannel lo raff igurante la « M o r t e per v i o l e n z a » . 

Con una cer imonia brevis -
Isima, senza che fosse stata 
] fatta pubbl ic i ta a lcuna al-
jl 'eccezionale a v v e n i m e n t o , 
Idomenica matt ina e stata a-
Iperta la Porta del la Morte 
jeseguita dal lo scul tore Gia-
[como Manzu per la basilica 
[di S a n Pie tro a Roma. La 
[sera prima, alcuni pochi a-
Jmici de l l ' ins igne scultore e-
[rano stati invi tat i a una pri-
[vata v i s i one del la opera che 
| e fra l e grandi imprese della 
Iscultura di tutti i tempi e 
lun capolavoro della plastica 
Icontemporanea , dest inato a 
Iravvivare for temente discor-
[si e p o l e m i c h e sul real i smo 
IneU'arte moderna . 

La porta, alia quale Man-
Izu ha lavorato per dodici 
lanni buoni , e posta alia s ini-
jstra di chi entra in San Pie-
Itro e del la famosa porta di 
Ibronzo del Fi larete . E' alta 
jmetri 7,65 e larga 3.65; e di-
Ivisa in d u e battenti legger-
I m e n t e svasati a vasca che 
[ formano un piano bronzeo 

let to che , per l'assenza di 
lot iv i decorativi di qualsiasi 

| t i p o risulta una superficie 
l a v v e r o vast iss ima. S u que-

| s t o p iano sono montat i . nel-
1a fronte esterna, con ageet-
to di qua lche c e n t i m e t r e die-

| c i pannel l i narrativi sepa-
rati, alia meta circa della por
ta, dai s imbol i eucaristici del 

| g r a n o e del la v i te , e chiusi 
in basso , a Iivello, del suolo . 

Ida se i animali c h e s imboleg-
| g i a n o la not te e la morte . 

II p e s o comples s ivo della 
(porta bronzea e di 98 quin-
Jtali. II retro della porta, che 
[da n e i r i n t e r n o della basili-

Chiusi i lavori 
del III congresso 
della Federazione 

degli artisti 
Si sono chiusi ieri sera, a Ro. 

Ima, i lavori del HI Congn-jso 
(della Federazione nazionale de
ign" artisti (CGIL) cui hanno 
[partecipato delegati da ogni 
(parte d'ltalia. Le reJazioni in-
[troduttive. che hanno dato luo-
\go a una larga discussione so

no state tenute da Gastone 
JBreddo. Ernesto ' Treccani ed 
(Enzo Brunori. Nelle mozioni 
Iflnali e stato riaffermato il prin-
jcipio dell'opposizione alia do-
[signazione sindacale di frtisti 
con compito di giudizio nelle 

[commission! per gli invit' e 
I le giurie della pro*sima Qua-

driennale di Roma, si e decisa 
la formazione di un Ufficio>*tu-
di e si e ausp.cata la riforma 
delle Accademie. Istituti e Scuo-
le d'arte 

La nuova segretcria della Fe
derazione. eletta al termine 
del congresso. risulta cosi com-
posta: Gastone Breddo. Enzo 
Brunori e Ernesto Treceani 
<segretari generali). Ennio Ca 
labria. Umbcrto Clernenti. Ar
mando De Stefano. Saro Mira-

• bells. Gastone Novelli. Achil
la PWilU. . 

ca, e un piano traversato, 
ad altezza di sguardo, per 
tutta la larghezza da un bas-
sori l ievo raffigurante l'aper-
tura del Concil io e c u m e n i c o 
con Papa Giovanni che rice-
ve il cardinale negro Ru-
g a m b w a Nel l 'angolo inferio-
re di sinistra Manzu ha 
stampato , a mo' di firma, la 
propria m a n o destra. II te-
ma della porta commiss iona-
ta a Manzu era quel lo del la 
morte e lo scul tore era le
gato alia i l lustrazione di al
cuni "moment i" della mor
te: c o m e quel l i di Maria e 
Cristo, di Abe le , di Ste fano 
protomartire , di San Giu
seppe, di Gregorio VII e di 
Giovanni XXIII . 

