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Aperto a Palazzo Medici - Riccardi il Convegno dell'lstituto Gramsci 

SALVARE L' IMMENSO PATRIMONII) 
ARTISTICO Dl FIRENZE E VENEZIA 

La fragica «lezione» del 4 novembre - Le relazioni di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Giorgio Mori e 
Giorgio Bellavisfa - Come impedire la degradazione delle citta italiane - La tutela delle opere e le atti-
vita delta speculazione - II problema della Biblioteca Nazionale -1 pericoli che incombono su Venezia 

All'lstituto Gramsci 

Dibattito tra Liberman 
e gli student/'romani 

L'economista sovietico illustra la riforma dei metodi di pianificazione in 
URSS • Funzione del profitto e ruolo del mercato nella societa socialista 

Dopo I'alluvione: 
iniziativa di 

geologi e esperti 
Una interessante e tcmi>estiva 

iniziativa 6 stata presa da«(i stu-
clenti del Corso di Laurea in 
scienze geologiche di Roma: U 15 
dicembre. nell'Aula Ma,?na del
l'lstituto dl Mineralogia della Uni-
versita romana. alle 10. si svol 
tfera un'assemblea il cui scopo 
sara quello di discutere a fondo 
i problemi della sistemazione 
idrogeologica del suolo e di por-
ta re un contributo alia soluzione 
dei tall problemi in relazione 
alia recente alluvione. L'assem 
blea si svolgera sotto il patro-
cinio della facolta di Scienze ma 
tomatiche. flsicbe e naturali e del
l'lstituto di geologia dell'Univer-
sita di Roma. 

I problem! post! all 'ordine del 
giorno sono questi : illustrazione 
del disastrl provocati dall'allu-
vione, che si sarebbero potuti 
evi lare o a t tenuare : fino a che 
punto In Italia sono state appli-
r a t e le conoscenze sullo studio 
dei corsl d'acqua e dei terreni 
in genera le : opera che I geologi 
possono prestare per pre venire 1P 
sciagure: necessita di un piano 
organico di sistemazione idrogeo 
logica dei hacinl italinni e azio 
nc futura per prevenire ulte-
r ori catastrofl: necessita di inse-
rire la geologia. come materia 
specifics, nei varl servizi tecnici 
dello Stato. 

Alia manifestazione Inferverran-
no. fra gli altr i . il preside della 
facolta di scienze matcmatiche. 
flsiche e naturali di Roma, p r o 
fessor Onorato: il prof. Accordi 
diretfore dell'Istittito di geologia 
di Roma: i professori Colacic-
chl. Moretti. Signorini, il dr. Gan 
dolfl. il dr. Lombard!, il dr. Lu
pin Palmier! esperti in geologia. 
micropaleontologia. geologia ap-
pHcata. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 10 

Ad un mese dall'al!uvione, Fi
renze ha ancora 1'aspetto di una 
citta colpita dalla catastrofe: il 
fango d ancora per le strade. 
gli argini delJ'Amo sono scon-
volti e nelle vie adinccnti !e case 
sono puntellate. j negozi sven-
trati restano chiusi. i mucchi 
di immondizie t rat te dalle canti-
ne ingombrano il passo. I lavo-
ri che socio fatti per riportare 
una certa normalita :n una citta 
cosi duramt-n!e colpita metto-
no :n rilievo. come le bende sul 
corpo di un ferito grave, I'enor-
mita del disa.stro. 

In qtic.sta sede la riunione 
del convegno mdetto dall'Istitu-
to « Gramsci » per la tutela del 
patrimonio artistico italiano aper-
tosi oggi a Palazzo Medici- Ric -
cardi . dove ha sede I'Amrmni-
strazione Provinciate. ha richia-
mato una folia di nersonahta. 
di intellettuali. di scienziati, ar-
chitetti. umanisti. Unimponente 
assemblea di uomini di cultura 
— come hanno detto apren-
do i lavori il segretario del 
« G r a m s c i » . Franco Ferr i . e 
il presidente della Provincia E|io 
Gabbimgiani — diretta non a 
rimpinngere il passato. ma a 
prendere una netta pasizione per 
bloccare la degradazione dei cen-
t n piu vivi delle citta italiane. 
a commciare da Fi renze. muti-
lata. e da Venezia che corre un 
pen'co.'o mortale. 

