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II dito sulla piaga 

Si « riequilibrano costi e ricavi»spremendo 
gli operai come Zimoni — Ammodernamenti 
per ridurre manodopera e per costituire un 
mercato del lavoro favorevole ai padroni 
«Razionalizzatori»all'opera alia CGE — La 
bella lotta delle lavoratrici nella fabbrica 
di apparecchiature per cruscotti — I/« ul-
tras»delVAssolombarda ha posto un obiettU 
uo ambizioso alia produzione di tachimetri 

CON fONTI PER BIGAUIA 

Sophia Loren 
i. - s . , , -*s 

rischia 
* * 

I 'ar res to 
Annullato dal Tribunale il suo matrimonio mes-

sicano che era stato trascritto in Italia 

II milione di Borletti 
Societd Fratelli Borletti 

Capitate nominale: 1 miliardo e 
mezzo. 

Partecipazione: FIAT 33 per 
cento. 

Stabilimenti: Via Washington 70 
(essenzialmente apparecchiature di 
bordo per auto e nioto); Canegrate 

(spolettificio); San Giorgio su Le-
gnano (macchine per cucirc). 

Prcsidentc: Senatore Borletti 
(fratello di Aldo, presidente della 
Rinascente) noto ultras dell'Asso-
lombarda. Fra i consigiieri d'ammi-
nistrazione figura Mario Rossello, 
presidente delta Edison. 

Compagnia Generale di Elettricita 

MILANO — Tcnde alzate dal «ccnt ro dirczionale» di una recente lotta davanti alio stahjiimento Borletti. 

Capitale nominale: 8 miliardi. 
Partecipazione maggioritaria: Ge

neral Electric Co. 
Partecipazione di minoranza: 

FIAT (20 per cento delle azioni). 
Presidente Luigi Bruno (presi

dente della Holding Centrale); vice 
presidente Ames II. Goss. Fra 1 
consigiieri, Vittorio Valletta e Gau-
denzio Bono (FJAT). 

Stabilimenti a Milano, Via Ber-

gognone 34 (produzione di grosse 
macchine rotanti e statiche elettrt-
che) e a Canegrate (lavatrici). 

Fatturato e dipendenti CGE: 3000 
dipendenti nel '58 con un fatturato 
di 14.358 milioni; 5190 dipendenti 
nel "63 con un fatturato di 31.064 
milioni. 

Fatturato per dipendcnte: 4,7 mi
lioni nel '58 e 5,9 milioni nel '63. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, febbraio. 

11 padrone definito non senza ragione 
it e«po degli * ultras» delVAssolom
barda, Senatore Borletti, ha jatto cono-
scere chuiramente quali sono le in-
tenziom del pudronato della industria 
metalmeccanica milanese. Cluamata la 
CI dello stabdimento di via Washington 
(2400 dipendenti) ha detto: Noi ab-
biamo bisogno di una sola cosa: che 
aumenti il rttmo di produzione. Non 
c'e da farsi illusioni, se vogltamo mun-
lencre gh atluali livelh di occupazio-
ne, dobbunno ridurre i costi. Alle cate
na di montaggiu ci sono tre pause di 
riposo per un totale di 18 mtnuti. bi-
sogna rtditrrc qnestc pause u II minu-
ti: atimcntcremo la produzione dei 
tachimetri. 

Chiaro? Per Borletti si. Non per le 
700 operate addctte alle catenc di mon-
taggio, che hanno risposto a Borletti 
con una dcllc lotlc ptii avanzate di 

I questi ultimi tempi rtfiutando le « pau
se Borletti > e mantenendo quelle con-
trattate. Cosi quando le catenc erano 
in movimento anche net mtnuti della 
vecchia pausa. le operaie ritiravano i 

\pezzi e It ammucchiavano sui tavoli 
[per pnwnrscli pot di mano in mano, 
talla ripresa del lavoro. Soltanto una 
Icosctenza di classe solidale. sviluppatu, 
poteva dar luogo a una forma di lotta 

\come questa durata oltrc un mese fra 
\novcmbre e dicembre dello scorso an. 
I no, c qttindi neppure il suo esito potra 
\mai annullarne la vahdita. Perche per 
loltre un mese Borletti e stato contcsta-
\to sul terreno da esso scelto per spre-
mere fino all'osso le lavoratrici, per 

iottcnere con un maggior sfruttamento 
\una miaggior produzione. 