Mu sia i particolari sia l'in-
s i eme della porta risultano, 
nel cuore di San Pietro, un 
grande m o n u m e n t o laico, 
una grandiosa af fermazione 
della indistruttibi l i ta dell 'u-
manita del l 'uomo per quan-
te v io lenze possano conver-
gere su di lui. Della tradi-
zionale iconografia rel igiosa 
r imane pallida traccia e i 
s imboli stessi eucarist ici , la 
vi te e il grano. r isul tano d u e 
possenti frammenti di natu-
ra g lor iosamente innalzati 
come trofei e in forte pole-
mica contro l'arte astratta e 
informale. La magia plasti
ca di Manzu si scatena nei sei 
piccoli animali alia base del
ta porta • 

I dieci superbi pannell i 
narrativi , c h e cost i tuiscono 
una « summa > dell'arte di 
Manzu, rappresentano nel-
Tordine, dalPalto in ba<=so e 
da sinistra a destra: Morte di 
Maria, Morte di Cristo, Mor
te di Abele . Morte di S a n 
Giuseppe , Morte di S Ste 
fano. Morte di Gregorio VII, 
Morte per vio lenza, Morte 
nel lo spazio, Morte di Gio
vanni XXIII e Morte Milla 
terra. La sempl ic i ta grandio
sa del racconto e lo st i le rea-
listico prodig iosamente "sem-
plificato" di tutta la porta 
contrastano v io l en temente 
con Tambiente s o v r a c c a n c o 
di decorazioni e con la stessa 
porta del Fi larete: dalla vi
s ione della porta di Manzu 
si ricava una impress ione 
poetica incancel labi le del 
t empo nostro: tragico e fe-
roce ma teso a qualcosa di 
essenziale , di decis ivo . 

La fusione del la porta e 
di per se stessa un capola
voro di maestria art igianale: 
la dolcezza del model la to e 
del t ipico «sch iacc ia to" di 
Manzu e resa con mest iere 
diabolico: la qual i ta del bron-
zo e purissima e calda di 
rame; cosi i "segni" sicuri e 
imperiosi del poeta c o m e l e 
astuzie del tecnico hanno tro-
vato una "traduzione" infal-
libile. La Porta della Morte 
e v is ibi le l iberamente al pub-
blico nel le normali ore di 
apertura della basilica. 

da. mi. 

Inchiesta di Davide Lajolo 

Un 
tra 

lO anni dopo 

Pittoresche affermazioni di questo ge-

nere (Rivalta potra diventare una se-

conda Rotterdam) cercano di colorare 

le prospettive del « polo di sviluppo » 

in provincia di Alessandria • II piano 

del grande capitate porterebhe, oltre 

che ad una colossale operazione di con-

centrazione monopolistica, a proietta-

re il triangolo industriale verso l'area 

del MEC anziche verso il Mezzogiorno 

NOVI LIGURE, giugno 

« Come si fa — dice il sindaco, Armando 
Pagella — a sostenere che qualsiasi indu-
strializzazione porta un beneficio alle po-
polazioni? No. no. Che tipo di industrialize 
zazione? fatta da chi? con quali tntenti? 
come? col controllo di chi? E pot non si 
pud pensare a uno sviluppo economico serio, 
stabile, guardando unicamente alle fabbri-
che: e'e anche I'agricoltura, ci sono gli ar-
tigiani, i commercianti, i ceti medi. Dei loro 
problemi, di come pub svolgersi ed evol-
versi la loro attivita nell'ambito di un pro-
cesso di industrializzazione. non ci si pub 
mica dimenticare. L'uno aspetto e condizio-
nato dall'altro. II problema del "polo di 
sviluppo" e proprio qui: se non saremo noi, 
voglio dire gli enti locali interessati, a de-
cidere il tipo e la localizzazione del nuovi 
insediamenti, nel quadro dt una visione ge
nerate delle esigenze provinciali e piemon-
tesi, e quindi nazionali, i guai, le contrad-
diziont. le tr.giustizie che stiamo subendo ce 
li ritroveremo addosso moltiplicati per dieci 
nel giro di tre o quattro anni». > 

