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f soldati amerkani in «licenza dorata 

per dimenticare l'inferno del Vietnam 

» 

HONG KONG 

I G-men restano soli 
anche nel giorno dell'evasione 
Dopo la breve scorribanda nei night, si ritrovano a bere in una camera d'albergo: a bere e a parlare della guerra, 
sempre della guerra, solo della guerra — L'anarchia capitalistica piu sfrenata alle porte della Cina popolare — II 

«rikscio » piu magro d'un ronzino e il ricco cinese fantasma del passato 

Dal nostro inviato 
HONG KONG, gennaio. 

Sono giunto fin qui altra-
verso la Cina meridirmale via 
Nanking Canton. Raccontero in 
seguito le impressioni per 
quanto jugaci di quei giorni di 
fine e di principio di anno nel 
cuore della nuova lane della 
« rivoluziune culturule >. Mi si 
conceda ora una breve paren-
tesi prima di riprendere a seri-
vere sulla Repubblica demo-
cratica del Vietnam dove .sono 
rimasto per venticinque giorni. 

Hong Kong e come ttitti san-
no un governatorato britanni-
ca. Agli inizi degli amii '50 
la Cina popolare ha rinnova-
to alia Gran Bretagna il vec-
chio contratto per altri 99 an-
ni. Super fluo \are del colore 
descrivendo la differenza abis-
sale die divide sempre di piu 
queslo lembo di tre miliuni di 
cinesi, piu o poco menu, dal-
la madre patria. 

Per quanto ogni descrizione 
rimauga necessariamente viol-
to lontana da cio che effcttiva-
mente si prova appena attra-
versato a piedi il ponticello che 
collega le due frontiere, ognu-
no pud facilmenle aprossimar-
Mi alia realta con un po' di im-
maginazione. Di li VUtopia d'un 
semplificato colossale ordine 
egualitario. dove ognuno porta 
con Hare orgoglio la propria 
austera dignitd. Di qua In 
anarchia capitalistica piu sfre
nata. in una abbagliante indi-
gestione di beni dj consumo e 
di ricchezze apparentemente 
distribuite, sia pure in diver-
sa quantita, ad ogni livello. 
Basta pero imbattersi nnn dico 
nei carrozzini dei rikscio', an-
cora tirati a mono da cinesi 
pifi smunti di vecchi ronzini o 
nei cinesini con codino e abito 
lungo che fanno da lift nei 
grandi alberghi per deliziare 
i milionari di oriente e di Oc
cidents venuti qui a passare 
le feste di fine di anno, ma 
inoltrarsi appena ».< po' nella 
cittd cinese o nel retroterra 
dove la terra e ancora pro-
prietd privata. per avere la 
conferma di un confronto di 
civilta che non dovrebbe con-
sentire esitazioni neppure a 
chi non avendo gid consape-
volmente effetluato la giusta 
scelta. e tuttana mosso da un 
imperativo morale di autenti-
citd. 

Non diro di piu. Altre sono 
le considerazioni che mi spin 
gona ad aprirc questa paren 
tisi hongkonghese. Mi si lasci 
solo aggiungere che oltre alio 
spettacolo indecoroso dei rik 
scid e dei cinesini con codino. 
qui si pud anche agevolmente 
misurare meglio ancora che 
nelle < China Town » di Lon-

' dra o di New York che cosa 
e il cinese snazionalizzato in 
una societd che continua a 
considerarlo un essere inferio 
re. E non dico delle centinaia 
di migliaia di operai gid for-
temente attivi nelle « Trade 
Unions ^. ne delle migliaia c 
migliaia di artigiani e piccolt 
commercianti labonasi come 
formiche e industrinsi come 
sapientissime api. ma del ci
nese agiato e in taluni cast 
ricchissimo. assimilate alia 
macchina industrtale e finan-
tiaria capitalistica. Forse ho 
potuto annusare qui un po' 
dello spirito di Formosa. E' lo 
spirito disperato di un gioca 
tore di poker che sa di dover 
perdere tutta la sua fortuna 
perchi il momento e gia stato 
deciso in cui il sua bluff sard 
scoperto. E' un tipo di cinese 
ambiguo piil che elcganlcmen 
te infilato in ahitt occidental! 
di limssimo taglio. ben piazza 
to al volante di macchme lus 
suosc e tultaria assai piu si 
mile a un fantasma del passa 
to. malgrado tuita la sua bar-
datura modPTnissima. che a 
un qualsiasi simbolo dell'avre 
nire. 