Per ftaccare la lotta, Borletti e* ricor-
|so alia rappresaglia, trattenendo ogni 
wtorno mezz'ora di paga alle operaie 
\dcllc catenc di montaggio. 

La lotta delle operaie dei tachimetri 
\e un episodio significativo. anche per-
Iclii' indica qual c iobiettivo prtnei-
\pnle del padronato milanese tn que-
\sto momenta. Ma vediamo in partico
lare cosa succede m questa fabbrica e 
ilia CGE. con particolare rifenmento. 
i»rr qtiest'ulttma, alia sittiazionc del 
fscttorc della clcttromcccanica pesante. 

I lavoratori 
a ororio ridotto 

BORLETTI — ET una societd con un 
uliardo c mezzo di capitale di cui il 

\3 per cento m mano della Fiat. Fra i 
mstglieri figura anche Mario Rossello, 

)rcSidente della Edison. 
L'orario di lavoro, nella fabbrica di 

7ia Washington, fino al 15 gcnnaio, 
tsctllara fra le 32 c le 36 ore (40 ore 
tola nel reparto macchine per cucire), 

maggior parte det lavoratori c qum-
li ad orario ridotto, anche se adesso si 
tola qualche miglioramento. qualchc 
>ra m pin Un stntomn rfi nprr*«i* .Von 

posstbile ancora dirlo Orcorre nota-
re che gli attrezzisti e stampatori fan-
?o orari pi it pteni. dalle 44 alle 48 ore. 
\n particolare gli attrezzisti, lavo-
\ano anchr 52 ore settimanali. jatto che 
fpiega come siana tultora mccssanti i 
inutamenti alia Borletti anche <r ac-
bamjiagnati da «rnr*i tnre*timcnti e per 
to piii di rapida ammnrttzzazmnc. 

Adattamenti e ammodernnmentt han-
10 mlcre«ato. negh ultimt tempi. *o 
)ruttutto i rciwrti npoarecchiaturc di 
>nr(fo pet auto c TTIOIO. e il reparto 

\nncchmc da cucirc (deccntrnta questo 
\iello itah'limcnto di S Giorgio <tu Le-
jnanol. II scttore srcglic c m piena 
rris/, c pure stia per esscrc abbando-

ito o ndimcnsionato. 

In uno dei punti iniziali delle lavo-
razioni, I'investimento piu recente ha 
interessato il reparto trance, mediante 
la sostituzione di quelle itecchie.che 
battevano 1000-1200 colpi all'ora, con 
nuove trance di provenienza giappone-
se e svizzera che battono dai duemtla 
ai quattromila colpi. 

Un altro investimento riguarda l'in~ 
sUillazionc di un non meglio prccisato 
« trunfert >, vale a dire di un mecca-
nismo che ha sostituilo 8 delle died 
donne prima addette al montaggio 
€ guaina e flessibile >, che e un pezzo 
per le apparecchiature di bordo (il fles
sibile non e altro che un filo di acciaio 
che riceve movimento dalle ruote e lo 
trasmette al tachimetro). 

Ma continue trasformazioni — in 
particolare da due anni in qua — ven-
gono soprattutto attuate alle catene di 
montaggio e ai nastri trasportatori, per 
accelerare i ritmi e ridurre all'estre-
mo i cosiddetti < tempi morti >. (Co
me si e visto anche le pause di riposo 
sono diventate per Borletti « tempi 
morti *). 