L'epoca del facili imbonimenti sta decisa-
mente tramonlando. Le promesse di nuovi 
« miracoli», dietro le quali si cela Vinganno, 
attecchiscono assai raramente. Ed e facile 
che restino tettera morta in una terra come 
quella alessandrina, dove il gusto polemico 
e il senso critico sono patrimonio universale. 
e dove — forse non a caso, mi sia concesso 
dirlo — il PCI e tanto profondamente ra-
dicato tra le masse: 30 per cento di voti su 
scala provinciate — circa il 40 per cento a 
Novi Ligure — la capacita e Vesperienza di 
essere forza dirigente, e quindi uno a stile» 
di dibattito che affronta ogni tema al ti-
velto piu alto, che investe e stimola tutti i 
gruppi politici, e di fronte al quale la de-
magogia e il bluff sono destinati all'insuc-
cesso Percid, il miraggio del «polo», Van-
nuncio della Kdtta delle fabbricheu come 
il toccascna d'ogni male, come il dono d'un 
fato benigno. non hanno affatto incantato i 
sindaci dell'Alessandrino. Di cerlo, non han
no tratto in tnganno Armando Pagella, gio-
vane sindaco comunista di Novi Ligure. 

cludere che il «polo» seminera benessere 
a piene mani. Ma e un discorso bugiardo. 
che non regge. Armando Pagella lo filtra 
con le statistiche e col buon senso, e ne mo-
stra tutte le grinze. «L'esodo dalle campa-
gne — dice — 6 positivo se nasce da uno 
sviluppo della meccanizzazione agricola, da 
un progresso culturale, da un mcremento 
della produttivita agricola: allora, e evidente, 
si ha una liberazione naturale di forza-lavoro 
che pub essere utilizzata in altri settori. In 
provincia di Alessandria l'esodo e stato for
tissimo: in pochi anni la manodopera occu-
pata nell'agricoltura e scesa dal 47 al 27 per 
cento. Ma chi ha il coraggio di affermare che 
si e trattato di una "liberazione naturale"? 
La genie e scappata dai campi per dispera-
zione, perche non ce la faceva piu a tirare 
avanti, perche' la piccola azienda contadina 
e in crisi e abbandonata a se stessa. Altro 
che progresso! Ci sono 20 mila ettari di su
perficie coltivabile completamente abbando-
nati, nella nostra provincia». 

Colline 

agoma 

Un 
discorso 
bugiardo 

«Se vuoi un elcmento di giudizio — mi 
dice — guarda alia situazione del Novese. 
Questi ultimi cinque anni di sviluppo disor-
dinato. senza altra discriminante che non 
fosse quella dei profitti piit immediati, Vin-
sediamento dell'Italsider, la nascita di nuore 
Industrie li sta pagando tutta la nostra co-
munita: pensa che solo per risolvere il pro
blema dell'edilizia scolastica. reso acutissimo 
dal rapido aumento della popolazione. il Co-
mune dovrebbe spendere qualcosa come 800 
milioni. Coi noslri bilanci c'b da mettersi 
le mani nei capelli! Poi non dimentichiamo 
gli altri serrizi sociati. E ora che accade? 
Dicono che gli anni delle tacche grasse sono 
finiti, che gli operat devono rinunciare a 
qualcosa, si riparla di crisi. di pericolo di 
inflazionc. E intanlo, attorno a noi. e'e una 
agricottura che decade perche le mancano 
gib. le braccia, perche in campagna non ci 
si rive piit. Immagina cosa accadrebbe se 
si realizzasse il "polo" concept to solo sulIa 
base di un interesse pritatistico, cosi come 
lo togliono Costa, la Fiat, la Montecatini, 
il gruppo Cini! Questi squtttbri si aggrave-
rebbero tutti. La provincia di Asti, per 
esempio, o quella di Cuneo, che sono gia 
depresse, che prospetltva acrebbeTO7». 

