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Inchiesta sulla Comunita Economica Europea 

i 284 articoli 
su nnsura»per 
monopoli europei 

[Tra convulsion!, isterismo, crolli di govern! la robusto « ragione » capitalistica 
resiste e vince; nasce i l Mercato comune europeo — L'« Europa dei sei» e il 

j potere dei monopoli — I problemi che si pongono per una «risposta operaia» 
voto contro la CED del 

\lamento francese piomba I 
icali — e soprattutto quelll 
kcesl ed italiani — nel pa-

La piramide europea e 
lata!, essi esclamano. 
inumerevoli volte sentiremo 
ftessa frase negli anni suc-
tivl, ogni volta che un indi-

politico imposto dall'Ame-
sard respinto e sconfitto. 
le lacrime degli atlanti-

iropeisti vengono presto 
iugate. Solo Schuman conti-

a dolersl per quel voto, 
:M ritiene che esso < ha 

perdere a Parigi la sua 
rita in materia di politico 

ipea > e che «la fiaccola 
I'unita » passi ormai al bel-
iSpaak, che convoca per il 

incio europeo > una confe-
ta a • Messina, nel giugno 
'55. In Francia, intanto, la 
ildemocrazla, dopo il crollo 

I governo di Mendes — lacui 
iparsa preparera il terreno 

)ettivo per I'awento del gol -
JO — si impadronisce del 
re. La SFIO promette la 

izione del problema algerino 
Ha « ripresa > della costru-

w europea. Ma il suo gover-
£ disastroso, e la politico 
oniale tocca il vertice del-
xprezza con Vaggressione a 
tz. il bombardamento di Al

ii rapimento di Ben Bel-
Sul piano europeo, nessuna 
rva o ostacolo viene piu po-

I dalla socialdemocrazia fran-
le, fedele al suo orientamen-
\pro-Atlanttco, al piani ame-
Mi. 

trattato costitutivo della 
IB viene firmato a Roma il 

marzo del 1957, nel salone 
gli Orazi e Curiazl, in Campi-
•jlio. Esso enlrera in vigore 

gennaio del 1958. dopo la 
)ifica da parte dei vari sta-

Tra convulsioni, isterismi, 
illi di governo. la robusta 
igione > capitalista aveva re-
tito e vinto. II MEC appa-
senza equivoci di sorta. co-
una comunita di governi 

iservatori, in simbiosi con i 
fppi finanziari e industriali 
linanli. L'Europa dei Sei e 
ilere dei monopoli. Nessuna 

trizione o condanna colpisce 
fntese padronali e i cartelli; 

accenni che si fanno alia 
\itazione del loro potere, nel 
tttato di Roma, e una pura 
tra. La CEE e* destinata ad 
taurare nuove forme di fe-
\azione tra i monopoli euro-

per ridurre la concorrenza 
[arrivare ad una nuova di

ve del lavoro e dei mer-
tra grandi gruppi capila-

?i. 
Trattato di Roma, compo-

di 284 articoli. fissa ai sei 
tners Vobiettivo di realizza-
\in quindici anni. un mercato 
co. a pariire dal 1. gennaio 
Esso comporta la soppres-

te progressiva dei diritti di 

dogana tra i sei paesi aderenti, 
la circolazione libera di capita-
U e di lavoratori, I'armonizza-
zione delle tecniche, la coordi-
nazione della politico moneta-
ria e fiscale, I'adozione di una 
politico agricola europea. Al 
tempo stesso, questo grande 
mercato si protegge verso 
I'esterno stabilendo una tariffa 
doganale unica alia sue fron-
tiere, limitando ai Sei I'integra-
zione economica, e pronostican-
do la elaborazione di una poli
tico concorrenziale verso i pae
si che, pur facendo parte del-
Varea capitalistica, non appar-
tengono al MEC. L'insieme di 
questo processo di integrazione 
economica ha per scopo — se-
condo I'artlcolo 2 del trattato 
— la creazione di una Europa 
politico. 
• 11 Trattato di Roma istituiva 
contemporaneamente I'Eura-
torn. Mentre VAssembled con-
sultiva del Consiglio d'Euro-
pa gia funziona da alcuni an
ni a Strasburgo. Essa i chia-
mata Portamento europeo ma 
non d che una caricatura di or-
ganismo rappresentativo. basa-
ta sulla discriminazione totale 
verso le forze sindacali ed ope
rate. II Trattato di Roma as-
socia, d'altra parte, quasi d'uf-
ficio. i paesi d'oltremare, che 
erano stati sotto la colonizza-
zione della Francia e del Bel-
gio. 

