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Biella: girano ancora 
i telai della Berta 

Qui la parola «iecnologia» non e entrata - / padroni fanno crollare la «loro» 
giunta comunale per una non molto nobile gara nel non pagare le imposte - Ma 
la riscossa operaia e iniziata in queste terre con V«estate calda» del 1961 

HEUBIUI ra mm m 
. .. BIELLA, giugno 

• Chi insiste ancora sul contrasto Biella-Ver-
celli per la questione della sede della pro-
vincia ha la mentaliia dl coloro che mentre 
fmgono di singultare sul muro di Berlino 
non si sono mai occupatl ne si vogliono oc-
cupare della questione tedesca. Sono come 
quel tali che si prestavano a piangere (forte) 
dietro i junerali sema aver conosciuto il 
morto che e nel feretro e sema perttarsi di 
conoscere i vivi che li hanno chiamati a sin-
ghiozzare in loro vece. 

Chi conttnua a far del colore su Biella 
come «repubblica indipendente delle cimi-
niere* e perche vuote ignorare i problemi 
di Biella e concludere dando ragione ai pa
droni tanieri, che credono ancora d'attualita 
il vecchio proverbio piemontese: « Quando 
si mangia nessuno alzt gli occhi dalla sua 
tcodella t. , 
- Quel tempi sono passati per sempre. Tulti 
gli esseri raziocinanti e primi fra iutti i la-' 
voratori fnaturalmenle quelh biellesi non fan-
no eccezione, ami) hanno imparato a guar-
dare bene nella propria e nelle scodelle altrul 
per conoscere I'entita del profitti in contra
sto con la magrezza del loro salari e trasfor-
mare i rapporti sociali dopo aver creato nuo-
vi rapporti di forza. No. Non siamo piii de-
cisamente al tempo in cut si usava dire (le 
raccontano a Biella queste cronache antiche, 
per lo piii quelli che sono sempre stati ser-
vili con i padroni): tie pulegge girano. tut-
to va bene*. E sono gli stesst industrials 
lanieri a sfatare anche la leggenda dt occu-
parsi solo degli affari, quando si presentano 
in prima persona non solo come candidati 
nelle liste provinciali e comunali. ma anche 
in quelle per amministrare i giardtni d'in-
fanzia. 

Secondo miracolo 
sema il primo 

Sono sempre non gli * affari», ma i * loro » 
affari, a contare; e per questi loro affari oggi 
sono disposti a tutto: dal costringere i lavo-
ratori a scioperi dt lunghe settimane per ot-
tenere un loro diritto, a far crollare la * loro » 
giunta comunale, per una non molto nobile 
garrn m non pagare le imposte, a dire che 
sono gli altt salari (sic) a frenare lo svilup-
po industrial, mentre sanno benissimo che 
non conoscono neppure il vocabolo «tecno-
logico* pe, cui hanno ancora atlrezzature e 
macchinari che in rapporto ad altri settori 
industrial! possono essere paragonati al tem
po quando Berta filava, 

TulU le venta. e in parte le panzane, che 
Mi sono scrttte in Italia sui « giovani teoni», 
ctoe sui giovani figli degli industrial^ a Biel
la neanche a parlame. Qui, di questi giovani 
teoni neanche Vombra, la foresta e deserta. 
Quasi tuttl sono forti alia roulette, ai night
club, sanno al massimo bene la pronuncia 
inglese (perche vanno a Londra) e qvella 
francese perche portano in Svizzera i soldi 
dci padri, ma in quanto a idee moderne. ad 
affrontare i problemi nuovi, Dio ne gvardi. 
Parlargli delle ralli abbandonate (Val Stro-
na, Vpi del Cerco, Vol dell'Elto) non ha si-
gniftccto, neppure quando ne parla con tono 
melensamente deamicismno « Lo spechw det 
tempi*, su La Stamp*. Non perdono tem
po neppure ad andare a sentire le conferen-
ze di Pella, che t tutto dire, poiche a Pella 
t padri loro hanno fatto una cnniera da leo-
ne, sia pure di lana morbida. 