I propugnatori del progetto e la loro stam-
pa sostengono che il trataso umano dai 
campi all'industria e un fenomeno logico, 
inarrestabile e da accoghere col sorriso suite 
labbra. in quanto dimostrazione di un pro
gresso in atto. Per cui se ne dovrebbe con-

A Vercelli il riso 
e ancora aniaro 

Aspr* fett* hanno c*nwntile ai cMitarfin] In 
tanti «vccM»i, ma qvatla a la pravmcia nalla 
ajwala nafli anni dal • mlracolo» »l • avwta II 
piv bauo aonwnto •»! raddito. 

E con I'abbandono, e naturale, e'e stato 
un regresso di tutte le colture principali 
fl'8,9 per cento la vile specializzata, 11 per 
cento tl granoturco, 4,4 per cento il fru-
mento, 8,6 per cento il riso) e quindi il de-
pauperamento complessivo del settore. Per-
sino quello spregiudicato politico degli in-
teressi industriali «privati» che e Von. Giu
seppe Pella e costretto a riconoscere che il 
problema e grave: «Nel triennio 1951-1953 — 
ha scritto nell'ultimo numero di "45* Parol-
lelo" — il prodotto del settore privato in 
Piemonte era composto: 21,8'/» dall'agricol-
tura; 78.2'a dagli altri settori (attivita se-
condarie e terziarie). Nel triennio 1960-1962. 
il rapporto cambia profondamente: 12,7B,'» 
agricottura; 87JV* gli altri settori. Lo spo-
stamento, senza dubbio, e in parte determi-
nato dal prodigioso balzo in avanti delle at
tivita industriali e terziarie: ma in modo 
determinante deriva anche dal declino del-
I'agricoltura per le crescenti difficolta con-
seguenti alio sfasamento fra costi e ricavi 
reali e al doloroso abbandono delta terra in 
molte localita. Montagne e colline, se pur 
ancora non stanno morendo, dal punto di 
vista agricolo certamente stanno agoniz-
zando ». 

E' sottinteso che, nonostante queste pre-
messe, per Pella la chiave del problema, 
d'ogni problema, si identtfica con la mas-
sima liberta dell'tniziativa privata; il suo 
dio era e resta il profitto monopolistic, cui 
tutto va sacrificato: la sua visione e setto-
riale, e in essa non ha posto il fatto che 
un'agricoltura sana, in via di sviluppo, che 
si meccanizza, darebbe sicurezza e stabittta 
a un'industria opportunamente ristrutturata, 
«pianificata» non sulla base dei profitti 
padronati ma dell'interesse collettivo. Ma se 
lascia freddo il deputato clericale biellese, 
il discorso tnteressa da vicino gli alessandri-
ni, che nei progetti del «polo di sviluppo* 
vogliono vederci chiarc. Con mitle e una 
ragione, specie da quando, ai loro primi 
timori, alle loro prime preoccupaziom sulla 
sorte che avrebbe potuto derivarve per le 
zone non comprese ncll'carea di sviluppo», 
si e risposto proponendo di trasformare il 
Monferrato, la terra dei buoni vini, quella 
che era un tempo la parte piu evoluta e 
ricca della provincia, in una sorta di * Parco 
nazionale dei eastern medievali e delle can-
tine »! 