La storia politico dell'Euro-
pa occidentale avra al centro, 
negli anni successivi, i tre de
menti decisivi gia delineatU.il 
rapporto militare, politico ed 
economico con gli USA; la 
questione tedesca, caratterizza-
ta dal riarmo della Germania 
occidental* che daUa CED al
ia FML assume come un ca-
maleonte le piu diverse colo-
rature; I problemi del rapporto 
con il « terzo mondo > e con 
il campo socialist a, che si pon
gono in modo sempre piu pres-
sante, man mono che la lotta 
dei popoli coloniali cancella in 
pochi anni alcune grandi po-
tenze colonialiste come la Fran
cia, dall'Asia e dall'Africa. 

La storia politica della CEE 
non fornisce tultavia che un 
aspetto della realta. La gene-
si del MEC si svolge attorno ad 
un altro cardine essemiale, 
quello economico. La creazio
ne del MEC risponde infatti a 
ragioni oggettive profonde, di 
carattere economico, che met-
tono in gioco Vesistenza stes-
sa del sistema capitalistlco in 
Europa occidentale. II MEC e. 
al tempo stesso, la risposta e 
il contraltare dei monopoli da-
vanti alia nascita e alia crea
zione di un sistema e di un 
mercato socialista. L'altro ele-
mento oggettivo e quello del 
nuovo stadio raggiunto dalle 
forze produttive: una rivolu-
zione tecnologica profonda tra-
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sforma i settori della parte piu 
importante e dinamka dell'at-
tivila industriale in Europa oc
cidentale. e il MEC e lo stru-
mento per giungere ad una 
nuova divisione dei mercati 
dopo il crollo del sistema co-
loniale, che fa sparire gli im-
peri territoriali, di cui Veser-
cito era il guardiano. Nel mo
menta in cui I'Europa occiden
tale d obbligata a rinunciare 
alle avventure imperialiste, es
sa non pud ricorrere che alia 
trasformazione e all'allarga-
mento del suo mercato interna, 
per poter sopravvivere. Si cer-
ca, tra i paesi capitalistici, nel-
Vera della decolonizzazione, una 
nuova divisione del lavoro, 
una spartizione e ridistribuzio-
ne dei mercati. Per questa stes
so ragione, il MEC non mette 
fine alia lotta tra potenze capi-
talistiche ma la inasprisce; e 
le contraddizioni. man mono 
che I'Europa rimette in piedi le 
sue strutture e le potenzia, si 
acuiscono, fino a raggiungere le 
forme di una lotta senza quar-
tiere tra Francia e USA. 

La rivoluzione tecnica e~ con-
dizionata da una crescita della 
produzione che esige un allar-
gamento degli sbocchi; le fron-
tiere non rappresentano piu 
in questo caso una protezione. 
ma una barriera, un ostacolo 
alia conquista di un mercato-
potenziale piu vasto. Dal pun-
to di vista geografico, i Sei che 
firmano il Trattato di Roma 
sono un blocco di paesi conti-
gui, e i 170 milioni di abitanti 
hanno piu o meno lo stesso li-
vello di vita, anche se esistono 
grandi aree sottosviluppate co
me il Mezzogiorno d'Italia. I 
sei paesi riuniscono, al tempo 
stesso. in wi'area asaal.jpiqco-
la, una fofza industrials im
portante, che costituisce il 18 
per cento della produzione in
dustriale mondiale. In questo 
quadro, il processo di concen-
trazione capitalistica che pre
cede e segue la firma del Trat
tato di Roma traduce esigen-
ze vitali del capitalismo nel 
dopoguerra; la spinta all'inte-
grazione e una realta oggelti-
va, e il processo di intese e 
di accordi fro gruppi monopo-
listi si afferma e si sviluppa 
malgrado la concorrenza e le 
rivalita economiche, malgrado 
i travagli e le lacerazioni crea-
tesi, in tutti questi anni, tra i 
Sei, sul terreno politico. 