Alzano gli occhi soltanto quando st parla 
del traforo della Mologna. Anche su di loro 
la politico dei *buchi» ha un certo etfetto, 
perche e miracolisttca, perche sard sempre 
un discorso tncompiuto. 

Co%\ vecchi e giovani leoni sono alia pari, 
tenza criniera e con un dopo-miracoln ita-
Uano che antra a Biella senza che laltro 

•te passato. Jntendiamoci: per I* 

trecento famiglie biellesi (I'ovile dell'on. Pel
la) che erano gia straricche trent'anni fa, e 
difficile parlare di nuovi miracoli, anche se 
la loro parte in questo I'hanno fatta colle-
gandosi a societa finanziarie a Torino, Mila-
no, Londra, New York, e mettendo le mani 
su aree fabbricabili, ecc. ecc. Ed e anche cer
to che la K congiuntura difficile », come patri-
monio familiare, non li tocca, ma incomincia 
a slringere da vicino il Biellese e la Valsesia, 
doe le popolazioni che hanno costruito la 
ricchezza. 

Quali sono le reazioni dei lanieri? Le stesse 
(e qui e I'affmita che li lega) degli agrari 
vercellesi. Non cedere agli operai (per loro 

. non & comprensibile che col progresso si 
sviluppi anche la dtgnita del lavoratore e 
questi abbia diritto ad una vita piu civile), 
licenziare. ridurre gli orari (questo accade in 
una parte delle fabbriche, mentre in altre 

• continuano le ore straordinarie) non preoc-
cuparsi ne dello svtluppo della loro zona, ne 
del fermento rinnovatore che esiste nel Paese. 

Eppure, ormai, non solo il convegno pro-
'vinciale organizzalo dalla locale Federazione 
comunista, ma anche altre istanze, indicano 
con precisione le cause dell'attardarsi dello 
sviluppo tndustriale e sociale della zona che 
fu tra le privilegiate d'Italia. E le cause si 
possono compendiare tn una specie di deca-
logo. 1) il progressiva arretramento dell'in-
dustria tessile rispetto alio sviluppo degli 
altri settori produttivi: 2) il carattere essen-
zialmente familiare della conduzione delle 
aziende tessili biellesi e valsesiane: 3) Venor-
me frazionamento della locale industria tes
sile che finisce per incidere sui costi dt pro-
duzione; 4) il grave ritardo nello sviluppo 
tecnologico; 5) il testardo tentalivo di accre-
scere la produttivita degli impianti sfruttando 
sempre piu duramente i lavoratori; 6) la di-
storsione dei capitali dal settore tessile ta-
niero e dalla zona: 7) le scelte sbagliate in 
campo produttivo: 8) i riflessi della politico 
di tntegrazione economtca europea; 9) lo svi
luppo sempre piu acceniuato delle Industrie 
dt confezione; 10) la incurabile miopia poli
tico e il costante ricorso al sopruso, al ri-
catto, alia discriminatkme. 

Naturalmente le consegueme cadono par-
ticolarmente oggi suUa classe operaia e sul-
la societa civile del Biellese e della Valsesia. 

Se si pone mente che la popoUtzione tocca 
le 240.000 unita. che 80000 sono addette al-
I'industria e di queste 54.000 sono tessili, la 
situazione, da quanto abbiamo scritto, tro-
ta un risalto che non abbisogna di pennel-
late di colore ne di commenti piu particola-
reggiatL 

La riscossa operaia non ha aspettato oggi 
a farsi senttre. « L'estate calda per i lanieri», 
determinala dallo sciopero del '61, e stata 
la prima riprora e le totte attualt zedono 
ancor piii unita la classe operaia se sono 
riuscite, propno a Biella, a saldare Vaccor-
do tra i sindacntt (nonostanie le opposte po-
sizioni del centra per la CISL e la VIL); 
la lotta non limita gli obiettivi alia fabbri-
ca. ma si collega a tutti i problemi della 
citta: dalla scuola agli ospedali, dal traspor-
ti all'edilizia popolare. dalla necessita di una 
programmazione nazionalmente coordtnata ad 
una svolta politico. 