Durante una delle conferen
ce stampa alle quali ho par-
tccipato ad Hanoi dopo i bom-

•bardamenti americani del 13 e 
del U dicembre, avevo ferma-
to il mio sguardo. quasi so 

rpendendo per un momento la 
tollera che desterebbe in 
chiunque la prova provata di 
una barbara aggressione. sul
la fotografia formato tessera 
di un pilota americano abbot 

' tulo nel cielo del Nord e fat to 
a pezzi dalla mortale caduta. 
Mi ero domandato con quale 
ideale o almeno con quale a-
nimo colui arcva affrontato lo 
eslrcmo sacrificio a bordo di 

un moderno reattore che gli 
aveva forse teso con la sua 
potenza tecnnlogica persino 
I'estremo inganno d'una asso 
luta invulnerabilitd. E franca 
mente debbo dire che negli oc
elli un po' inerti ma non catti 
vi di quel texano o di quel 
minnesotano non avevo sapnto 
riconoscere altro che una sor-
ta di impotentc e alienato ab 
bandono a una macchina belli-
co-finanziaria piu forte di lui. 

In quel momento avrei dato 
non so che per potermi tra-
sferire a Saigon o a Dandng. 
in una delle basi dei marines, 
e liberamente parlare con uno 
dei tanti che il generale West
moreland ha il compito di far 
morire scannati a 15.000 mi-
glia dalle loro terre e ai quali il 
paese che ha ucciso a fucila 
te il Presidente Kenned)/ ha 
la tracotante faccia tosta di 
fornire quel frusto salvacon-
dotto corrispondente a un faz-
zoletto gremito di scritte in 
tutte le lingue dell'Estremo O-
riente dove in previsione di 
caduta si avverte: «Sono un 
citladino degli Stati Uniti. Da-
temi aiuto il mio governo vi 
ricompenserd >. 

Ma se, come i nolo, si e 
dato il caso che il redattore 
numero due del New York Ti
mes, Harrison Salisbury, ha 
avuto un visto per Hanoi da 
parte del governo della RDV. 
non e nemmeno da pensare 
che il governo di Saigon o per 
esso i cosiddetti consiglieri a-
mericani del medesimo conce-
dano un visto di entrata a un 
giornalista comunista. tanto 
meno italiano. 

Pater dunque vedere da vi-
cino alcuni esemplari viventi 
di quello esercito, di quella a-
viazione americani o di quella 
USA Navy. dei quali durante 
venticinque giorni ho seguito 
alcune delle gesta piu aggres
sive e dei cui ciechi bombarda-
menti aerei ho potuto racco-
gliere piu di una gravissima 
prova nel Nord Vietnam, non 
e stato I'ultimo dei motivi che 
mi hanno spinto fin qui. 

Ad Hong Kong vengono a 
riposarsi i ricchi soldati e i 
ricchissimi ufficiali agli ordi 
ni di Westmoreland o degli 
ammiragli della VII Flotta I 
grandi alberghi. t night piu o 
meno esotici. le ginvani cinesi 
dal volto triste sotlo le allegre 
pnmate. sono il passatempo di 
qualche ora. nnn appena una 
licenza consente Inro di fuggi 
re dallo inferno della giungla 
sudvietnamita o del cielo che 
si stende al di Id del 17. pa-
rallelo. 

Li ho visti partirc a Jrotte 

Un'immagine panoramica della vecchla e nuova Hong Kong 

dopo le feste di fine d'anno 
e a frotte li ho visti arrivare. 
Biondissimi e lattiginosi proni-
poti di irlandesi. di svedesi, di 
scozzesi dagli occhi celesti; ne-
rissimi pronipoti di schiavi ne-
gri del Ghana o del Congo. Ma 
la felicitd della loro vacanza 
e cosa di un attimo. Tendono 
subito a rinchiudersi in gruppo 
nelle loro stanze a bere urhisky 
o rum e Coca Cola fino a 
tarda notte. e parlare parlare 
parlare fra di loro. 

II complesso militare non 
riesce ad abbandonarli anche 
se hanno in sorte di apparte-
nere a un esercito e di riceve-
re una paga che nel corso 
stesso della guerra consentono 
loro di godere di non comuni 
licenze 

Nell'albergo dove mi trovo ci 
sono tanti soldati e marinai 
americani: forse ufficiali, for
se semplici militari di truppa 
o < staff sergents >, nnn sa-

i prci dire. In questo la «de 
mocrazia» del benessere ha 
qualcosa di veramente egua

litario. 
Come ogni albergo la cui co-

struzione abbia rispettato le 
leggi della speculazione anche 
quello da dove scrivo ha I'in-
confondibile caratteristica di 
una acustica assai pronuncia-
ta dato I'esile spessore delle 
pareti. Non mi si sospetti dun
que di indiscreta curiositd se 
dalla stanza accanto alia mia 
ho potuto cogliere. per quel 
poco di inglese che m'e rima
sto da quando frequentavo ra-
gazzo la scuola dei Christians 
Brothers a Roma, i frammenti 
d'uno strano colloquio fra al
cuni militari americani di stan
za nel Vietnam o cold avviati. 

