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Intervista con la compagna Marisa Rodano, vice presidente della Camera, a conclusione della nostra campagna 

CONTRO10 SFRUnAMENTO MINORILE 
DARE Al GIOVANI 
UN PRE-SALARIO 

Affidare il servizio ispettivo agli Enti di patronato dei lavoratori per sup-
plire alle deficienze degli strumenti ministerial! - Istituire commissioni 
di vigiianza sotto ii controllo dei Comuni • Apprendistato e preparazione 

La compagna on. Marisa Rodano, vice presidente della Ca
mera del deputati ci ha rilasciato la seguente intervista: 

Battaglia 
per 

300 mila 
La macchlna i l 6 meua in 

movlmento: il fenomeno del 
bambini che lavorano e tor* 
nato ancora una volta in pri
me piano, all'attenzione del 
I'oplnlone pubblica, rivelando. 
si ancora una volta per quel* 
lo che e, un fenomeno di mas-
•a ed esteso a tutte le region! 
del nostro paese. La campa
gna di denuncia svolta dal no
stro glornale in quest! glornl, 
di fronte all'allungarsi della 
catena di mortal! infortuni, di 
cui aono rlmaatl vlttlme dei 
bambinl-operai, ha Indotto fl-
nalmente il governo ad occu-
parsene, promettendo un in-
tervento, e negando coal Im-
pllcitamente quanto finora ai 
era aoatenuto, e cioe che lo 
sfruttamento del lavoro mlno-
rile e un fatto assolutamente 
marglnale, oltretutto dlfficil-
mente rilevablle con i normal! 
mezzi di indagine. 

II ministro del lavoro, Delle 
Fave, ha fatto aapere di ave-
re inviato degli Ispettori sui 
luoghi di lavoro nei quail I'oc. 
cupazione di bambini-lavora-
tori e pIQ accentuata e mas-
aiccia. Confldlamo nell'opera 
di quest! ispettori; ma non 
possiamo fare a meno di ri
le va re gla quanto la misura 
appaia limltata e inadeguata. 
I fatti, purtroppo, ce lo con* 
fermarono. In questl ultimi 
mest, in quest! ultimi glorni 
— dopo la continua pubblica-
zlone dl nostra Informazionl e 
xerviz! sullo sfruttamento del 
lavoro minorile; dopo una 
nuova, Impresslonante serle d) 
mortal! incident! sul lavoro di 
bambini di dodici, tredici, 
qulndlci anni; e dopo, occorre 
sottolineare, I'impegno del mi
nistro Delle Fave — non cl rl-
sulta che un solo padrone sia 
stato denunclato per I'utilizza-
zlone dt bambini nella propria 
azienda, o net proprio can-
tiere; ne ci risulta che alcuna 
denuncia sia stata presentata 
dagl! ispettoratl del lavoro al-
l'autorit& giudiziaria indicando 
i responsabili di qualcuno de
gli incident! mortal! sul lavo
ro, in cui hanno perduto la 
vita del bambini. Circa I'inef-
ficienza degli - ispettoratl del 
lavoro non e nuova la giusti-
ficazione che essi dispongono 
di pochl mezzi e di pochl uo-
mini; ma non crediamo-che 
occorressero mezzi eccezionali, 
ad esempio, per verlflcare in 
quail condizioni, per quali cau
se, per quali responsabilita, un 
bambino 4 morto In un can-
tiere edile al centro di Bene-
vento, a pochl passi dall'ispet. 
torato del lavoro; ne crediamo 
che a'imponesse uno sforzo ee-

icezionale per accertare le re
sponsabilita per la morte dl 

[tre bambini in un cantiere edi
le dl Caravaggio, dove noto 
riamante lavoravano — • con-
tinuano a lavorare — pio ra-

igazzini Inferior! ai 16 annl che 
(adulti. 

Oltre quello del controllo, na-
[turalmente, vi sono i problem! 
[economic! e sociali, che stan-
(no alia base del fenomeno dei 
Ibamblni-lavoratorl. Occorre r i . 
Imuovere le cause che spingono 

jn t l padri di famlglia a man-
la re i loro figli a lavorare ad 
ma etJi in cui dovrebbero sta
re nei banch! della scuola. le-
ri, mentre gli altri — tantl a 
sotto di inenarrabili sacrificl 

andavano a scuola con la 
tartella sottobraccio, trecento-
ilia bambini — per I quali 

ion esistono vacanze — si so
lo lavat! all'alba e con la me-
renda sottobraccio sono andati 
il cantiere, nella fabbrlca, in 
fcampagna. A lavorare per po-
ihe centinaia dl lire. 