La classe operaia europea, i 
sindacali. e le forze di sinistra 
non infeudate all'America non 
potevano avere — cost come 
non possono avere oggi — al
tro obiettivo politico che quello 
di intaccare a fondo il dominio 
monopolistico, installatosi nei 
paesi dell'Europa occidentale 
sotto Vegida americana. Ma ta 
< risposta operaia » per impor-
re una linea anlimonopolistica 
i destinata a manifestarsi in 
modo piu ricco. avanzato e vi-
goroso del passato. anche per-
che" sono stati corretti certi 
errori di estremismo infantile, 
che avevano portato a valuta-
re come catastrofiche le pro-
spettive economiche del MEC. 
La CEE si presenta invece, in 
ogni caso. come una realta eco
nomica, di fronte alia quale 6 
impossibile bendarsi gli occhi, 
se si vuole trovare un'alterna-
Una democratica all'Europa do
minate dai monopoli. Lo stesso 
quadro dell'azione rivendicati-
va delle masse operate e dei 
sindacali non pud non avere. or
mai. nuove frontiere europee. 
Come pud. ad esempio, la lot
ta operaia investire vtttoriosa-
mente solo un gruppo indu
striale nazionale, senza mirare 
a colpire, il trust cut esso fa 
capo? Si pud vincere alia Fiat. 
senza vincere alia Peugeot o 
alia Volkswagen? O al reparto 
elettronico deU'OUvetti, senza 
difendere Bull dalla smobUita-
zione? E" possibile imporre una 
pianificaziane democratica non 
soltanto senza una baltaglia per 
rovesciare alVinterno di un 
paese i rapporti di forza. ma 
senza far sboccare la lotta su 
un terreno piu qualificato. e 
al lirello europeo? Davanti ai 
proletarian nazionali dell'Eu 
ropa occidentale — suite cui 
profonde opposte caratterizza-
zioni si i a torto teorizzato in 
passato — si erge un solo ne-
mico, che attua sulla peUe del
la classe operaia la stessa fe-
roce legge di sfruttamento. Le 
stesse linee di una rivoluzione 
socialista in Europa si situano 
ormai. sempre di piu. in una 
prospettiva strategica di insie-
me dei sei paesi. nella capa 
citd della classe operaia dt 
stabilire un rapporto rtuoro 
tra la sua lotta in questa parte 
dell Europa e il camp^ soda 
li^ta. tra Europa e * terzo 
mondn». Ira Europa e lotta 
contro Vcgcmoma slatunitcnse. 

Maria A. Macciocchi 

Roma:. si vara il piano di Spinaceto (legge 167) 

OAMAMNA f«ACO 

In un rapldo 
tchluo, acco 
quallo che 
•art domanl 
Spinaceto: le 
due f asca 
tcure tono la 
due tirade 
parallel* che 
faranno d a 
p e r n o al 
quartlere. In 
m • i s o alle 
due • tirade, 
torgeranno I 
palaizl degli 
uffici e le 
atlrezzalure 
pubbllch*. Al 
lall, a con-
tatlo con la 
campagna, le 
abltatlonl. 
Tra le diverse 
tirade non vi 
saranno In-
croci a II-
vello. 

IL PRIMO QUAR TIERE 
«PENS A T0> PER L UOMO 

CAMPAGNA PAPCO AlTQtZZAlURt 

Ognuno dei 25 mila abitanti del nuovo insedia-

mento avra a disposizione 37 metri quadrati di 

verde (invece dei due attuali) — Ne prime, n& se-

conde file: ogni casa si affaccera da un lato sulla 

fascia dei servizi e dall'altro sulla campagna 

mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

i 
AFFACCiO fULlA 
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CAMMCNA tVUKO 
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£TRADA A ssr*</izio 
DKLLA. PBSIDENZA 

! CTRAOA 11..... L- y 
HAOCWEG6IO 

6TQAOA A fSfJV'Z/O 

0CU.A naaiosNZA 
PAncHcoaio AtRCMCOO/O 

Una sezione trasversale del quartlere. Sono assai evident! le due strade-asse e le altre parti dell'insediamento. 