Situazione gravissima. perche 
le calamita naturali hanno inciso 
su un organismo. come e stato 
affermato in maniera autorevole 
dagli specialist!, gia profonda-
mente tara to in ogni senso: dal 
funzionamento delle istruzion; 
culturali alia vita stessa delle 
citta. ed in modo ancor piu ge-
nerale del paese nel suo com-
plesso. Firenze l'abb?amo sotto 
gli occhi. ma il quadro di Vene
zia. tracciato dall 'architetto Gior
gio Rellavista per conto di « Ita
lia Nostra >. e forse ancora piu 
terrificante. Venezia. infatti. va 

sprofondando. e questo movimen-
to si e accelerato nell'iiltimo mez
zo secolo. Il campanile di San 
Marco 6 sceso di oltre diciotto 
centimetri . il Palazzo Ducale di 
undici. la facciata di San Mar
co di tredici centimetri circa. 
Questa condizone e resa ancora 
piu precaria dai recenti interven-
ti che. anziche salvaguardare la 
Serenissima. ne mettono la vita 
in estremo pericolo. Qui si sea 
vano canali nuovi senza pensare 
se i fondi esistono colmando i 
vtioti; la. ancora peggio. si col-
mano grandi parti dj laguna. co-
sicehe le acque che prima si 
estendevano su un largo snazio. 
ora sono costrctte in uno piu ri-
stretto: di conseguenza. si ac-
cresce il fenomeno dell'* acqua » 
alta. In piu le ant 'che difese 
della laguna contro I'aggressione 
del mare libero sono state la-
sciate deperire. e oggi. ove la 
breccia aperta dalla mareggia-
ta del 4 novembre si al largasse. 
le onde raggitingerehbero Vene
zia e provocherebbero i primi 
crolli nella sua par te orientale. 

Questo di Venezia. per la sua 
part icolare situazione. e un caso 
limite: ma i motivi che provo-
cano tali paurosi effetti sono i 
medesimi dappertntto Come os-
servava il prof Giorgio Mori, la 
paurosa sensazione che oggi si 
ha e che citta come Firenze e 
Venezia, esposte per anni a que-
ste calamita . lo sono ancora. s o 
no ancora esposte ad offese na 
turali inconcepibili in un mondo 
caratferizzato dalle piu strahi 
lianli applicazinni del progresso 
scicntifico Perche questo squili-
brio t ra il progresso tecnico ge
nerate e I 'arretratezza in campi 
tuttavia vitali? l-a risposta sta 
nelle scelte fade, chee non sono 
soltnnto scelte culturali. ma scelte 
politiche ed economiche. 

Nell 'ampia relazione che ha 
introdotto il dibattito. il prof. Ra
nuccio Bianchi Bandinelli ha ri-
cordato come la coscienza delle 
nostre carenze sul piano della 
conservazione dei ben! culturali 
(e. cioe. delle nostre citta stesse) 

fosse vecchia. Tanto che venne 
nominata, un paio d'anni fa, una 
t commissione di indagine >, com 
posta da parlamentar i e da 
esperti. con il compito di rile 
vare queste carenze e presentare 
delle proposte. Questa commis
sione iia chiuso i suoi lavori fin 
dai primi di marzo. 

Quest'attivita — ha osservato 
Bianchi Bandinelli — non ci la-
scia pero trantiuilli per vari m o 
tivi. il primo dei quali e che 
non sentiamo nelle parole dei 
responsabili governativi la vo 
lonta di riconoscere ai beni cul 
turali quel posto preminente che 
elTcttivamente debbono avere in 
un paese come I ' l talia; al con 
trario, si e sentita piuttosto la 
prcoccupazione di ass icurare che 
nulla di sostanziale sara mutato 
nel piano dello sviluppo econo 
mico. 

Vi e. cioe. una sottovaluta-
zione del mondo culturale. ac-
coinpagnata a un 'apertura verso 
le attivita speculatrici anche nel 
settore della cultura. come quan-
do (persino nelle conclusioni 
della « commissione d'indagine ») 
si pone l 'accento su un criterio 
di < conoscibilita > delle opere 
d 'ar te . a detrimento della « t u 
tela ». aprendo cosi la strada a 
una maggiore facilita nell'espor-
ta/ ione delle opere e quindi a 
un nllargamento della specula 
zinne 

K (iiiesto e ancor piu evidente, 
e di piu vaste dimensioni. nel 
modo con cui ! nostri governi 
affrontano la vita stessa dei cen 
!n storici. senza renders- conto 
che il valore materiale non cor 
ri^poiide sempre n( maggior bene 

t 'na grossa indtistria. cioe puo 
essere economicamente piu reddi-
tizia dell 'artigianato. Ma questo e 
parte integrante del mondo cul
turale fiorentino e costituisce per-
cio un bene superiore al proprio 
valore se I'ltalia vuole restare 
una nazione di al te tradizioni 
culturali. sostanzialmente diverse 
da quelle raggiunte da una citta 
puramente industrializzata del 
Middlewest americano. 