Obiettivo di Borletti e infatti quello 
di raggiungere — con ogni mezzo 
entro breve tempo — la produzione di 
un milione di apparecchiature di bor
do, per quattro quinti destinate alia 
Fiat Ma e stato qui, alle catene, dove 
la resistenza operaia al maggior sfrut
tamento si e manifestata, esplodendo 
nella lotta dopo la decurtazione d*.lle 
pause. Eppure nel giro di set mesi le 
donne addette al montaggio dei tachi
metri sono passate da una produzione 
di 80 pezzi all'ora a 120 (un tachimetro 
ogni mezzo minuto). Ma per Borletti 
evidentementte non basta. Oggi ruba 
anche le pause: sette mmuti in meno 
di riposo sono 14 tachimetri in piu. 
Ecco come il padronato piu rapace. 
vuole equilibrare costi e ricavi, ri-
pristinando alti saggi di profitto (che 
gli servono per i suoi programmi di 
accumulazione) sulla pelle dei lavo. 
ratori. 

Le operaie hanno detto no. Ma come 
spiegare la mancata gcneralizzazione 
m fabbrica di questa lotta? Le ndu-
ziom di orario di lavoro manovrate sot-
tilmente, comumcate a intervallt (< a 
i-tilliadio» dicono gli operai) ai van 
repartt, non hanno mancato un loro 
effetto deprimente nell'ambito di una 
situazione generale divenuta via via 
sempre piu pesante, complessa, con-
traddittoria. e tn cm I'mctpiente crtsi 
ventva utiUzzata dal padronato per una 
pressione di caratterc politico e smda-
cale e che ha fintto per creare zone di 
tncertczza anche Ira i lavoratori. E m 
particolare tra i lavoratori di questa 
fabbrica che pure e stata una delle piu 
combattive nel corso delle lunghe lotte 
per i contratti mtegrativi e generah dei 
metalmeccamci. 

Dal '60 m qua, dalla lotta degli elet-
tromeccamct a quella dei 10 000 e poi 
a quella contrattuale, i lavoratori della 
Borletti hanno dato il loro conlributo 
(490 ore di sciopero per lavora^re> e 
nel '62 la tenda elerata di fronte alia 
fabbrica dt via Washington, in risposta 
alia serrata, e stata un punto di rifen
mento per tutto «I movimento impegna 
to nella glonosa lotta det metallurgtci. 
Queste battaglie hanno lasciato un se
gno profondo nelle coscienze, hanno 
«ntTjmrnfa(o nuovt quadri, e la lotta 
delle operaie dei tachimetri d un mdi-
ce eridentc che anche I'mcertezza pre. 
sente sara presto superata 

Ma che cos'e Borletti, come indu-
<trinlc. oltre che esponente nltranzista 
dc'lc organtzzaztoni padronali? Bor-
U'tti rimare, m sostanza. una dep*n-
dance della Fiat. Sulla scia della Fiat 
ha tentato la sua chmsura di fine d'an-
no, ha anzi tentato di anticiparla met-
tendo in imbarazzo i suoi consoci ton-
nesi che pcrb gh hanno fatto sapcre 

dl « arrangiarsi >, diffidandolo dal mo-
tivare la chiusura tirando in ballo la 
Fiat. E' quindi ripiegato sulla riduzio-
ne di otario. „ - . p . «»^ 

Nonostante questo breve screzio col 
suo grande socio e committente, Bor
letti come esponente attivo del grande 
padronato milanese spinge per forza di 
cose a una * stabilizzazione > che abbia 
ancora come settore preminente quel. 
lo automobilistico, ed e anzi cost certo 
che questa preminenza ci sard, che gid 
lavora alVobiettivo di produrre un mi
lione di apparecchiature di bordo. Lo 
< stellone > a cui guarda e la Fiat, e la 
Fiat lo ha ormai condizionato alle sue 
scelte. O va avanti o perisce. E il mez
zo che gli sembra il < phi idoneo » e 
quello di prendere per il collo il lavo-
ratore: mediante ritocchi alle attrezza-
ture e qualche investimento. e forse 
eliminando qualche frangia produttiva 
(nel caso quella rappresentata dalle 
sveglie) Borletti marcia sulla via del 
c milione >, spremendo la forza-lavoro 
fino a un limite scandaloso. 