Dopo quanto e stato dctto e 
scritto sulla legge 167, era piu 
che naturale che la destra — 
soprattutto attraverso le sue 
munite roccaforti romane — 
non si lasciasse sfuggire l'oc-
casione della presentazione del 
progetto urbanistico della pri
ma c zona pianificata > per rin-
focolare una campagna che del 
resto in questi anni non ha 
conosciuto soste. Infatti, il pia
no pjanivolumetrico per la zo
na dl Spinaceto sta per essere 

varato — il Consiglio comunale 
dovrebbe votare nei prossimi 
giorni, dopo una discussione 
durata diverse settimane — in 
mezzo ai tuoni e ai fulmini de
gli esponenti della destra fasci-
sta, liberate, democristiana ed 
anche socialdemocratica, ai 
quali fanno eco quasi tutti i 
giornali «indipendenti *. Nes-
sun argomento serio, natural-
mente.' 

Anzi. sulla scorta delTespe-
rienza delVattacco (assai for-

tunato. per la verita) contro il 
primo progetto di legge urba-
nistica dell'on. Sullo, neppure 
il segno di un tentativo di im-
postare un discorso serio sui 
problemi della crescita di una 
citta semiasfissiata dalla ren-
dita fondiaria. H campionario 
degli insulti e delle sciocchez-
ze, volendo, potrebbe essere 
ricchissirno: - si .e .scritto che 
Spinaceto e stato concepito co
me un c quartlere marxista», 
un c falansteriq collettivista * 

Ecco, invece, non un c quartlere marxista > (cos) la destra ha definlo Spinaceto), ma un prodotto 
dell'ultimo qulndicennio, il Tuscolano. E a Roma e'e anche di peggio. 

Al convegno iniziato ieri a Roma 

I professori criticano 

la legge sull'universita 
Duecento titolari di cattedra si sono riuniti — La relazione del 
prof. Gianfranco Ghiara — II provvedimento governativo deve es
sere profondamente modificato — Diritto alio studio, diplomi, di-
partimenti, democratizzazione, «ful l - t ime», Consiglio nazionale 

Duecento professon universi-
tan di ruolo non sono d'accordo 
su aspetti essenziah del Ddl go 
vernativo per il nordinamento 
del!e strutture uniiersitane. che 
dovra essere esaminato prossi 
mamente dal Parlamento. 

Dopo aver costitinto un Comi 
tato permanente per il rinnova 
mento dell'Universita. essi si so
no riuniti ien a Roma, alia Fa-
colti di Lettere, per un esame 
deUagliato del prov\edimento e 
concordare le richieste da for-
mulare in proposito agli orgam 
competentt. Alia manifestazione 
sono inter\-enuti anche i presi 
rienti deUe associazioni dei pro-
fesson universitan incancati 
(ANPUI). degli assistenti (UNAU) 
e degli studenti (UNURI). prof 
Meo Ziho, prof. Tecce e Nuccio 
Fava. 

La relazicne introduaiva e sta 
ta s\olta dal prof. Gianfranco 
Ghiara. della Facolta di Scienze 
dcU'Uruversita di Napoli. il qua
le ha illustrato i punti in cui U 
Conutato dissente dal DdL In par-

ticolare — cgli ha dctto — il 
Comitato nticne che il < diplo
ma > di pnmo grado debba es
sere dato solamente dalle Fa
colta e non anche dagli Istituti 
Aggregati (come e prevnsto nel 
prowedimenlo) e che laccesso 
airilniversita debba essere con-
sentito a tutti i piu mentttoli. 
senza hmitazioni. Inoltre. le nuo
ve Facoiti in ciascuna Universi-
ta (la cui istituzione e regolata 
dal provvedimento). non devono 
essere istituite con un decreto 
mmistenale. ma con legge ordi-
nana. in attuazione di un preci-
so piano gia predisposto. 

Secondo il Comitato. pot. fauto-
nomia unhersitana (alia quale 
il Ddl dedica alcuni articoli) de-
\e essere decentrata nei singoli 
Atenei e deve essere fondata 
suirautogovcrno dcmocratico. con 
la rappre-entanza di tutto il mon 
do unixcrsitano; i retton devo
no essere elctti senza il vinco-
lo deH'approvaziooe e della no-
mina del ministro; nel Consiglio 
di Anuninistraaone de\e essere 

soppressa la Giunta (pre vista 
dal Ddl); il Consiglio Nazionale 
Universitano (pure previsto dal 
Ddl) de\e essere in iarghissima 
misura elettno: la percentuale 
dei membri non elctti va de\e 
essere costituita da tecnici e no 
rrunata non dal ministro. ma dal 
Consiglio dei Mimstri; devono 
essere definite meglio le funzioni 
dei Consigli e dei direttori di 
Istituto e di Dipartimento; deve 
essere vietato (con attuazione 
entro anque anni) I'esercizio del 
la libera professione: ai docenti 
deve essere comsposto, per que
sta rinuncia, un assegno ftsso 

Ghiara ha n leva to, concluden-
do, che il Comitato mentre riba-
disce i'urgenza delle n forme 
strutturali. ritiene pero che queste 
vadano ultenormente precisate. 
in particolare per quanto nguar-
da i dipartimcnti. 