Avanziamo oggi delle propo-
te perche questo non a! deb-

ka piu veriflcare. La macchi-
la * in movimento ed i me-
rito anche della nostra cam
pagna di stampa, cui tantl let-
>rl hanno collaborato. Occor-

r* non farla fermare. 

Ennio Simeone 

Muore a tredici anni 
guidando un trattore I 

I Dal noitro corriipondente 
• LODI. i . ' 
I II tltolare dl un'azlenda agrlcola lodl-

glana, Paolo Moroni, dl 45 annl. resident* 

I a Galgagnano, nei fondo denomlnato «II 
Oosso». e stato arresUto lerl sotto l'ac-

batnblno-bracclante. Giordano Cwxulanl. I a v 0 r a p e r , u l i A , b , n o B o U a n l * c h e h a a , 
• dl appena 13 annl. coraandato alia gulda e n o , 4 . 1 3 a n n , „ , r l f l u t a t o » 
• dl un trattore che, 11 16 settembre scorso d , f u l d a r e „ trattore. Allora. mand6 Glor- I 

dano. Mlo fratello parti per 1 campl tral- I 

denunclano 1 faalllarl. II piccolo Glorda- I 
no faceva otto ore al glorno, A 100 lire ' ' 
all'ora. Quel mattlno della sciagura, si I 
era alzato alle 6,30. Alle 7 eera gla In | 
campagna. « A mezzoglorno, torno per 11 . 
pranzo — racconta Severlna Cazzulanl. — I 
Ma vennero a chlamarlo. II padrone s'era ' 
rlvolto prima ad un altro ragazzlno che 

I dl 

I si e rovesclato In una acarpata, uccldendo 

1 11 sun piccolo conducente. 
In sua diresa 11 Moroni sembra che ab-

bla dlchlarato dl non aver mat ordlnato 
I a l plu glovane del suol bracclantl dl met-

tere piede sulla trattrlce. 
Ma la realta sembra ben dlversa, come 

nando dietro la falclatrlce. la macchlna • 
raccogll-fleno e II rlmorchletto. Non do- | 
vevamo vederlo plu ». 
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Riproduclamo qui sopra alcuni atralci, tra i piO signi
ficative tratt! da alcune delle tante lettere giunte al 
glornale a documentazione della campagna sul bambini 
che lavorano. Sono lettere pervenute da tutta Italia. 
Ci scrivono da Grotteria (Reggio C ) : - Bene, (gli ispet
tori) qui dovranno prevedere permanenze piuttosto lun-
ghe. Dovranno lavorare, se ne avranno voglia, per set-
timane >. Con la lettera ci e stata inviata la foto di 
alcuni bambini raccoglitori di gelsomini. Altri lettori ci 
hanno segnalato le condizioni di migliaia di cascherini 

nelle grand! c i t t i : « I titolari del negozi hanno nei loro 
confront! spesso atteggiamenti che fanno pensare al-
I'epoca dello schiavismo... >. Ancora, altri ci hanno 
scritto delle paghe: -300 lire I'ora •>; -2-3 mila lire 
a settimana »; - Qualche migliaio di lire alia festa del 
patrono... - . Oppure ci sono stati segnalati altri omicidi 
bianchi, dei quali non si aveva notizia: come il caso 
di Oomenico lorfida, di cui pubblichiamo la foto. Aveva 
14 anni; e morto fulminato, a Cittanova, mentre lavo-
rava come muratore, il 28 agosto scorso. 

!ome vengono sfruttati i bamb ini-braccianti 

\La corriera del «caporale» 
nella Piana del Sele 

h\ nostro comipoedeBtc 
SALERNO, 1. 