Questo concetto e s tato ripreso 

La prima riunione del Consiglio comunale dopo I'alluvione 

Unanimita a Palazzo Vecchio: 
il decreto va modificato 

Confermato il documento gia approvato dai capigruppo — I consiglieri ren-
dono omaggio alia memoria di Mario Alicata e Piero Jahier 

Paolo VI 
a Firenze 
la vigilia 
di Natale 

Paolo VI trascorrera !a vigilia 
di Natale t ra i fiorentini ce le 
hrando la messa di mezzanotte in 
Duomo. 

I) Papa, a quanto e stato arv 
nunciato ien . partira da Roma 
In auto fra le 18 e lo 18.30. Ap 
pena a rnva to a Firenze. e c-;oo 
intorno alle ore 2I.,tO avra il 
primo incontro con ! fedeli della 
cit ta sconvolta dal l 'a l lunone un 
mese fa. proprio nella chiesa di 
Santa Croce Quella cioe che ha 
subito i danni piu eravi e dove e 
andato perduto. quasi completa 
mente. il magnifico crociflsso 
dueccntesco di Cimabue. 

Quindi il Ponteflce si rechera 
neirArcivescovado e. da ultimo. 
in S. Maria del Fiore per la cele-
brazkme appunto del rito nata 
lifio. 

D r i tomo a Roma a w e r r a nel
la stessa notte. giacehe Paolo VI 
intende officiare anche la tradi-
n'otwle messa solenne del 25 tn 
S. Pietro. alle 11.15. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 10. 

A conclusione di un dibattito 
te rmmato stanotte alle 2. il Con
siglio comunale ha riconferma 
to la validita del documento ap
provato dalla conferenza dei ca 
pigruppo. con il (male si chiede 
una modifica qualitative e quan 
titativa del decreto covernativo 
per le zone alluvionate. 

La riconferma da par te del 
I'intero Consiglio comunale del 
documento ha il significato di 
un impegno ad operare energi-
camente p T c h e le nchte^te di 
modifica del decreto siano ac-
colle dal governo II Consiclio 
comunale. accoghendo le pro 
noste del gruppo comunista. p re 
^entate dai compnuni MarmnCi 
e Cerchi. ha inolire deciso di 
nrotedere alia nomina di alcu 
ne commissioni consiliari per af 
frontare i problemi piu urcenti e 
di prosprttiva della citta (al 
loegi, scuola. traffico. servizi 
piihhlici) e per elaborare un pro-
gramma per la rinascita della 
citta da inscrire nel bilancio di 
previsione per il '67; un bilancio 
che — h3 detto I'assessore so
cialista Tancredi — ha maggio-
n possihilita. o almcno cost si 
spera. di non e«"=ere falcidiato 
dagli oreani tutori! ». 

In questa osscrvazione c'd tut-
ta la diffidenza e lo scetticismo 
dei fiorentini e delle popolazioni 
colpite dall'alluvione. verso il go
verno e gli organi burocratici 

dello Stato. la cui insensibilita 
verso i grandi c drammatici pro
blemi del paese e stata rimar-
cata sia pure con toni pacati . 
da tutto il Consiglio. 

Lo stesso consigliere Zoli. par-
lando a nome della DC..non ha 
potuto fare a menu di afferma 
re amaramente c che Roma non 
capisce i nostri problemi. che 
non li puo capire. e che e com
pito del Consiglio farsi capire 
per ottenere quello che spetta 
a Firenze >. 

L'esponente d.c. ha poi cer 
cato di individuare nella attuale 
posizione della DC fiorentina 
una certa continuity con il pas-

! «ato (« la DC — ha detto. qua-^i 
per emstificare I'atteusiianicnio 
cn t ico assunto nei cwfmnt i del 
coverno — resta quella che 6 »). 
ma pot ha acginnto che. nono 
Mante i dissensi profondi che 
esistono fra le varie forze po 
liticbe. gli as«e>«ori e la eiun 
ta hanno bi^osno del la iu to di 
tutt i : il che. si deve o s ^ r \ a r e . 
non corrisponde proprio alia t ra 
dizionale e discr iminatory no"1' 
zione della D C D'altra parte, se 
veramente si vuol operare nell'm 
teresse della cu ta . non vi e altra 
s t rada che quella di un diverso 
rapporto con quelle forze che 
sono piu autenticamente inter
pret! della volonta popolare. c o 
me ha sottolmeato il compagno 
Cccchi. durante il suo ampio in 
tervento. Egli ha messo in luce 
la portata «naz iona le* del di

sa.stro. affcrmando che Firenze 
e animata da una grande volonta 
di rinascita con la quale tutte 
le forze politiche *ono chiama-
te a fare i conti. Riferendosi 
proprio alle esigenze che matu 
rano dal basso e che si a r t ico 
lano in precise proposte e in 
eflicaci strumenfi di autogover-
no popolare. Cecchi ha posto la 
esigenza di una modifica sostan 
ziale dei provvedimenti gover
nativi per ricostniire la citta su 
basi nuove. 