II «polo di sviluppo*, e noto, dovrebbe 
sorgere nel quadrilatero Alessandria • Torto-
na - Ovada - Serratalle, Un mihone di et
tari, una selva di fabbriche e di rafflnerie, 
centomtla posti-lavoro. Inserito nel c polo», 
il * porto di Rivalta Scrivia », nel quale do-
vrebbero essere allogati parte dei magazzi-
ni di stoccaggio dello scalo di Genova e i 
serrizi relativi. Tutto cib. mcastonato in un 
colossale sistema di opere infrastrutturalL-

. un'autostrada dal mare ad Alessandria, una 
nuova Imea ferroviaria per Milano, nuore 
strode per il coUegamento coi trafori alpini 
in costruzione e pTogrammati, persino un ca-
nale navtgabile dal Tirreno all'Adriatico. In
somnia, una montagna di miliardi che, in 
parte almeno, dovrebbero essere sborsati 
dallo Stato e dagli Enti locals 

Perche il * polo»? La situazione di Ge
nova — affermano gli apologeti del proget
to — si e fatta critico: congestione indu
striale, insufficievza delle attrezzature por-
tuali a causa deh'aumento del trafjtco, man-
canza di spazio per lo sviluppo di nuore 
attivita. Quindi, Vesigenza di «decongestio-
nartB la citta e di dare nuove prospettive 

AlessandrU, dl cui 
il veda a destra 
1' Interno di una 
fabbrica di cippel-
II, a Novi Ligure, 
a sinistra, sono 
due cantri cha do-
vrebbaro far parta 
del • polo di svi-
l u p p o * previsto 
dai monopoll. 

al suo porto, il quale rischia di farsi tagliar 
fuori dalla concorrenza di Amburgo, di An-
versa e degli altri grandi scali del Nord. 
Preoccupazione sensatissima, apprezzabile. 
Tanto e vero che i comunisti, in Portamen
to, avevano proposto un piano nazionale 
dei porti che realizzasse le condiztoni com
petitive piii favorevoli per Vltalta sul piano 
internazionale, guardando soprattutto a Ge
nova e Savona. Ma il problema del « decon-
gestionamento » industriale della « Superba » 
e davvero cosi drammatico e urgente? Guar-
diamoci un po' attorno: Vltalsider, che mol-
ti volevano affacciata sul mare Ligure, e sta
ta costruita a Novi; nel territorio di Serra-
valle si stanno allestendo i capannoni in 
cui verranno allogati gli impianti del Delta 
di Genova; a Pozzolo Formigaro si trasferira 
prossimamente. da Genova, la Morteo, che 
ha gia una sua sezione a Ovada; e gli sta-
bilimenti della Piaggio, che e genovese solo 
di nome, stanno gia da parecchio tempo 
in Toscana e a Finale. 

II che vuol dire che, bene o male, il 
• f decentramento» genovese e gia una realta 

con qualche anno alle spalle, e che una 
parte dell'attivita industriale di Genova e gia 
stata trasferita nella regione ligure o fuori 
di essa. E le statistiche me lo confermano. 
Negli ultimi dieci anni si sono dislocate nel
la provincia di Alessandria 351 aziende pro-
venienti dalle tre capitali del tt triangolo in
dustriale »: di esse, 176 hanno sede legale 
nel Milanese, 88 nel Torinese e solo 87 nel 
Genovese. Pare dunque che Vesigenza di 
decentramento industriale vero e proprio ri-
guardi piu Milano e Torino che non Ge
nova, la quale mostra di avere i «suoi» pro
blemi piu assillanti nel porto e nel disor-
dine edilizio. Che sia solo un'impressione? 
No. Sollevo i progetti del «polo a e ci trovo 
sotto, accanto a quello dell'armatore Giaco
mo Costa, i nomi dell'Italnavi (che e Fiat), 
della Montecatini, della Pirelli, del gruppo 
Cini, di gruppi finanziari stranieri. L'«area 
di sviluppo» alessandrina si qualifica cosi 
come il mezzo di una colossale operazione 
di concentrazione monopolistica, il ponte di 
lancio del «triangolo» nel Nord non gia 
verso il Mezzogiorno d'Italia ma verso l'area 
del MEC. E i «r decongestionatori» vi fan la 
parte di quel sire che, spiacendogli far moz-
zare il capo al proprio nemico, ordinb lo si 
affogasse: col pretesto di « decentralizzare », 
mirano a costituire una nuova area super-
congestionata nella quale, salve le esigen
ze di razionalizzazione dell'espansione mono
polistica e dei relativi profitti, verrebbe mes-
so a morte Vinteresse collettivo. Non solo 
quello locale, non solo quello dei vignaioli 
monferrini e dell'Ovadese, non solo quello 
delle vallate cuneesi e delle colline asligiane: 
perche se tutto lo sforzo economico e finan-
ziario del Paese, nel settore industriale e 
nelle infrastrutture, viene concentrato nella 
area alessandrina, le linee future dello svi
luppo economico nazionale ne saranno obiet-
tivamente condizionate, le speranze del Sud 
cadranno nel nulla e la programmazione re-
stera una patetica Utopia. 