I lavori si concluderanno oggi 
con I'approvazione di una mo-
zione conclusiva. che preciscra 
le richieste elcncate oclla rela
zione. 

e, addirittura, con il preciso 
scopo di portare un ben calco-
lato attacco all'unita della fa-
miglia! 

Se in questo frastuono risul-
ta impossibile cogliere gli de
menti per un dibattito, il fatto 
perd che sia stato sollevato 
proprio in questo momento, al-
i'apparire sulla scena del pri
mo segno di attuazione della 
legge 167, e tuttavia" assai Tsin-
tomatico. Segnala, con una sor
ta dl prova del nove — e il 
casb di dirlo —,'un fatto vera-
mente rivoluzionario per Ro
ma: un quartiere sta per na-
scere, per la prima volta, non 
in un'orgia di incontrollate co-
late di cemento, ma secondo 
un'esatta previsione (discutibi-
le quanto si vuole, ma perfet-
tamente verificabile e confron-
tabile con altre esperienze ita-
liane e straniere) degli spazi e 
dei volumi destinati non solo 
alle abitazioni, ma anche ai 
servizi, al verde, alle scuole, 
agli asili, ai negozi, alle chiese. 

Gli esempi piu recenti di pro-
gettazione complessiva di no-
tevoli aggregati urbani si ri-
ferivano ai quartieri-dormito-
rio dcll'INA Casa e dell'INCIS 
(Torre Spaccata, Ponte Mam-
molo, Tiburtino IV e. infine. il 
Villaggio Olimpico) dove, an
che nel migliore dei casi. per-
fino la conquista deU'edificio 
scolastico e stata spesso mo 
tivodi lunghe e drammatiche 
lotte popolari; se non si vuole 
tornare indietro ai nuclei di 
case c popolarissime > e alle 
borgate (Gordiani, Pietralata. 
Quarticciolo) del periodo fa
scists. 

Considerato in questo qua
dro, il piano di Spinaceto non 
pud non risultare, specialmen-
te per certe forze. veramente 
rivoluzionario: cioe un esem
pio pericoloso. un inquietante 
termine di paragone. < II pro
getto — scriveva recentemen-
te il pror. Bruno Zevi — e ri
voluzionario per una precisa 
ragione: dimostra come sia 
concretamente " possibile co-
struire ottimi alloggi in com-
prensori sani, ricchi di verde 
e perfettamente attrezzati, ad 
un costo in cui I'incidenza del-
Varea a vano risulta meno di 
un terzo di quella oggi vigente 
nei casermoni senz'aria ni lu
ce apprestati dall'iniziativa 
privata in zone phi periferiche 
e derelitte>. Si potrebbe ag-
giungere che le previsioni con-
cretizzatesi nel piano planivo-
lumetrico di Spinaceto preflgtt-
rano quale potrebbe essere do-
mani la periferia di una gran 
de metropoli ove fosse appro-
vata una legge urbanistica 
ispirata al criterio della pub-
blicizzazionc del suolo urbano. 

Se. come 6 probabile. il Con 
siglio comunale approvcra tra 
breve il progetto. entro qual 
che mese suite colline di Spi 
naceto. alle spa lie della ma 
gnifica tenuta presidenziale di 
Castelporziano, entreranno in 
funzione le escavatrici. e alle 
cooperative edilizie, al Comu
ne, agli enti pubblici e ai pri-
vati tocchera il compito di 
riempire gli spazi con le nuove 
costruzioni e di realizzare sul 
terreno le previsioni per ades-
so fissate sulla carta. Quale 
sari il volto del nuovo quar
tiere? Contro le scelte dei pro-
gettisti - Piero Moroni. Nico 
Di Cagno. Fausto Battimelli. 
Dino Di Virgilio-Francione, Lu-
cio Barbcra - si e scatenata 
racredine della destra. senza 
che tuttavia i criteri fonda 
men tali cui erano ispirate ve-
nissero scalfiti. 