Nella Piana del Sele Tim-
iego dei minorenni nei la-
aro dei campi 4 strettamen-

connesso alia triste pra-
del caporaiato. Migliaia 

braccianti (uomini, donne. 
imbini), ogni mnttina, da 
iesi lontani. si recano a la-
irare nella piana, traspor-
iti con un pullman dal - c a -
orale*. 
Sono piu di diecimila, in 
iggioranza donne e bambi-
, provenienti da comuni 

le distano trenta e persino 
Inquanta chilometri. La loro 
JornaLi Iavorativa non co-

orari: si inizia alle 4 
el mattino per concludersi 
le sette di sera. E questo 
er mesi interi, senza alcuna 

inza di cambiare vita, 
• quando non si riapro-

no le scuole o non si rag-
giunge 1'eta per prendere la 
via dell'emigrazione. 

A dare forza a questa 
«tratta» di minorenni e 
principalmente l'agrario, di 
cui il caporaJe e solo uno 
strumcnto. E* ragrario, infat-
ti, che - ordina - al capora-
le i lavoratori per determi
nate giornate ed assume nel
la propria azienda la mano-
dopera minorile. Questo si-
sterna gli consente la pratica 
del sottosalario su Iarga sea-
la, attuato sia attraverso la 
corresponsione di una paga 
inferiore a quella contrat-
tuale. sia attraverso il pro-
Iungamento dell'orario di la
voro. 

II salario del bambino si 
aggira sulle 700 lire, alle qua
li vanno sottratte duecento-
cinquanta lire, che 11 cflpora
le trattiene per il pedaggio 

del trasporto. Ma molte vol
te lo stesso caporale, senza 
alcuna commissione, traspor-
ta ragazzetti, perche ha tutto 
l'interesse a porta re quanta 
piu gente e possibile in pia-
nura, anche se spesso non 
riesce a coIlocarlL Allora i 
fandulli-braccianti non solo 
non trovano lavoro e perdo-
no inutilmente la giornata. 
ma pagano ugualmente il 
prezzo per il viaggio di an-
data e ritornu. 

E lo stesso sottosalario 
praticato agli adulti che spin-
ge le famiglie bracciantili a 
fare lavorare anche i minori. 
Se si sommano il salario cor-
risposto di fatto ad una don-
na-bracciante a quello del 
minore, si ha una cifra che 
spesso non raggiunge nem-
meno il salario spettante per 
contratto alia sola Iavora-
trica. 

Poi vi e una massiccia e-
migrazione. la quale ha por-
tato come conseguenza il for
te accrescimento dell'impie-
go dei bambini. 

Ci si dice che nspettorato 
del lavoro e dotato di un nu- ' 
mero di funzionari insuffl-
ciente ai suoi compiti ed e 
scarsamente dotato di mezzi, 
per cui esso e costretto a tra-
scurare vast! settori della 
sua attivita e a concentrare 
la sua azione quasi al solo 
recupero contributtvo nei 
settore non agricolo. In que
sta situazione. il rispetto d->I-
le leggi di prevenzione e di 
tutela del lavoro in agricol-
tura sembra praticamente af-
fldato alia buona volonta de
gli agrari e quanto questa 
volonta sia scarsa non occor
re certo sottolineare. 

Tonino Masullo 

1) Qual i caratteristiche ha in Italia 

lo s f rut tamento del lavoro^mino 

rile ? 

£' un Jetwneno mostruo-
so, che ogni coscienza civile 
dovrebbe ritenere intollera-
bile; e tanto piit grave se si 
considera che in Italia esiste 
da decenni una lepislazione 
che regolamenta il lavoro 
minorile. Un fenomeno di 
questo genere basterebbe da 
solo a condannare un siste-
ma sociale fondato sullo sfrut
tamento; nell'era del neo ca-
pitalismo e delle relazioni 
umane, in un paese nei qua
le si e magnificato il fatto 
che anche gli operai avreb-
bero il televisore e Vauto-
mobile, si rivela una forma 
di sfruttamento brutale che 
ricorda i primordi del capi-
talismo e le condizioni dei 
paesi coloniali. E questo fe
nomeno non si manifesto so
lo nelle zone arretrate del 
paese, nelle campagne e nei 
Mezzogiotno. ma proprio nel

le zone ' miracolate -.' Ed e 
anche carattcrii>tico del si-
6femu, che lo sfruttamento 
della mano d'opera minorile 
sussista e forse si estenda 
proprio in una fafe congiun-
turale nella quale si tenta 
di comprimere i salari. 