Alia riscossa operaia fa oggi riscontro una 
riscossa popolare piu largo. Qui la Resisten-
za — che ha ancora i suoi martiri (il caso 
Moranino bructa) — ha lasciato tra la genie 
onesta segni e cementi unitari che non pos
sono non dare frutti. Se Mussolini — come 
si racconta — non ha voluto da Vercelli 
arrivare a Biella ed ha ordinato di far fare 
dietro-front alia macchina che si dirigeva 
verso la citta operaia, i suoi repubblichini 
hanno tncece tentato. spalleggiati dai tede-
schi, di far piazza pulita, ma furono ricac-
ciati. 

E furono t * resistenti» a solvere le fab
briche. sicche il lavoro pote riprendere su-
bito Unita la guerra: queste cose non sono 
state dimenticate ne dagli operai ne dalle 
popolazioni 

E a Biella la Re<i$lcnza al fascismo e in-
cominctata ai suo sorgere. Un fllo rosso ha 

coltegato chi amava la liberta e il progresso 
dei lavoratori anche tn quegli anni, nel 
Biellese e nella Valsesia chiusi fra i monli e 
le risaie. Per questo la rinascita a sara. 

Anche sul piano politico il fronte laniero 
e quello che domina. Pella non e I'ispira-
tore, ma il corifeo: tant'e vero che anche 
Von. Pastore (che e della sinistra sindacale 
sul piano nazionale) a Biella non ha mai 
fatto sentire il suo «sinistrismo» difenden-
do gli operai delle aziende per la loro dt
gnita e liberta, neppure quando e.diventato 
ministro. Misleri della lana caprina? 

Progresso ed 
emancipoxione 

Ma ecco, il dominio dei lanieri dc. ha i 
tempi contati. Crollata la Giunta centrista, 
ecco gia in pericolo quella d.c. puntellata 
dai saragattiani. La resa dei contt non e 
lontana neppure elettoralmente. Ma qui. a 
Biella, s'innesta un discorso sulla funzione 
del partita soctaldemocrattco in Piemonte. 

Se a Torino i socialdemocratici sono per 
e con Valletta, se a Tortona amministrano 
il Comune con i democristiani e inlerpreta-
no la legge 167 a vantaggio dei privali (leggi 
monopolisti) che vogliono un « polo » di svi
luppo adatto alle loro scelte economiche e 
politiche, a Biella non solo non e'e linea di 
demarcazione tra il loro partito e quello 
della Democrazia cristiana, ma neanche tra 
loro e i lanieri. 

La cosa va rimarcata poiche proprio in 
queste settimane Saragat e tomato ad es
sere I'arcangelo dell'uniflcazione di Pralognan 
e chiede al socialisti il salto definitivo nel-
Varea democratica. Si sente cos\ forte, il so-

cialdemocratico piemontese on. Saragat, da 
poter dire a Njsnnt: «O con me o contro 
di me ». 

Possono i socialisti — anche se sono gia 
nell'area democratica del centro-sinistra — 
collocarsi nell'area ancor piii democratica 
di Valletta, di Costa e dei lanieri biellesi9 

La risposta, in questo caso, non pud esse
re afjidata ai potteri. Occorre darla subito 
e non sarebbe una perdita di tempo per i 
dirigenti autonomisti del PSI venire a sen
tire quello che dicono i tessili in sciopero 
su certe alleanze. Forse ne trarrebbe profit-
to anche Von. Pastore. 

Un secondo problema che nel Biellese ha 
le punte piu vtstose e quello della manodo-
pera femminile. 