Concentrare e specializzare la produ
zione e insieme aumentare it controllo 
sul lavoro colpendo il potere contrat
tuale operaio: ecco la linea padronale. 

I «razionalizzatori» 
della C.G.E. 

CGE — Una squadra dt c razionaliz
zatori dei mctodi di avoro > inviata da 
una societd od organizzazione specia-
lizzata m queste bisogne, e in questo 
momenta all'opera all'interno della 
CGE (2500 operai e 1200 impiegati) fino 
a ieri grossa fabbrica produttrice di 
macchinario elettrico e apparecchiatu. 
re elettnche varie. La CGE (Compa
gnia Generale di Elettricita) e sulla 
via di una profonda trasformazione. 

Voci per ora uffictose, dicor.o che tra 
la CGE e I'Ansaldo San Giorgio di Ge-
nova. sarebbero in corso accordi di in-
tegraztone, per la formazione di due 
societd commerciali alio scopo di con
centrare e standardizzare la produzio
ne mediante lo scambio di ordinativi. 
Di una societd avrebbe la partecipazio
ne maggioritaria I'Ansaldo e dell'altra 
la CGE (60 e 40 per cento del pacchet-
to azionano). 

La produzione di grosso materiale 
rotante a corrente alternata passerebbe 
gradualmente cllo stabdimento di Ge-
nova, menire qui a Milano verrebbe 
sviluppata la produzione dei motori a 
corrente contmua. Un tipico accordo 
per la speciahzzazione produttiva, in 
prospettiva di una standardizzazione di 
determtnato materiale. 

Ma chi sono i contracnti? 
L'Ansaldo, e noto. e una societd a 

partecipazione statalc mentre nella 
CGE e prevalenle il capitale amencano 
rappresentato dal potente trust Gene
ral FHectris Co. (Sella CGE e pero 
prcsente anche la Fiat con una inte. 
ressenza del 20 per cento). L'mtegra-
zione. che non sapptamo ancora a chi 
giovi. arvienc dunque ancora fra capi
tate privato, e per giunta stramero, e 

Domani i l 
terzo servizio 

La FIAT 
di Aris Accomero 

capitale pubblico, fatto purtroppo non 
raro e che il PCI non ha mai mancato 
di denunciare, per i pericoli di subordi-

Qnazione ai privati delle imprese a par
tecipazione statale, alle quali la pro-
grammazione dovrebbe assegnare un 
ruolo pilota e preminente. 

La CGE e comunque testimone del 
profondo sommovimento che sta inve-

^ stendo tutta Vindustria metalmeccani
ca milanese e in particolare il settore 
dell'elettromeccanica pesante, produt
trice cioe di beni di investimento. 

La crisi ha investito con asprezza la 
CGE. II carico di ordini (cifra base 14 
miliardi) e diminuito di circa il 30 per 
cento. II 70 per cento degli operai sono 
a orario ridotto, a 40 ore, altri a 44, 
120 lavoratori sono sospesi a zero ore, 
70 impiegati, di cui una parte in eta 
di pensionamento, licenziati. 

La manodopera altamente qualifica-
ta, ha avuto fino a ieri la prevalenza 
sul macchinario. L'integrazione con 
I'Ansaldo sembra dunque preludere a 
una trasformazione radicale. In questo 
momento I'abbassamento dei costi e pe
ro ottenuto mediante il taglio dei tem
pi e Vinasprimento dei ritmi di lavo
ro. mentre sono all'opera i « raziona
lizzatori dei metodi lavorativi >. 