L'espansione economica di-
retta dai monopoli costringe 
a vita stentata migliaia di 
piccole e medie aziende, nei 
confronti delle quali e sem-
pre mancata una adeguata 
politico di sostegno e di svi-
luppo. Possiamo comprende-
re benissimo che tali azien
de siano in grandi difficolta; 
quello che non possiamo ac-
cettare e che si supplisca a 
queste difficolta sfruttando 
il lavoro dei bambini. La via 
di uscita per questi impren-
ditori e'e solo nella lotta che 
la classe operaia conduce per 
uno sviluppo economico de-
mocratico 

2) Qual i sono secondo te le pro-

spett ive dei giovanissimi che la

vorano ? 

A parte il danno per la 
salute dei ragazzi di una at
tivita. lavorativa troppo pre-
cocemente intrapresa e la 
costrizione innaturale in una 
et& che dovrebbe essere li
bera e spensierata, i lavora-
tori-bambini hanno, oltre tut-

to, la prospcttiva di essere 
tagliati fuori dalla prepara
zione professionale e cultu-
rale che sara richlesta ancor 
piii di oggi quando essi sa-
rannO in eta adulta. Questo 
provochera gravi danni alia 
stessa economia italiana. 

3) Che cosa pensi del l 'at teggiamen-

to del governo in proposito ? 

Sembra che oggi, finalmen-
te, il Ministro del Lavoro si 
stia interessando alia questio-
ne. Bisogna sottolineare, »n-
fatti, che tutti i governi che 
si sono succeduti dal '48 ad 
oggi hanno trascurato asso
lutamente il problema. Anzi, 
non hanno mai risposto esau-
rientemente alle numerose 
denunzie che i parlamentari 
comunisti da una parte e la 
Unione Donne Italiane dal-
I'altra hanno a piu riprese 
portato di fronte all'opinio-
ne pubblica e al Parlamento. 

Ricorderd solo qualche epi-
sodio: la tragedia di Gorla, 
la sciagura della corriera del 
Sele, i memoriali del sinda-
cato dell'abbigliamento di 
Milano e della Camera del 
Lavoro di • Como; in tutte 
queste occasioni, e in molte 
altre, sono state presentate 
interrogazioni alle quali ven-
ne risposto sempre in ma-
niera ecasiva senza che ve-
nisse adottato alcun serio 

provvedimento. Abbiamo sol-
levato la questione in due di-
scussioni del bilancio del mi-
nistero del Lavoro. presen-
tando anche ordini del gior-
no. Sempre ci siamo trovati 
davanti alia convinzione go-
vernativa che il fenomeno 
del lavoro minorile fosse 
marginale e poco esteso. Ri-
conosco che ci sono diffi
colta pratiche per un serio 
controllo sul lavoro minori
le, perche" il Ministero del 
Lavoro dispone di un nu-
mero insufficiente di ispetto
ri, ma almeno nelle zone do
ve sono accaduti degli inci-
denti o in quelle dove e sta
ta segnalata la presenza mas
siccia del fenomeno si sa-
rebbe potuto intervenire. 
Ancora una cosa: e per lo 
meno singolare come gli stra
ti piu sensibili del mondo 
cattolico, le ACLI stesse, ab-
biano sempre ignorato que
sto gravissimo problema. 

4) Cosa si puo p ropose , subiro pe> 

commciare a cambiare le cose ' 

Innanzi tutto bisogna af-
frontare il problema della 
scuola. Tra I'altro e'e anche 
una notevole carenza legi-
slativa: la scuola e obbliga-
toria fino ai 14 anni. Veto 
minima per lavorare nell'in-
dustria e di 15 anni. Che 
cosa possono fare, in quel-
Vanno, i ragazzi? 

11 discorso e perb piu am-
pio. Forse Veta d'obbligo sco-
lastico va elevata; si e mot
to parlato da piu parti di 
elevarla a 16 anni, attraver
so Vistituzione di un biennio 
propedeutico, o almeno Vob-
bligo dl frequentare Vuno o 
I'altro tipo di scuola. In ogni 
caso i giovani devono essere 
msssi in condizione di con-
tinuare scolasticamente la lo
ro preparazione professiona

le dopo il 14. anno. Da piu 
parti (UDI, FGCI) si e avan-
zata la richiesta di soppres-
sione dell'apprendistato 

La preparazione professio
nale deve diventare pcrclb 
parte integrante dell'ordina-
mento scolastico e compito 
delle atttorita pubbliche. Lo 
eventuate tirocinio pratico 
compiuto presso le aziende 
non dovrebbe, a mio avviso, 
essere condizione per otte-
nere la qualifica, la quale 
dovrebbe essere gia conse-
guita nella scuola. Natural-
mente questo implica un im-
pegno massiccio per chi la 
riforma della scuola si di-
scuta seriamente e perchi 
tengano costruite e fatte 
funzionare tutte le scuole 
necessarie. 