Citta 
delle 

fabbriche 

/ / gioco e grosso. Non per nulla la stam-
pa dei grandi padroni ha mobilitato le sue 
* firme» per rendere appetibile il progetto 
all'opinione pubblica. Per fare «colore» su 
questo scelta, il € porto di Rivalta* e stato 
addirittura paragonato a quello di Rotter
dam. Si e descritta con tinte abbaglianti la 
«citta delle fabbriche» che dovrebbe sosti-
tuire benessere e ricchezza all'anlica grami-
gna dei campi. E poiche le pennellate bril-
lanti potevano non bastare. il giornale dei 
Crespi e andato a ripescare nel pozzo del-
Vanticomunismo vecchia maniera per scri-
vere che « i comunisti non vogliono Vindu-
strializzazione*; una trovattna tanto debole 
e grotlesca che la stessa rivista Nord e Sud, 
non certo sospetta dt flirtare coi * rossi *, 
s'e sentita in dotere di tirare le orecchie al-
Vinriato del Corriere, invitandolo alia se-
rieta e a riconoscere che • la discussione 
soUerata dai comunisti... e una discussione 
che inceste grandi e seri problemi m. 

Cosa dicono i comunisti? II problema della 
localizzazione degli investimenti e il loro o-
rientamento, che comportano conseguenze 
ben precise, non possano essere abbandonatl 
alia volanta e all'interesse privatistico se non 
si vuole che insieme con problemi di natura 
generate sullo sviluppo dell'intero Paese. ne 
sorgano di nuovi e ben piu gravi per la vita 
delle collettivita locali II « polo dt sviluppo * 
deve dunque essere tnquadrato nella pro

grammazione democratica nazionale perche lo 
crei, se Vinteresse generate lo richiede, te-
nendo conto dello sviluppo armonico di tutto 
il Paese, del Mazzogiorno come del «triangolo» 
industriale. E' un discorso difficile? « Noi ab-
biamo fiducia nella intelligenza dei nostri 
concittadini» mi diceva il compagno Brighen-
ti, segretarto dei comunisti dt Tortona, e la 
stessa cosa mi ripete Armando Pagella, sin
daco di Novi Ligure, quando mi mostra quan-
tt soldi sono costati i servizi che il Comune 
e stato costretto a provvedere, mentre gli 
accaparratori dt aree hanno goduto tutti i 
vantaggi del « boom a edilizio. 

E' una fiducia ben riposta, ci tengo a sotto-
linearlo. 11 modo come si e estinto il « mira-
colo economico » ha lasciato la bocca amara 
a tutti, agli uomini che si presentano nei 
panni dei re Magi non ci crede piu nessuno, 
neppure se usano il linguaggio moderno e 
forbito di Giacomo Costa. Non e forse anche 
lui, il potente armatore genovese, uno dei 
grandi responsabili di quel tipo di espansio-
ne monopolistica che ha acutizzato tutti gli 
squilibri e che si vorrebbe perpetuare con la 
politico dei <r poll»? La genie alessandrina 
vuol riflettere, vuole capire cosa le si ] 
propone; e la posizione serena e responsabl-
le dei comunisti ha influenzato sin dall'inizio 
tutto il dibattito sul progetto dell'area di svi-
1 ~*nn 