E' su questo terreno avanzato 
che si dovranno misurare tutte 
le forze politiche. 

La seduta era stata aperta da 
un lungo ed incolore discorso 
del sjndaco Suceessivamente il 
compagno Ragionieri. unendosi 
al cordoglio per la scomparsa 
di Piero Jahier (che fu consi
gliere comunale eletto nelle li^te 
del PCI), ha ncorda to con com-
mosse parole il compagno Mario 
Alicata. Alle sue parole, che 
hanno vivamente colpito il Con
siclio. si d associato il vicese-
cretar io del PSI-PSDI. on. Ca 
riclia. « Abhiamo combattuto per 
divcrsita di opinioni e di indi-
nzzi — ha detto — ma una co-
munanza di fondo c i ' univa: 
l'ideale ant i fascis ta». Cariglia 
ha concluso salutando in nome 
di Mario Alicata un combatten 
te della Iiberta e dell'antifa-
scismo. 

m. I. 

dal prof. Giorgio Mori nella sua 
descrizione della citta come in-
sieme in cui la vita e la cul
tura formano un tutto che ncni 
puo venire scisso senza colpire 
al cuore Firenze o Venezia o 
qualsiasi centra storico. Q;ie5ta 
tenclenza a una pnorita specula 
tiva — ha sottolineato Mori — 
diventa ancor piu aggressiva :n 
(liiesti giomi in cui, apprcfittan 
do dei danni provocati daH'allu 
vione a quartieri liiteri di Firt-n-
ze. risorgono i progetti di drastici 
interventi chirurgici nel cuore del 
centra storico. Progetti caldeg-
giati dagli speculator!, che deb 
Ixxio essere re-spinti r ichiamando 
si al piano regolatore formtilato 
per consent ire alia citta un armo-
nico sviluppo nella conservazio
ne delle sue vere caratteristiche. 

Scelte culturali e scelte politi
che ed economiche s<*io quindi. 
sempre. interdipendenti. Per que
sto. quando si afferma 1'impor-
tanza fondamentale del patr imo 
nio artistico in Italia, si fa una 
scelta di prefonde trasformazio-
ni che vanno dalla riforma scola-
stica a quella ag ia r ia onde evi-
ta re la degradazione delle cam 
pagne e di conseguenza lo spo 
polammto. la degradazione del 
paesaggio e cosi via. 

Si tratta cioe d'imoostare una 
politica che sia veramente rin 
novatrice e che non si limiti a 
riparare quel che e stato rotto. 
assieme agh argini dei iiumi o 
della jnguna. ma a realizzare 
quel proares 'o che le cattive 
scelte hanno bloccato. 

Esempi assai signifieativi in 
questo senso sono stati portati 
dai maggiori dirigenti delle gran 
di istituzioni culturali fiorentine 
che hanno preso la parola. II 
direttore della Biblioteca Nazio
nale. il prof. Casamassima. ha 
dimostrato chiaramente come lo 
sforzo immane di una ripresa 
anche parziale della biblioteca 
debba essere realizzato nella 
prospettiva di una ristrutturazio-
ne dell 'lstituto e dell'intero siste-
ma bibliotecario italiano assai 
antiquato. 

Del pari, il Sovrintendente alle 
Galleric di Firenze. prof. Proeac-
ci. ha illustrato non solo le per-
dite grnvissime (quanto sareb-
be bastato a riempire svariati 
musei). ma anche la necessita di 
realizzare finalmente il progetto 
dei « Grandi ufTizi ». collegando 
e sistemando i niaggiori musei 
della citta. 

II Sovrintendente alle Antichi-
ta . prof. Maetzke. ha quindi sot
tolineato la necessita che dal di 
sastro sorga una nuova linea di 
lavoro. E' possibile tutto cio? 
I parlamentari di Venezia e di 
Firenze. Vianello e Sironi. hanno 
dettagliatamente illustrato i l d i -
vario fra le enormi necessita e 
la scarsa volonta governativa. 
Poveri gli stanziamenti del pia
no. inesistenti le Ieggi previste 
dalla Commissione di indagine. 

Alia fine, il ministro Siviero. 
direttore deH'UfTicio recuperi ope
re d 'arte. ha lanciato una bril-
lante ed energica requisitoria 
contro l'incuria di chi potrebbe 
e non fa. per cui gli speculatori 
e i trafficoni combinano quello 
che vogliono senza alcuna op-
po=izione. 