Una risposta operaia urge dunque 
anche qui, come del resto in tutto il 
settore della elettromeccanica pesante. 
Iniziative sono in atto. Gli attivisti 
FIOM hanno lanciato tra gli operai del
ta CGE un referendum per una lotta 
unitaria e per smuovere la incertezza 
che sembra prevalere negli aderenti 
agli altri due sindacati, CISL e UIL, 
propensi piuttosto ad aspettare una ini-
ziativa a livello provinciate (che pe-
raltro sta anch'essa maturando). 

Dicevamo che il settore della elettro
meccanica pesante e oggi fra i piu tra-
vagliati dalla crisi. Esso pertanto me-
rita, e ne da spunto la CGE, un discor. 
so piii dettagliato e insieme piu gene
rale. Riduzioni di orario e attacchi 
alia condizione operaia sono pre-
senti in tutte le maggiori fabbnche del 
settore. Alia Ercole Marelli il 70 per 
cento degli operai sono a orario ridotto 
con una perdita globale seltimanalc 
di 32 mila ore, pari a 50 milioni di 
salari in meno. 

Dal maggio scorso seicento onerai 
sono stati licenziati e poiche — secon-
do la direzione — il rapporto operai-
impiegati e mutato, tocchcra anche a 
numerosi impiegati essere messi sul la-
strico. 

Tuttavia la Ercole Marelli, collegata 
alia Magneti Marelli che a suo tem
po costitui in compartecipazione con 
la Fiat, con oltre 7000 dipendenti, e 
grande produttrice di macchinario elet
trico, sta puntando a una forte espan-
sione tanto da dtcenire al punto ter
minate delVoperazione, un complesso 
pari a 4 o 5 CGE messe assieme. Sta 
mtanlo costruendo una nuova grande 
fabbrica per turboalternatori e a Sesto 
San Giovanni sta riorganizzando ex 
novo Tin grosso reparto. 

Anche qui I'attacco padronale viene 
portato al potere conquistato con le 
lotte contrattuali, e si ha percio co-
scienza che una risposta tardtva fini-
rebbe per crenre sfiducia tra i lavora
tori. E' pero presente un altro fatto, 
questo: che partendo da una risposta 
a ttvello di fabbrica e dt settore, tl 
problema della difesa dell'occupazione 
e dei salari deve essere collegato a una 
prospettiva Fabbnche come la CGE, 
Ercole Marelli, Sit-Stemens. Offictne 
Adda di Lodt, TIBB. Olivetti-General 
Electric e IBM. attorno alle quali la 
FIOM ha realizzalo un convegno per 
la preeisazionc di una piattaforma uni
taria di lotta, lavorano al 70 per cento 
per grandi cnti e Industrie di stato 
(End, telefoni, clcttromotori ecc). 

Sorgono dunque grossi interropaljui. 

Come mat mancano commesse alia Sie
mens (tra I'altro fabbrica a partecipa
zione statale)? Sorprende la niotivazio-
ne della direzione alia CI di ridurre 
l'orario perchi c tin certo ministro» 
non aveva concesso certe commesse, a 
causa dei costi troppo elevati. Ma an. 
che qui taglio dei cottimi, nuove limi-
tazioni di liberta alia CI, frequenti spo-
stamenti di lavoratori da reparto a re
parto, e la politica dei Borletti e dei 
Marelli che viene perseguita. Si voglio-
no dunque ridurre i costi tagliando t 
salari. Come « audacia imprenditoria-
le», secondo it vanto di * 24 ORE >, 
non c'e" male. 

Ancora: perche non si da corso a un 
vasto piano di riordinamento delle fer-
rovie? Perche VENEL non effettua i 
previsti investimenti? Sollecite tnisure 
da parte di questi grandi enti (telefo-
nici, elettrici e ferroviari), avrebbero 
certo impedito un arresto cosi drastico 
della produzione, una recessione cosi 
marcata. Ma certo il problema non si 
esaurisce qui. 