Funzione 
dell' ENI 

e dell' IRI 

Armando Pagella, sindaco comunista di No
vi, e stato promotore del convegno di sinda
ci col quale gli amministratori dei principali 
Comuni del Basso Alessandrino hanno chie-
sto che il Consorzio preposto alia realizzazio-
ne del progetto sia costituito solo dagli enti 
locali e operi nell'ambito della legge urbani-
stica. Batte le palme delle mani su una car
ta topografica stesa sulla scrivania e dice: 
a Loro, i grandi imprenditori, vorrebbero un 
Consorzio di enti pubblici e delle organizza-. 
zioni padronali. con tanto di legge speciale. Si 
capisce, cosi potrebbero decidere tutto in fa-' 
miglia, tanto ci da tanto, quindi li ci met-
tiamo questo e la quest'altro. Ma noi rappre-
sentiamo la popolazione, sono in gioco gli 
interessi pubblici, e quindi tocca a noi, ai 
Comuni, dtscutere e decidere come ci dovreb
be consentire la legge urbanistica: qui le zo
ne di sviluppo industriale, 11 quelle di spe-
cializzazione agricola, la le zone residenziali, 
e via dicendo. Ma con Vocchio ai bisogni e 
alle esigenze di chi paga le tasse, non degli 
azionisti. Capisci? ». 

E' una posizione che ha fatto slrada, che 
incontra un seguito sempre maggiore. II PSI 
e per il Consorzio con legge urbanistica e, 
sotto la spinta dei Comuni, lo stesso profes
sor Sisto, presidente democristiano dell'Am-
ministrazione provinciate di Alessandria e 
leader del • Comitato promotore genovese-
alessandrino. si mostra assai piu cauto d'un 
tempo e afferma che la legge urbanistica 
potrebbe essere una buona soluzione. Certo, 
i grandi padroni possono ancora contare su 
un personate politico compiacente al punto 
dt recarsi a far coro alle conferenze di Gia
como Costa, cosi come ha fatto ad Alessan
dria Von. Edoardo Martino. Ma le posizioni. 
git * schieramenti * cosi come si vanno pro-
filando sulla delicata questione del «polo di 
sviluppo * non sono piu certo quelli di quat
tro o cinque mesi fa, E intanto il dibattito 
va avanti, acquisisce nuova maturita, inve
ste altri settori: quello, ad esempio. delle 
Industrie di Stato, Vltalsider di Novi, la 
Cementir di Arquota Scnvia. II 40 per cento 
della produzione di lamierini a freddo del
l'Italsider e assorbito dal settore degli auto-
veicoli, il < 12 per cento dal settore degli 
elettrodomestici. l'uno e Valtro in buona 
parte di domfnio Fiat. Dev'essere questa la 
funzione delle aziende IRI ed ENI dell'Ales-
sandrino9 E' stata giusta questa scelta ri-
spetto alia politico dei consume Ce da du-
bitarne, visto che m Italia, fra tante cose, 
mancano anche parecchi milioni di vani. E 
allora perche non specializzare le aziende 
siderurgico<emenlifere dell'Alessandrino nel
la produzione di prefabbricati? Sarebbe una 
via per contribute alia soluzione di un pro
blema nazionale senza venir meno alle esi
genze di pieno sfruttamento delle risorse lo
cali, e senza germinare squilibri. Casale, che 
e ricca di cemento ma e stata tagliata fuori 
dal « poZo *, s'acvierebbe senza sbalzi e senza 
pericolose t involuzioni dt tendenza * a un 
lungo periodo di tranquillita produttiva ed 
economico. Ecco, in concreto, cos'e la pro
grammazione. Ecco le ragioni per cui si chie-
de che il tpolo di sviluppo* non precosti-
tuisca situazioni che andrebbero contro le 
linee future dell'interesse collettivo naziona
le. 11 che significa che il ft polo* dei Costa 
e della Fiat non deve passare. 
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Carlo Emilio Gadda 
LE MERAVIGLIE 
D' ITALIA 
«Supercoralli» pp. 280. 
Rilegato L. 2000. 