Le donne sono quantitativamente presenti in 
tutte le Industrie del Biellese e della Valsesia: 

, e un segno di emancipazione, deve diventare 
un segno di dignita. Biella ha la proporzio-
ne piii alta di donne al lavoro, ma anche 
le cifre riferite all'intera provmcia di Ver
celli sono significative: in agricoltura accan-
to a 29.000 uomini stanno 21.000 donne. nel-
Vindustria e commercio accanlo a 93 000 uo
mini stanno 61000 donne. 

Una radtografia del Piemonte, a questo rt-
guardo, presenta questi risultati: in agricol
tura sono al lavoro: uomini 333.000, donne 
155.000; nell'industria e commercio: uomini 
851.000, donne 406.000. Cioe in Piemonte, ol-
tre mezzo milione di donne sono sui campi 
o nelle fabbriche. 

Se le cifre sono di per se stesse eloquenti 
non v'e dubbio che questa incidema di par-
tecipazione della donna a ciclo produttivo 
la fa contemporaneamente partecipe e spes-
so protagonista nell'allargare Vorizzonte e gli 
obiettivi delle lotte sia nelle campagne che 
nelle citta. Non e un problema di poco 
conto: ami e la d'mostrazione che il Pie
monte progredisce e si emancipa dalle in-
crostazioni conservatrici. 

Davide Lajolo 
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Nella foto una veduta aerea di Biella. 

I peccatori di Lodi 
Questo dollar Ncnello, pro-

curalorc ilelU Repubblica di 
Lodi, e deci»o 3 lullo, pur di 
conqui*larr, accelerando i ril-
mi d'azione, il lilolo di ca-
\alierc della censora. Ojtni 
mattina, evidenlemente, dopo 
aver sorbilo un caffe — cor-
reilo, per rarila, correilo — 
il »no primo pemirro c una 
solo: « Cn*a e'e da cen$urarr, 
oz-.ti. in Italia? ». 

¥7 di irri ia nolfria del *e-
qiicAiro, da Ini ordinato, del 
libro * II Gnippo », della scrit-
trier amerieana McCarthy, 
iin'oprra rhe si awia a dii en-
tare un be%t seller anche nel 
no«lm paese. dopo esserlo sta
in nerli U«a, a dispetlo dei 
rensori Indigiani. 

Dopo una parentesi A cul
tural» tanto impegnatKa, il 
dott. Novello si e preso le va-
canze, senza pcr6 ecssare 
nemmeno per un altimo dal
la sanla rrociaia, ma semmai 
rholjrendo I'attrnzinnr a te
rm piu ricchi di faeili spunti. 

K* d imnda parlare del « In-
plex? it o monnkini, die dir si 
\ozlia^ Che minirra. per un 
dottor .\o\cllo! • Dello falto, 
In i eonipra un ciornale, lo 
sfojtlia e„. tnila! il xioeo e 
ratio alia prima foto che in-
contra. E cosi VEuropeo, col-
pevole di aver illnstrato un 
«er\izio sulfargomento eon !a 
foto — di spallc — di una 
model la tanto Mcrcotipata da 
pa re re un manichino. e seque-
strato in un battibaleno. Co
me i maniehini di Palermo, 
del resto. 

II dottor No\ello puo lirarr 
IIn sospiro di sollievo: anche 
per ojtzi. e fatta. II domani 
non e un problema, per una 
mentt COM fertile da spaziare 
in un arco che raceoglie te-
mi tanto diversi, senza pero 
perdere la capacita di cogliere 
in ognunn di esst nn identi-
co, monotono inlcrcsse. 

II problema e inveee, e non 
per lui ma per noi, il gnizzo 
di ripresa di questa «crocia-

la n zia l.iuri.il.1 il.il milan<*->e 
doll, ^pasnnlo, famo*o ora-
mai per una <erie di inter-
tenii in campo. \nsuriamori 
che la rn».i M femii, appunto, 
fra Lodi s Milano e non \ada 
ollrc. 