Vengono a nudo i problemi sollevati 
con l'integrazione europea, i problem! 
delta competitivita che qui diventano 
motivo di crisi, perche — e questo set-
tore c illuminante in proposito — per 
amu si e perseguita una politica di 
costi bassi mediante bassi salari. Sono 
schemi che stanno andando in frantu-
mi e le schegge volano. II TIBB di Mi
lano minaccia di smobilitare e per non 
perdere la manodopera qualificata ten-
ta di assoldarla per i suoi stabilimenti • 
di Baden. In realta anche i padroni 
svizzeri del TIBB, dopo essersi per an
ni adagiati in una politica di bassi sala
ri e di scarsi investimenti, sconfitti dal
le lotte degli anni '60, si orientano or
mai verso la specializzazione, riducen-
do il carico merceologico e puntando 
su processi standardizzati. Questo 
orientamento e documentato dalla na-
scita di un nuovo stabilimento a Vit-
tuone, presso Milano, per la produzio
ne di motori elettrici di piccola e me
dia potenza. 

Aumentano 
i licenziamenti 

II padronato sta procedendo rapida-
mente nei suoi piani per creare le con
dition t di essere, domani come ieri, il 
dominatore del mercato di questi beni 
strumentah. La crisi ha imposto pro-
fondi mutamenli. ed esso li attua nel 
solo modo che conosce: concentrando e 
specializzando la produzione, investen-
do le aliquote di capitale fisso necessa-
rio per ridurre la manodopera con pro
duzione in aumento. integrandosi tec-
mcamente e finanziarmcnte, e al li
mite ncreando un mercato di laroro 
piii farorevole ai padroni, dopo aver 
conosciuto e pagato lo scolto del pieno 
impiego. 

II padronato. < stabiltzzandosi », pre-
para m defimtiva altro materiale per 
una crisi piu profonda e piii estesa dcl-
I'attuale. Sono questi problemi che im-
pongono una venfica a livello politico, 
alle forze che vogliono fare della pro-
grammazionc uno strumento democra-
tico per una occupazione stabile e cre-
scente e non malthusiana come la vor. 
rebbero i Borletti, i Qumtavalle, o i 
Dubini delVAssolombarda 

Ottanta Itcenziamentt al giorno: ecco 
la richiesta delle aziende melalmecca-
niche milanesi da due settimane in 
qua. Eppure la disoccupazione fra i me-
talmeccanici era gia salita del 10 per 
cento a fine '64: un lusso, dicono i sin
dacati, che ai padroni non si deve piii 
permettcre. 

Romolo Galimberti 

•i. rW-

Carlo Ponti e Sophia Loren 
sono bigami. Come tali pos-
sono essere condannati e 
rischiano l 'arresto. Lo ha de-
ciso con una sentenza depo-
sitata ieri la prima sezione 
del Tribunale civile di Ro
ma. presieduta dal dr. Ar-
naldo Maccarone, su richie
sta del pubblico ministcro 
Martino Ferraiuolo, specia-
lizzato in cause del genere 
( intervenne contro Ingrid 
Bergman e Roberto Rossel-
lini e ha chiesto pochi giorni 
fa che venga dato torto a 
Dawn Addams nella causa 
di separazione con Vittorio 
Massimo). 

La vertenza civile che ri
guarda Sophia Loren e Carlo 
Ponti e molto eomplicata. 
C'e un matrimonio, quello 
fra Ponti e la signora Fia-
s t r i : una separazione consen-
Miale: un giudizio davanti 
alia Sacra Rota: un nuovo 
matrimonio, celebrato in 
Messico. questa volta fra 
Ponti e la Loren: un proces-
so penale per bigamia, so-
speso fino a oggi: una se
parazione. fra Ponti e la Lo
ren. chiesta tanto dagli inte-
ressati quanto dal pubblico 
ministero. ma con obiettivi 
ben diversi: c'e infine la sen
tenza di ieri, che chiude la 
causa civile. dichiarando 
nullo p*r bigamia il matri
monio che Sophia Loren e 
Carlo Ponti celebrarono in 
Messico e riaprendo di con-
seguenza il procedimento pe
nale. 