I n questa raccolta gaddiana 
pagine tra le piu belle de l lo 
scrittore milanese. 
• , . . . * 

Katherine Anne Porter 
LA NAVE DEI FOLLI 
« Supcrcoralli» pp. 347. 
Rilegato L. 3500. 

Un romanzo dalle proporzio 
ni d'un giudizio universale 
- « commedia umana » e alle-
goria della vita - , scritto dal* 
Pultima rappresentante della 
generazione di Hemingway, 
Faulkner, Fitzgerald. 

Italo Calvino 
IL SENTIERO 
DEI NIDI DI RAGNO 
«I coralli* pp. 195. Ril. L. IJOO. 

In questo suo primo roman
zo , Calvino ha espresso la vi
ta partigiana come una favo-
losa avventura. 

Cristoforo M. Negri 
I LUNGHI FUCILI 
«I coralli* pp. ijj. Ril. L. 1300. 

Q u e s t e memorie della cam
pagna di Russia hanno l'esat-
tezza d'una descrizione tec-
nica e il rovel lo morale d'una 
esperienza storica e umana 
decisiva. 
• — - ' * 

Vance Packard 
GLI ARRAMPICATORI 
AZIENDALI 
«Saggi» pp. 362. L. 2300. 

L'autore dei Persttasori oc-
culti e dei Cacciatori di pre-
stigio punta ora la sua l ente 
sulla lotta per il successo al-
Pinterno del le grandi aziende 
americane. 

Gabriel Kolko 
RICCHEZZA E POTERE 
IN AMERICA 
«Libri bianchi* pp. 210. L. 1500. 

U n o s tudio sulle classi socia-
li e la distribuzione del red* 
di to . 

Giovanni Previtali 
LA FORTUNA 
DEI PRIMITIVI 
DAL VASARI Al NEOCLA3SICI 
«Saggi» pp. xv-274. I* 4joo. 

La storia di u n o dei p iu gran
di rischi corsi dalla nostra 
cultura artistica: que l lo di 
« d i m e n t i c a r e » G i o t t o , Ma-
saccio, Cimabue e Mantegna. 

Corrado Vivanti 
LOTTA POLITICA 
E PACE RELIGIOSA 
IN FRANCIA FRA 
CINQUE E SEICENTO 
«Biblioteca di cultura storica* 
pp. 420. Rilegato L. 4300. 

Nuove elites borghesi e and-
ca classe nobiliare in una bat-
taglia politica e culturale che 
anticipa alcuni temi dell'IUu-
roinismo europeo. 

William Shakespeare 
TEATRO 
Edizione integrate del teatro di 
Shakespeare nella traduzione di 
Cesare Vico Lodovici. Con una in-
troduzione di Giorgio Melchiori e 
un'appendice di notizie storico-bi-
bliografiche. 
Volume primo: drammi storici. Re 

Enrico VI, Riccardo H I , Tito 
Andronico, La bisbetica doma-
ta, La commedia degli errori. 

«NUE» pp. xxxii-721. 
Rilegato L. 2000. 

Volume secondo: drammi compo 
sti prima del 1598. I due gen-
tiluomini di Verona, Pene d'a-
mor perdute, Sogno di una 
notte d'estate, Romeo e Giu-
lietta, Riccardo II, Re Enri
co IV, Re Enrico V. 

«NUE» pp. xxxm-823. 
Rilegato L. aooo. 

Gabriele Baldini 
MANUALETTO 
SHAKESPEARIANO 
«PBE» pp. 380. L. 1300. 

U n a guida alia conoscenza e 
alio s tudio delta vita e de l l e 
opere di Shakespeare. 

Lalla Romano 
LA PENOMBRA 
CHE ABBIAMO 
ATTRAVERSATO 
«Supercoralli» pp. 209. 
Rilegato L 2000. 

Dopo Lessico famigliare di 
Natalia Ginzburg una nuova 
rievocazione del piccolo mon-
do dell'Italia di icri. 
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