I-a giornafa si e quindi conclu 
sa con la riaffermazt'one di una 
energica poHtica orienfata in due 
sensi: da un lato provvedimpnti 
strnordinari per r isanare la si
tuazione. dall 'altra la rapida at-
luazione di strumenti lesali che 
consenfano di superare la s :tua 
zione depre^sa in cui tutti gli 
strumenti della cultura italiana 
— musei. biblioteche. istituti. uni 
versita) si trovano da pirecchi 
decenni. hen prima del momento 
apocalittico deH'alluvione. 

Consegnati 
i premi 

Nobel 1966 
STOCCOLMA 10. 

Si d svolta oggi nella capitale 
svedese la consegna dei Premi 
Nobel ai laureati del 1966 per la 
letteratura (Samuel Agnon. israe 
liano. e Nelly Sachs, tedesca oc-
cidentale). per la fis'ca (Alfred 
Kastlcr. francese). per la chi-
mica (Robert Mullichen. ameri 
cano) e per la medicina (Pe>1on 
Rous e Charles Huggins. ameri-
cani) . 

La » congiuntura » tedesca occidentale 

Riduzioni d'orario 
e di salari a Bonn nelle 
industrie d'automobile 

Anche la « Volkswagen », simbolo del « miracolo >», col
pita — Brandt incontrerd prossimamente De Gaulle 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 10 

Un 'onda ta di riduzioni del 
I 'orar io di lavoro (e dei sala
ri) si e abba t tu t a su l l ' indus t r ia 
automobil is t ica t edesca occi
den ta le . Anche la < Volkswa
gen » c h e sino ad oggi non 
s e m b r a v a r i sen t i re a lcuna con
seguenza del le a t tua l i difficol-

Una delegazione 
del PC neozelandese 

ospite del PCI 
Una delegazione del Parl i to 

Socialista dell'Unita della Nuo 
va Zelanda. guidata dal compa
gno Drennan. presidente del Par-
tito costituito recentemente. e sta
ta in Italia ospite del nostro Par-
tito nei giorni scorsi. 

La delegazione neozelandese ha 
avuto occasione di incontrarsi 
con dirigenti del nostro Part i to 
con i quali hanno discusso della 
situazione esistente nel loro paese. 
informandosi anche della situa
zione del movimento operaio in 
Italia. 

La delegazione neozelandese si 
d recata . durante il suo soggior-
no romano, a deporre una coro
na di fiori sullo tomhe dei coin-
pagni Togliatti e Alicata. 

ta cong iun tura l i . ha annunc ia -
to c h e i suoi cen tomi la dipen-
denti di Wolfsburg e del le al-
t r e az i ende s p a r s e in c i n q u e 
cit ta della G e r m a n i n di B o r n . 
a p a r t i r e da l p ros s imo genna io 
l avo re r anno m e n o . 

< Ques to fa t to — c o m m e n t a -
va s t a m a n e la Frankfurter 
Itundachau — r a p p r e s e n t a pe r 
I'opinione puhbl ica uno choc ». 
La « Volkswagen > e un po ' 
come il s imbolo del b e n e s s e r e 
t edesco - occ identa le . Attual-
m e n t e . ins ieme al le az iende 
a g g r e g a t e , p roduce R200 vet 
lu re al giorno. Col p ross imo 
gennaio e prev is ta una riduzio 
ne del 10 per cen to del la p ro 
dtizinne. 

Al l 'annuncio del provvedi 
mento le azioni del la < Volk
swagen » sono c a d u t e iori in 
borsa di dodici punt i e mezzo. 

F e s t e s u p p l e m e n t a l e non 
p a g a t e pe r i l avo ra to r i si 
a v r a n n o intorno a N a t a l e e 
Capodanno a n c h e alia « D a i m 
l e r - B e n z » ( M e r c e d e s ) . al ia 
« Opel >. al ia « P o r s c h e ^ e al
ia « F o r d >. Come r ivela sta
m a n e Der Taqessjixeqel s\h 
nel l 'o t tobre scor so la vendi ta 
delle au to nuove nella Ge rma-
nia di Bonn si 6 r idot ta del l a 
per cen to r i spe t to alio s tesso 

Trasferito dalla prigione di Dallas 

Jack Ruby ricoverato 
in ospedale: cancro 

« Sta morendo » dichiara la sorella 
deirassassino di Lee Oswald 

DALLAS. 10. 
Jack Ruby, l'uomo che sotto 

gli occhi delle telecamere e in 
mezzo a una folia di poliziotti 
uccise il presunto assassino di 
Kennedy. Lee Oswald, e rico-
verato aH'ospedale. dove questa 
sera e stato riconosciuto affetto 
da cancro. dojw una serie d: 
esami. Le sue condizioni sono 
definite < se r ie» . La sede del 
male non e stata ancora deter 
minata. o almeno non e >=tata 
per ora comunicata. Ruby era 
stato ricoverato al - Parkland 
Hospital» nel pomeriaalo: la 
diagnosi provvisoria era s ta ta : 
polmonite. 