Vediamo con piii ordine. 

PR I MO MATRIMONIO — 
Nel m a n o del 1946 Carlo 
Ponti sposd Giuliana Fiastri. 
figlia di un generale. Dal 
matrimonio nacquero due 
figli-

LA SEPARAZIONE - Do
po pochi anni, prima ancora 
che all'orizzonte apparisse 
Sophia Loren. Ponti e la si
gnora Fiastri si separarono 
consensualmente. II produt-
tore Jascio I figli alia mo-
ghe. nommandoh eredi uni-
\ersal i . 

I LA SACRA ROTA — La 
signora Fiastri. per nacqui-
stare in pieno la propria li
berta tento di ottenere dalla 
Sacra Rota la dichiarazione 
di nullita del matrimonio 
Tanto in prima quanto in 
seconda istanza la richiesta 
venne respinta. Anche una 
terza domanda (la signora 
Fiastri arr ivo a rivolgersi «il 
Pontefice) ha avuto lo stesso 
esito. 

SP.CONDO MATRIMO
NIO — Intanto Ponti aveva ' 
conosciuto Sophia. Era i due 
fu firmato un contratto che 
legava l 'attrice per dieci an
ni (fino al 1964) alia casa di 
produ/ione Ponti. Nel 1957 
Sophia Loren e Ponti. oramai 
inseparabili, si t iasfei i iono 
per qualche tempo negh Sta
ti Uniti, lasciando in Italia 
due procure, che spedite in 
Messico, a Ciudad Juarez ser-
virono per il loro matr imo
nio, avvenuto nel set tembre 
di quell 'anno. 

LA DENUNCIA — La si
gnora Luisa Brambilla, mi
lanese, il parrucchiere geno-
vese Giuseppe Salamida c 
I'avv. Nello Orlandi, di Chie-
ti, appena avuta notizia de l ; 
matrimonio messicano ' de-
nunciarono Ponti per biga
mia e Sophia Loren per con-
corso nello stesso reato. L« 
istruttoria sulla denuncia dei 
tre supermoralisti si svolse a 
Roma e i due ftirono rinviati 
a giudizio. Portato in Tribu
nale. pero, il processo fu «o-
speso in attesa che si definis-
se la vertenza civile iniziata 
nel frattempo. 

TRIBUNALE CIVILE — 
Ponti e la Loren, appena M-
puta la notizia, si rivolsero 
al Tribunale civile di Roma 
Chiesero che il matrimonio 
messicano fosse dichiarato 
nullo. perche nulle erano le 
procure in base alle quali era 
stato celebrato In tale modo, 
non essendo mai stato cele
brato quel matrimonio ( tale 
signiflcato ha la dichiarazio
ne di nulli ta) la denuncia 
per bigamia sarebbe caduta 
automaticamente. Nel giudi
zio intervenne, pero, il pub
blico ministero Ferraiuolo, 
chiedendo anch'egli la di
chiarazione di nullita del ma
trimonio, ma con ben diver-
sa motivazione: Sophia Loren 
e Carlo Ponti . sostenne, s. 
sono sposati regolarmente: il 
matrimonio e pero nullo. 
perche Ponti era gia spo^ato. 

LA SENTENZA DI IERI — 
II Tribunale, con la senten
za di ieri, ha dato ragione 
al p.m.: dunque Sophia Loren 
e Carlo Ponti sono bigami 
— il reato comporta due anni 
di carcere — e come tali sa-
ranno quasi certamente con
dannati non appena npren-
dera il suo corso il processo 
pena 'e L'acquisita naziona-
lita francese non cambia af-
fatto la posizione di Ponti 
davanti alia leggo. Ma non 
impedisce al produttore di 
sposare Sophia in Frwcia. 
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