(7e almeno da «perarlo. \i-
sia la gelosa intran?ieenza con 
cui ccril ca\alieri della cen-
*ura difendono il diritto di 
*:>chi*ha per le loro iniziati-
\r. I>*cgiamo, infalti, in una 
nnlicina del «ctlimanale dc-
morri^liano, un ->e\ern rab-
buffo nei eonfmnti di Mora-
\ia. che ha a\uto la sfronia-
tezza di azzardarr anche Ini 
una critica al famo«o « to
pless ». Gin le mani. Moratia! 
Questo e il pane qnotidiano 
dei censori aecreditali. Basla 
che il eerehio dei pretendenti 
cat alien si allarzhi e subito 
strillano alio «candalo. F dun-
que aecontenliamoli, e la«cia-
moli soli nelle loro ipoerile e 
meschine imprese censorie e 
moralistiche. 

Vita e leggenda di un pupillo di Saragat 

RAI-TVrcome 

si diven ta 

vice -presiden ti 
«l/ltalia di Giolifti >»... e quella di De Feo - Due storielle • 

una macchina con le tendine - Le osservazioni del senatore 

Francavilla e la risposta dell'interessato - Un «giorna-

lista » per conto del «leader» del PSDI 

Come i telespettatori sanno per averli 
subiti, il neo-vicepresidente della Rai-TV, 
Italo De Feo, aveva allestito prima dcllu 
sua nomina due ilocumentari che porta-
vano rtspetttvumente i Utoli: * L'ltalia 
di Cavour » e < L'ltalia di Giolitti ». Ne 
era preannnnciato un terzo, « L'ltalia di 
Dc Gasperi », ma a tutt'oggi ci c stato 
risparmuito. Tuttavin, noi abbiamo sem
pre nutrito il sospetto che la segreta aspi-
razione del diletto amico di Saragat fos
se quella dt allestire un documentario 
dal titolo * L'ltalia di De Feo (vista do 
lui medesimo) ». II neo-vicepresidente 
della Rai-TV, infatti, sembra abbia un 
ultissimo concetto di se stesso: e non lo 
nasconde. E' addirittura arrivato al pun-
to, pochi giorni ja, di imporre at critici 
un suo documentario turistico su Ravello 
gia trasmesso dalla TV, spacciandolo co
me « anteprima * e facendolo proiettare 
su uno schermo inveee che sul normale 
video. 

Sempre un gradino piii su, per il neo-
vicepresidente. In proposito circolano gia, 
negli ambienti giornalistici romani, un 
paio di divertenti storielle. La prima nar-
ra che, giunto nell'agognato ufftcio dt via 
del Babuino, il neo-vicepresidente sco-
pri I'esistenza di una FIAT 2300 con ten-
dine, tenuta a disposizione del presi-
dente. Sensibilissimo ai simboli del prer 
stigio, egli chiese che gli fosse subito as-
segnata una macchina in tutto uguale a 
quella, tendine incluse (la possibilita di 
celarsi agli occhi' del passante, e, come si 
sa, un tipico attributo del potere). Negli 
ambienti amministrativi della Rai, dove 
pure alia * grandezza > si e abituati, la 
richiesta provoco un certo imbarazzo, che 
fu, pero, vinto quando il neo-vicepresi
dente minaccio di ricorrere « in alto >, 
cioe presso Vamico Saragat. 

La seconda storiella pud essere consi-
derata un vero e proprio scorcio di co
stume e si dipana come segue. Un si-
gnore dall'aspetto distinto entra una se
ra in un noto ristorante della capitate, 
in compagnia di altri distinti signori. In-
divtdua nella sala il capocameriere e au-
torevolmente esclama, di modo che tutti 
gli astanti possano udire le sue parole: 
< Sono Italo De Feo, vicepresidente del
la Rai e sono qui con alcuni amici im
portant!. Mi dia un buon tavolo! >. Vn 
attimo di stupore in sala. Poi, un gio-
vane si leva in un angolo ed esclama: 
* Sono Pinco Pallino, giornalista, e so
no qui con alcuni intimi. Mi dia una buo-
na bottiglia d'acqua minerale! ». 