I medici del carcere afTermano 
che I'assassino di (hva!d e stato 
afllitto per 15 giorni da una tos<e 
di tipo «soprat tut to nervoso» 
senza febbre. II dr. John Cal
lahan. assistente ufTicia'e sani-
tario della contea. ha detto che. 
alle 10 del mattino. c il raffreddo 
r e sembrava decre=cere ». « Pen-
savo che stesse migliorando — 
ha soggiunto —. Sono rima«to 
sorpreso quando ho sap-ito che 
era s tato portato aLl'ospedale». 

Lo sceriflo Bill Decker ha det
to di essersi consu'.tato con l'uf-
ficiale sanitario della contea 

Pickard dopo aver saputo che 
Ruby a ieva un forte raffred 
dore. Pickard aveva suggeri'.o di 
portare il detenuto all ospeda.e. 
per esservi so'.topo«!o a radio 
grafie ed altre analisi. 

I familiari di Ruby prima an
cora che si ccno-jces-e I'es-ito <ie-
ali e.-:.imi. avevano rilascia-
to diciii.sra/ioni dramm.niche . 
La sorella Kva (Irant n^ UKU>. 
< Sta morendo L'ho vi^'o icr: 
m.ittina Aveva un 3sprt to *e-
nb:!e. sembrava un ca.'lavere 
Per t re settimnne. d s 'ato mor 
talmer;te m; i , i ta> II fratello 
F,3rl. dal canto " i o . ha de t 'o 
« L'ho visto ni,)r't>»li ed appa 
riva in g rav5s :me conliziom 
D:s-e di e>^ere molto m.iiato 
Si lamentava di 1a!ori al petto » 

L'imp"-ovvi=o annunc-.o del n 
co;ero d; .Fnrk R-ir»y in o-p** 
d.iie ha S'j^citato v:vo >r.'cre*<e 
e m o t e con^ett-ire, dato tl mi 
stero che avvoiae i! s:n:»*ro rter 
sonaagio. Si d -empre so=pe'tato 
che I'assas=:no d; ()=wa!d fos-e 
rmrt'icato ne!i!''icc;--on9 d: Ken 
nedy. Come si r icordera. Ruby 
fu condannato a morte. ma d: 
recente la corte d'appello de! 
Texas ha ann;i!!ato la ' en 'enza . 
ed ord:nato I 'apertura di un n j o 
vo prore=:=o che si dovrebbe te 
nere a Wichita Fal l , probabil-
mer.te in febhraio. 

m e s e del lo scorso anno . I po 
tenzial i cl ient i appa iono s e m 
p r e piu rest i i ad acq t i i s t a re o 
a c a m b i a r e la m a c c h i n a non 
sol tan to pe r la g e n e r a l e in-
eer tez7a c h e clomina la s i tua
zione economica del p a e s e . ma 
a n c h e p e r c h e i ensti di man te -
n imento del la ve t tu ra continun-
no sens ib i lmen te a c r e soe re . 
A u m e n t a t e sono le spese di a s 
s icuraz ione : dal 1. genna io la 
henzina co^tera c i rca se t te lire 
in piu al l i t ro; le asevolaz ioni 
fiscali per coloro c h e usano 
la m a r c h i n a per r eca r s i al la 
voro v e r r a n n o rid.it te 

La m i s u r a a n n u n r i a t a ieri 
da l la < Volkswagen * ha ripor-
t a to n u o v a m e n t e a l l ' a t tua l i t a a 
Bonn le difficolta deU'ecnno 
mia e lo s t a to d i sa s t roso in 
cui ve r sa il bi lancio s t a t a l e . 
A quest i problemi si e richia-
m a t o a n c h e il min i s t ro degl i 
Es t e r i Willy Brandt in un di
scorso pront incia to oggi al enn-
gresso dei soc ia ldemncra t i c i di 
Berl ino Ovest . B rand t ha di-
c h i a r a t o e h e se non si ritor-
ner«T n u o v a m e n t e a un incre-
m e n t o a n n u o del 4.5 p e r cen to 
del prodot to socia le ne l to . ne 
a n d r a n n o di mezzo le conqui-
s te snr ial i rea l izza te . Brand t 
ha comtinqrie e s p r e s s o la s p e 
ranza ehe eia nel co r so del 
p ross imo anno il gpverno « riu-
scirA a r a f fo r za re la s tabi l i 
tA economica ». 