Prima di tutto, 1 progettisU 

hanno cercato di assicurare ai 
futuri abitanti di Spinaceto, 
come ha detto il sindaco Pe-
trucci nella sua relazione in 
Campidoglio, cuna partecipa-
zione diretta ed immediata alia 
vita della comunita: e garantire 
nello stesso tempo ad ogni al-
loggio un panorama libero sul
la campagna e sulla natura*. 
Sul terreno quindi dovrebbe di-
stetidersi'un tessuto omogeneo 
di abitazioni, verde e servizi, 
tale da eliminare la suddivi-
stone del quartiere in zone fa
vorite e zone di minor pregio. 
II quartiere — 25 mila abitanti. 
una volta completato — si svi-
luppera a nastro per alcuni 
chilometri facendo perno su 
due grandi strade che corre-
ranno parallcle a una distanza 
di 60 metri l'una dall'altra se-
guendo 1'andamento del terre-
no: le molte curve della pla-
nimetria hanno suggerito agli 
oppositori il nome di cserpen-
tone». subito adottato dai li
beral!, e tra questi dall'ex as-
sessore aU'urbanistica senato-
re D* Andrea, firmatario di 
massacri e abusi edUizi tra i 

peggiori che la Capitale abbia 
mai conosciuto (vedi il caso 
dell'albergo Hilton, nato sulle 
pendici di Monte Mario al po-
sto di un parco pubblico). Le 
due strade di Spinaceto costi-
tuiscono la spina dorsale del 
nuovo quartiere: nella fascia 
centrale. tra Tuna e I'altra 
carreggiata, si snodera il com 
plesso delle attrezzature civili 
e commerciali; ai Iati, invece. 
le case. Ogni abitazione. quin
di. si affaccera da una parte 
sulla zona nastriforme dei ser
vizi e dall'altra sulla campa
gna (per la quale e prevista 
una particolare sistemazione a 
parco pubblico). Non vi saran
no ne prime ne seconde file. 
e in questo senso sara possi
bile superare in modo soddi-
sfacente la contraddizione con
tro cui hanno urtato anche le 

importanti esperienze di certe 
new town inglesi. 

Nel raggiungimento di quel-
la che viene definite, con e-
spressione senza alcun dubbio 
orribile, la cpartfd posiziona-
le » delle abitazioni, i progetti-
sti hanno ottenuto i frutti mi-
gliori: il quartiere non rinun
cia a una sua precisa fisiono-
mia, ma la reaUzza distribueiw 
do io modo razionale abitazio
ni, servizi e spazi verdi; si po
trebbe dire che forme e conte-
nuti tendano in questo caso ad 
identificarsi. 

Ogni abitante di Spinaceto 
nvrS a disposizione quasi tren-
ta metri quadrati di parco pub
blico (parco-giardino e parco-
campagna), oltre a otto metri 
quadrati di verde private o 
consortile. II confronto anche 
con i migliori quartieri sorti in 
quest'ultimo quindicennio e 
schiacciante, se si pensa che 
ogni romano, attualmente, ha 
a disposizione — ma spesso in 
parchi Iontani diversi chilome
tri da casa — appena 2,29 me
tri quadrati, calcolando anche 
le aiuole spartitraffico! 

I tipi edilizi previsti sono 1 
piu vari. Si va dalle case uni-
familiari sovrapposte a terraz-
za ai palazzi di tre piani ai 
complessi di cinque-otto piani. 
Cioe. nella cornice nuova del 
quartiere, sara usata una tipo-
logia assai corrente. Saranno 
in comune le autorimesse e le 
lavatrici automatiche. 

Spinaceto. insomma. ha tutti 
i numeri per provocare a Ro
ma sensazione e scompigHo. 
Dopo i massicci quartieri pefi-
ferici degli anni del boom spe-
culativo, quando tra le fitte 
maglie degli insediamenti non 
si riesce a trovare spazio nep
pure per incuneare il pin es-
senziale dei servizi. questa no-
vita non pud non avere \m cf-
fetto traumatizzante. 

Candiano Falatchi 
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