Naturalmente, come tutti gh aneddott, 
anche queste storielle hanno ormai per-
duto ogni preciso riferimento di crona-
ca: non si sa quanto, in essi, sia storico 
e quanto leggendario. In ogni caso, come 
tutti gli aneddoti appunto, esse ci dico
no in quale luce si presenti agli occhi 
del popolo il personaggio. Del resto, il 
neo-vicepresidente della Rai-TV accredi-
ta questa interpretazione con i suoi scrit-
ti. Inviando numerose missive a gior-
nali e persone, egli ha gia gettato le basi 
per un significativo epistolario. L'ultima 
tra queste lettere, a nostra conoscenza 
almeno, c indirizzata al senatore comu
nista Carlo Francavilla, il quale, nel cor-
so del recente dibattito al Senato sul 
bilancio di previsione del mimstero delle 
Poste e Telecomunicazioni, aveva fatto 
alcune osservazioni sulle nomine dei nuo
vi dirigenti dell'Ente radiotelevisivo. No-
tando come nel comunicato dell'assem-
blea dei soci della Rai fosse detto che 
« i n rappresentanza del ministero degli 
Esteri e in sostituzione del dottor Stade-
rini, e stato designato il dottor Italo De 
Feo», Francavilla aveva osservato: < A 
parte il fatto che il De Feo abbia o no 
alcuna competenza specifica, egli non ha 
alcun rapporto con i problemi di poli-
tica estera, all'infuori dei rapporti di 
amicizia personale con il ministro... vi 
chiedor onorevolt senatori, se puo un mi
nistro scegliere una persona fuori del-
l'ambito del suo dicastero per una rap
presentanza tecnica in un consiglio di 
amministrazione. Non vi sono al ministe
ro degli Esteri funzionan capaci di as-
solvere a questo compito? Io ho dei dub-
bi che cid sia possibile fare legittima-
mente. In pratica, far passare un tale prin-
cipio significa far passare 1'arbitrio e il 
favoritismo con il timbro ufficiale e con 
Pavallo dello stesso presidente del Con
siglio . Sapeva Ton. Moro che sempre lo 
stesso De Feo e attualmente un dipen-
dente della Rai-TV, come redattore fisso 
a stipendio della rubrica " Interni '*? E* 
possibile far coincidere nella stessa per
sona la figura del controllato e del con-
trollore? *. 

Cera da attendersi che alle osserva
zioni del senatore Francavilla rispondcs-
sero il ministro degli Esteri o il presi
dente del Consiglio, gli unict chiamati 
m causa. E, inveee, no, ecco che rispon-
de Voggetto della disputa, il neo-utceprc-
sidente Italo De Feo. E non nspondc 
solo per precisare che egli di politico este
ra si intende (cosa che Francavilla ave
va esplicitamente detto essere marginale 
ai fini del suo ragionamento). Con piglio 
un po' «mafiosesco > (<Signore, se Lei 
non fosse coperto dalla immunita parla-
mentare, mi avrebbe ' reso ragione di 
quanto ha affermato in Senato >), egli »i 

Italo De Feo 

abbandona a tessere le sue proprie lodi, 
compiacendosene fino alio spasimo. <Lei> 
scrive, < si e dichiarato giornalista. Igno-
ra tuttavia che chi Le scrive ha conse-
guito i piu alti riconoscimenti giornali
stici che si possono (il congiuntivo sareb
be stato piu appropriato - n.d.r.) meri-
tare in Italia, come il Premio del Presi
dente della Repubblica e il premio " St. 
Vincent"; ignora del pari che e autore 
del libro intitolato " Venti secoli di gior-
nalismo ", che e stato uno dei grandi suc-
cessi editoriali dello scorso anno, e la 
cui traduzione e in corso presso grandi 
case editrici estere; ignora in una pa
rola tutta la mia attivita di scrittore, di 
saggista, di documentarista della Radio-
televisione, una azienda nella quale la
voro da venti anni >. 