In fema di politica e s t e r a . il 
min i s t ro ha a n n u n c i a t o c h e 
egli me r ro l ed i p -oss imo. nel 
corso del la conferenza dei mi-
nis t r i del la NATO a P a r i g i . 
a v r a un colloquio a n c h e con 
D e Gaul le . L ' incnnt ro s a r a la 
p r i m a p r e s a uff iciale di con-
t a t t o del p re s iden l e f r a n c e s e 
con un r a p p r e s e n t a n f e del nuo-
vo Coverno d i Bonn. Secondo 
la DPA. agenzia ufficiosa di 
s t a m p a fedesco occ iden ta l e . D e 
Gaul le in fo rmer^ B r a n d t su i 
-isulfati della r e cen t e visifa d i 
Kossighin a P a rig j e c e r e h e 
ra di a v e r e det tagl i sugl i orien-
t a m e n t i di Bonn dopo la c o 
sfituzione del la « g r a n d e coa-
l iz ione» . Ol t re a B r a n d t , il 
p re s iden t e f rancese r i ceve ra 
a n c h e I ' amer i cano Rusk e P i ta 
l iano F a n f a n i . 

r. c. 

Nave nucleare 
costruifa 
dall'ltalia 

II mini-tcro della Marina e il 
CNKN to«triiirar.:io una nave di 
tipo mercant ie a propuls one 
nucleare. L'na enmen/ ione e «ta 
ta firrn.ita ier: t ra il mini-tcro e 
1'ento nucleare. 

La n.i\t ' . che «ervira di ap;v>g 
a-i> alia Mar in j militare. avra 
IK mi!,i tonneHate di stazza. una 
I;innhf//j di 170 me'.ri. 22 m la 
ca \a ! l : di potenza e una velocita 
di 20 nodi. K*sa rappre : en te ra 
i! pro'.ot.'po por !o sviluppo delle 
coanizioni ^cientifkhe e per !"ad-
destramento. in vista de|!o svi
luppo che potra avere in f'.ituro 
la propuls-'one atomica nelle navi 
mercanti l i . 

Le prime due navi mercantili 
atomiche. com'e noto sor-.o s ta te 
costruite dali'L'RSS e dagli USA. 

II professor Evsici Liberman 
— nolo (vonomiMtu sovietico. uno 
dei protagoni.tti della riforma 
del sisteiiia ili pianificazione 
dell ' l 'RSS — ha concluso ieri 
a Rom.t. all 'Istituto ( iramsci , il 
ciclo di ciinfeicn/e tt'iui'.e in 
Ita'.ia. 

II professor Liberman. nei gior
ni scorsi aveva lenuto conferen-
/ e a Torino, (ieuova, Miiano. 
Han . al Tcatro Kii.^eo di Roma; 
a \ e \ a inoltiv paitecip.ito ad una 
« Tavola rotouJa * o igan iz /a ta 
da « Rinascita •». 

Ieri sera, | H T piu di due ore . 
si e incontrato. all 'Istituto (Iram
sci. con un vasto p'ibblico for-
mato soprattutto da giovani stu-
denti che giemivano I'ainpio sn-
loiH' dell ' lstituto. 

L'iutrodu/ione al dibattito — 
dopo una breve procii taziuiie d#' 
C(>m|)a.giiO prof. Antonio Pesen-
ti — t- stata bre\ isvjni.i. Poi. si 
••ono inciociate le domande e le 
rispustc. 

(."e stiitn una domand.i clu> ha 
|M)NIO a l.ilii-i in.in q;ic*to piohle-
nia: quando \oi p.irl.itc di iniio-
va/ioni cosi proloude il.i ap-
IKiitarc' al sistem.i di pi.imfica-
/ioni'. c 'c. in (jiic-to. iiunlicita. 
un.i I'oiid.uina dei p.ivsaio? -

Co-i ha r^|H>-.to: « II.) ^ia af-
fcimato clie la no-tra ri lorma si 
pone ldbiet t ivo di non -aenf i -
care le attuali genera/ioni a be-
neficio (ii quelle future. Ma. nel 
passato, le pos-.ibilita attuali non 
le avevamo. Xoi — ha detto an
cora — nun c m i i a m o ai inira-
coli econoinici. perche sappianio 
d i e tutto i- rrutto del huoro . Del 
passato de!la nostra economia -
ha pio^eguito recotionn--ia vo\ie-
tico — M iHissono diii' nioltc co
se. a i u h e critic he. ma re<M co-
mtiiKltie il fatto d i e da nulla, o 
quaH nulla, abliiamo crcato una 
indu->tria che poi e stata capa-
ce di iiicttei'c fiicri comliatti-
tneiito la macchina produttn. t e 
bellica del na/isnio. 