I j 0 ' * re a que' le sco as* zre quai ' 

d'f re '"nisu'e v posso-c o-endere7 

I I piccolo Giovanni Mali-
teTB*, bamMno-fcracciJUte, 
else porter* per tsrtU U vita 
Q segno delle ntenomasioni 
snfeite ia «n incidente ac-
eadnto alia corriera, straca-
rica, che portava al lavoro, 
•aamhiai presso Cap—el*. 

Ce in primo luogo la que
stione del controllo nell'ap-
plicazione delle leggi e dei 
contratti che si legu al pro
blema delle liberta e dei 

J dirttti dei lavoratori, al man-
cato nconoscimento giuridi-
co delle commissioni inter
ne, alia riforma in senso de-
mocratico del collocamento, 
ecc. 

Una proposta concreta ven-
re avanzata daWUDJ: affi
dare il servizio ispettivo agli 
enti di patronato dei lavo
ratori (Inca, ACLI, ecc.) per 
supplire die enormi defi
cienze degli ispettoratl del 
lavoro inoltre si potrebbero 
istituire commissioni di vi-
gtlanza. sotto il controllo dei 
Comuni, con la partecipazio-
ne dei sindacati, delle asso-
ciazioni femminUi. degli enti 
assistenziali, col contributo 
delle assistentl sociali, ecc. 
La stessa ONMI — r « t o che 
esiste e che ha per legge U 
compito di occuparsi dei gio

vani fino a IS anni — do
vrebbe partectpare all'azione 
di controllo. 

Bisogna poi aumentare le 
sanzioni contro i padroni 
(e'e una proposta di legge 
comunista in tal caso) in mo-
do da rendere lo sfruttamen
to del lavoro minorile anti 
economico per gli imprendi-
tori. 

Vi & un altro elemento: 
molte famiglie mandano i 
figli a lavorare, o tollerano 
che essi lavorino, sia per la 
mancanza di scuole e di isti-
tuzioni sociali per la custodia 
e la ricreazione dei ragazzi, 
per cui ritengono che i loro 
filgi siano comunque meglio 
in una fabbrica che per stra-
da, sia per le pesanti con
dizioni economiche in cui 
vivono. Si potrebbe istituire 
una specie di pre-salario per 
i ragazzi che, usciti dalla 
scuola delVobbligo, intendo-
no completare la propria pre-
paraziono professionale. 

Con Tapertura 

della Chiusi-Orvieto 

Da domenica tutta 
in autostrada da 
Napoli a Milano 

/ -

4 t~-

A part ire da dopodomani 
si potra correre in auto, senza 
mai abbandonare 1'Autostra
da del So le , da Napoli a Mi
lano. Con una so lenne ceri-
monia, che si svo lgera d o m e 
nica matt ina a Firenze , sara 
uff icialmente aperto — in-
fatti — anche il breve tron-
co di 40 km. tra Orvicto e 
Chiusi, l 'ultimo della gran-
diosa opera di ingegneria ini-
ziata il 19 maggio del 1956. 

E \ naturalmente , il m o 
menta dei facili entusiasmi: 
i documenti ufficiali ce lebra-
tivi sfornano cifre, percen-
tuali, elogi. Gli automobil ist i 
r icominciano a far conti , c a v 
colano il costo-chi lometro, 
studiano i tempi di percor-
renza. Sot to lo s logan < l'lta-
lia e piu corta >, si pensa sol-
tanto — come s e fosse un 
fatto def ini t ivo — che ormai 
si puo andare da Napoli al ia 
capitate del « m i r a c o l o » in 
tante ore e con tot di spesa: 
un po' piii presto di proma. 
infine. 

I problemi connessi con la 
Autostrada, tuttavia — e non 
dtciamo una cosa nuova — 
sono ben altri: assai piu gra
vi e compless i . E inves tono 
del icate quest ion! di fondo 
della vita del nostro paese , 
sul le quali sara necessario 
tornare con piu calma e mag-
giore precisione. 