Beh, senatore Francavilla, ritornl ad 
ottobre..., vien voglia dt dire, dopo aver 
letto d'un fiato questo brano: queste co
se, in Italia, si studiano perfi.no sui testi 
delle elementari. Sta di fatto, pero, che 
la lettera una sola cosa non e in grado 
di affermare: che il grande neo-vicepre
sidente - scrittore - saggista- documentari
sta venga dai ranghi del ministero degli 
Esteri. La questione, dunque, non ha 
fatto un solo passo avanti. Rimane, infatti, 
1'interrogativo: quale e la funzione di 
Dc Feo in scno all'Ente radiotelevisivo? 

tnterrogativo tanto piu pressante, in 
quanto all'art. 18, lo Statuto sociale del
la Rai-TV reca: < II consiglio di ammi
nistrazione stabilira le funzioni spettanti 
al vicepresidente o ai vicepresidenti...». 
Ora, tali funzioni sono, a tutt'oggi, as&ai 
oscure. E' vero che alcuni giornali hanno 
affermato che esse sono state, di recente, 
« ampliate », ma cid non ha fatto che in-
torbidare ulteriormente le acque. Insom-
ma, il dottor De Feo e chiamato a tute-
lare, in seno all'Ente, il punto di vista 
del ministero degli Esteri? Ma allora per
che i suoi primi interventi si sono veri-
ficati sul documentario che rievocava la 
Liberazione di Roma e sull'inchiesta c La 
casa in Italia >? Oppure il Consiglio di 
amministrazione ha stabtlito che egli ab
bia altre funzioni? Ma allora perchi e 
stato designato < in rappresentanza del 
ministero degli Esteri > e per di piu U-
legittimamente? 

Non si tratta di questioni di lana cm-
pnna. E lo dimostriamo subito. Tre do-
meniche fa, ad esempio, il Tteo-utcepreai-
dente-estero si e precipitato negli uffici 
del Telegiornale, si e messo alia macchi-

. na da scrivere e ha stilato il resoconto 
del discorso di Saragat all'Adriano in com-
memorazione di Matteotti. Lo ha fatto in 
i-cste di rappresentante del ministero 
degli Esteri? Lo ha fatto in veste di viee-
prcsulente-tuttofare? Lo ha fatto in veste 
di redattore della rubrica «Interni *? O 
forse in veste di diletto amico dell'ora-

- tore? In ogni caso, egli ha finito per 
creare un precedente assai imbarazzante 
per Vtnttera redazione del Telegiornale e 
per la direzione che s'e trovata, d'un trot-
to. destituita di ogni autorita. 

D'altra parte, il neo-vicepresidente he 
gia dichiarato, in altre sue lettere, che 
ritiene suo diritto, anzi dovere, confrot-
lare tutto. Dichiarazione ovvia, conoscen-
do il Nostro. Ora, proprio per questo, ei 
pare gtunto il momenta di sapere quali 
polcrt abbia m realta questo signore, an
che per poter chiamare arbitrio cid che 
arbitrto e, e anche perche un giorno, 
contmuando nel suo epistolario, egli non 
abbia a rispondere ad una nostra even
tuate critica, dicendo che lui * non e'en-
tra >. Se c responsabile di tutto, bene, 
che lo si sappia. Lo accerti, innanzitutto, 
la commissione parlamentare di vigilan-
za. Del resto, non e destino dei «gran
di » portarc sulle spalle il peso del mon-
do? II video, malgrado tutto, peso di 
meno. 
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