Ad una iloiii.inda fatta di una 
cita/ ione di Marx — a pronasi-
to del profitto — lVco'ioiiiiiia 
sovietico ha risposto: c e .stato 
un tempo in cui da noi e 'e rano 
molii pretesi eredi di Carlo Marx 
i quali affermavano che il pro
fitto 6 una categoria esc-lusiva 
del!.-) economia capitalistica. rl-
fiutando ogni ragionaniento cir
ca l'litiliz/.i/ione del piofitto nel
la economia socialista. Da qua-
sta impostazione — ha detto .m-
cora Liberman — abliiamo ri-
cevuto molt i danni. In realtA. 
gli et'oii'iinisti sovietici non han
no scupeito ora il piorit to: gia 
Lenin aveva avverti to d i e que
sta categoria econoniua puo es-
sere util i /zata nella co-tru/ioiie 
della so;-ift;i Miciali^ta. 

Ma quale differenza — e s ta to 
cbiesto a i i ' o ia — enisle tra il 
profitto neila societi't socialista 
e il profitto nella societa capi-
tal ist ica? A questa dnmanda. Li
berman. t iprendendo una delle 
sue argomentazioni eentiali — 
ha risposto affcrmando d i e il 
profitto. nella societa sociali
s ta . non puo mai e«seie usato 
|M?r sfrut tare il lavoro altrui. ma 
puo essero utilizzato ml tan to (o-
me metro dello sviluppo econo-
mico e come mezzo per tale svi-
lupiKi. 

I nostri vi/i — ha detto ancora 
I'cconontista sovietico — sono. in 
un cei to senso. la cnntinu.i/i'>!ie 
delle nostie virtu. Nel passato. 
della no-tra t-concmia era gin. 
sta rauster i t j i ; es=a. e soltanto 
essa . ci ha permesso di co-it mi 
re una induct n a che non av c r a 
nio. Ma •'• giu-to conlmiiare t on 
g.'i ste-isj nietwL? 0;-.-| abhia
mo i iee/7j per a i l a r Ja i c il he-
nes^ere. p^-r non pi 'occup. i rc i 
della dcstma/ ione dei nic/zi li-
n a n / i a n d i e t ostitniscorio le :e-
tribu/ioni. r.'cco perdu' o ia pos-
MIIIIIII iiK)dificare i! no'-tio -i-te-
itiii di pianifica/iou(>. f ; ' c u d o si 
che eswi t.'siionda non "-oltanto 
ai prob'emi della p;o(';i/Kine ma 
anche a quel!: (:»•) rr .e- 'ato di 
con-umo. 

Lib-.-rin.in ha pa: lato ari 'lic del 
problemi tecnci (lie si p.iriL'ono 
neirap:ilica/ioiii- i.'ci : :u rro-ier-
r;i ni'-'o-li ri!.i'(-:na*i'i e cifj-rne. 
tici. o-.-i.i ri'I.'a i:til://.i/:(i-p doi 
c.il'.ol.tto: i ea ' t -o ' i . f i n-l!a p:a-
nific.i/;o:ie. Voiiii nr.-t -~ tia 
dt-tt.-i ~ u t : l i " / i : e T . ' -'i I»H-'II-||, 
rn.i "-emprf afft-r rrariio c ^.!,'-a-
g-iardando i] c i r a ' J c r e fie:i.(KTA-
tico '!'-Ka p: ic .fr //.(.i,c s ( , r I l | | | t 
••'a. f i ' i e ;»<»--.'u.'e -»i!\ 
-i r:nr.">\ ,i;i'i i t.t;i;x.:!! .• 
no deH'a/ienda. d.itic'o m 
rnolo ri«<-i«if.iia;t> a!!e a-5 

a i s , • : ! , » ( 

I.' ':n-er-
: :K: IVO 

! • : ; . ' . ! P * 
dei lavoratori e ai s . -c iacr i . 

Nella rc-ali//*i7.:o ie (U-Y.c nfor
me — ha det 'o LiisOTm.in cnri-
cludf-r.rJd — abhiamo mol'c dif
ficolta. anche ten.-.die. Ma ab
hiamo la forza P I T (or,f| l i - ' a re 
nnovi s:icce ;si rc ! ! i rn-,.,.,i/in~,e 
della socir 'a siK:a!;-ta 

Domani. i! pr(«f» --or I .-r-eman. 
r i p a n i r a per 1'L'n.orK- So-. <•'. ca . 
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