Comunque anche le cifre 
« tecniche » sono important!, 
e meri tano un breve cenno 
alia vigilia della inaugurazio-
ne globale . 

E dunque . L'Autostrada del 
S o l e e lunga 755 chilometri 
ed attra versa sei regioni: 
Lombard ia, Emilia, Toscana, 
Umbria, Lazio e Campania, 
toccando diciassette province. 

I lavori furono iniziati nei 
1956 e gia nei 1959 risultava-
no completati alcuni tronchi: 
la Milano-Bologna e la bre-
viss ima Napoli - Capua, al-
1'estremita opposta. 

Alia fine del 1960 (3 di-
cembre) veniva aperto un al
tro tratto, di particolare. im
port a nza: la Bologna-Firenze. 
80 chilometri , tormentat i e 
difficili , ricchi di viadott i e 
gal lerie di complessa realiz-
zazione. 

Altri d u e anni e, nel la se -
conda meta del 1962, ven iva 
ult imato il co l legamento tra 
Roma e Napoli: un tratto che 
doveva dimostrarsi tra i piu 
affollati e frequentati dell ' in-
tero asse stradale. Nei restan-
ti due anni , pochi chi lometri 
alia volta, si procedeva ad 
ult imare il co l legamento cen-
trale, tra Roma e Firenze. 
S'e avuta cosi la recente inau-
gurazione del tratto Valdar-
no-Chiusi e , dopodomani . si 
saldera l'anello tra Orvieto 
e la cittadina toscana. . 

A n c h e questi pochi chilo
metri c h e si apriranno dome
nica prossima agli automobi
listi i taliani, sono stati di de-
licata realizzazione, attraver-
sando u n terreno assai acci
d e n t a l percorso, fino ad og
gi, da una carrozzabile stret-
ta ed assai tortuosa, anche 
se indubbiamente eccezionale 
sotto Taspetto panoramico. 

Nei complesso , gli automo
bilisti italiani hanno reagito 
in maniera posit iva al nuovo 
asse stradale c h e percorre la 
penisola. Tut te l e previs ioni 
di traffico, infatti , sono com-
p le tamente saltate: e, anzi , 
I'Autostrada del so le si va gia 
r ivelando insufficiente — spe
cie ne l le giornate fest ive — 
a contenere la marea di auto-
vet ture c h e vi si incanala. 

Basti ricordare, brevemen-
te , c h e ne i 1963 il traffico sul 
tronco Milano-Bologna e ri-
sultato pari al 179% di quel
lo previs to appena d u e anni 
prima; cosi c o m e e risultato 
pari al 164% sulla Bologna-
Firenze ed al 161% sulla Ro-
ma-Napoli . 

S o n o cifre forse posit ive 
per quel che riguarda i bilan-
ci , ma indubbiamente allar-
manti sot to il profilo della 
funzionalita (specie se com-
parata aU'enorme spesa: 272 
miliardi di l ire) . 

Di queste preoccupazioni, 
naturalmente , non si parlera 
domenica mattina a Firenze. 
Quel lo c h e conta, in questo 
momento , e che si potra cor
rere in auto (chi c e ITia) a 
cento chi lometri all'ora, tra 
Napoli e Milano. «Accor-
c iando » (per gli automobil i
st i ) Tltalia. 

d. n. 
Nel la foto: un viadotto sul 
tratto Bologna - Firenze. 

Speciale di 
n Quottroruofe » 
sull'Aufostroda 

In occasione delta imminent* 
inaugurazione dell'ultimo tronco 
dell'Autostrada del Sole, la n -
vista specializzata Quattroruote 
ha pubblicato un supplemento 
speciale al suo numero di otto-
bre, interamente dedicato alia 
nuova arteria. 

La pubblicazione, di oltre 
160 pagine, fornisce un pano
rama tecnico completo: cartine 
a colon, sulle quali sono se-
gnate le piu interessanti loca
lity attraversate dall'autostrada, 
guidano il Iettore lungo i set-
tecento chilometri dell'asse stra
dale; tabelle sui costi e sulle 
distanze chilometri che, «• consi
gn di gu ida- e brevi biografie 
dei realizzatori ccmpletaao la 
pubblicazione. 

m . * . - V. * ̂ Jt? • tL^.'f A/ »< '-w*-*" 