Dapprincipio non capivo. Al 
la parola c dixie» sj alterna 
va la parola * yankee», alia 
parola « saucepan ». la parola 
* handle ». poi ho via via com-
preso che per « dixie » s'inten 
deva Vietnam del Sud e per 
€ yankee > Vietnam del Nord. 
con un'equh-alenza tratta dal
la nomenclature della guerra 
di Secessione americana, e che 

aitribuendo equivalenti ogget-
tual-figurativi alia geografia le 
stesse due zone del Sud e Nord 
Vietnam venivano definite a 
causa della loro forma Vuna 
€ il manico >, I'allra < la cas-
seruola >. Slang militaresco da 
paladini della Nuova Frontie-
ra. Potrd far simpatia a chi 
crede a questa sorta di disin-
volta demistificazione della 
tragedia della guerra. lo trovo 
detestabile questa steimbeckia-
na retorica dell'antirelorica. 

Ho invece trovato attraverso 
le pareti di carta del nostro 
modernissimo albergo un pun-
to di contatto umano con i 
malinconici Gl's in vacanza 
premio. Si tratta delle loro 
unanimi sconsolate considera 
zioni sul deslino che sentono 
di non pntcre eludere sia nel 
I'inferno « Dixie > (nrrero Sud 
Vietnam), sia nellinfernn 
* Yankee» (ovvero cielo di 
fuoco del Sord Vietnam). 

Non voglio che alcuno dj que-
sti poveri diavoli abituati ad 
alzare la voce quanto il gomi-

to durante una inliera not tat a 
passi dei guai come disfattista 
a causa di que si e mie note. 
Terro per me i m#mj piopri e 
i nomignoli coi qualt si clua-
mavano. Voalio tutUuhi jar 
•oipere che qiiantit, ad e\em 
pm. .sf.'j scricendn su l\ni-> 
Match (luell'ufficiale umeuva 
mi fuggito da un etimpo di pri 
gionia del Xord Vietnam a pro 
posito dello spirito bellicn spnr-
tivo-democratico da film we
stern die ammerebbe i era-
ciati dt Mac Namara e di John
son, e una pura fantasiu lette-
raria. sicuramente remunera-
ta a non so qttauti dollari la 
parola. ma altrettanta cstra-
ilea al grosso del corpn di spe-
di:ione USA al di sotto del 17 
parallelu. Non per tanto que
st i soldati merttaiia di essere 
risparmiati dalla giusta accu 
sa di <f crumiuih di guerra i 
die i vietnamiti uttribuiwuno 
loro ogni volta die se ne atti 
ratio la pesante attribuzione. 

E' un fatto pero che la gucr 
ra al Vietnam non deve gode
re in America di grandi simpa-
tie. Cfie cosa aspetta dunque 
I'opinione pubblica USA e di 
che cosa va parlando quel tri-
sto e riottoso fanatico che ri-
sponde al nome del cardina-
le Spellman? Stamane le stan
ze occupate dai militari ameri
cani erano gid deserte. Solo 
bottiglie vuote di whisky, qual 
che portacenere carico di cic-
che e letti disfatti. 11 triste 
residuo d'una triste vacanza 
nella falsa orgia della falsa 
Cina di Hong Kong. Tutto inu
tile, lutto indecorosamente fal
sa. Come questa notizia die 
ho colto stamane. prima pagi-
na quarta colonna. dell* Hong
kong Standard t: « Viene ri 
ferito da fonti bene informate 
londinesi che il console gene-
rale britannico a Hanoi ha 
constatato danni alia periferia 
della capitale vietnamita. ma 
non i stato in grado di dire 
se essi fossero stati provocati 
dalle bombe americane o da 
granate provenienti dalle dife-
se antiaeree della cittd — AP e 
Renter >. 

Ho conosciuto ad Hanoi, 
quando mi sono recato da lui 
a chiedere un visto per Hong 
Kong, mister John Colvin, con
sole generale di Sua Maesld 
britannica. e. malgrado tutto. 
confermo la mia impressinne 
di essermi inenntrato con un 
unmo colto. raffinato e note 
volmente nutrito di empirismo 
anglosassorie Che brutti scher. 
zi gioca alia cultura inglese 
la salidarietd at'antica. mister 
Colvin! 

Antonello Trombadori 

La incredibile vicenda di una orfanella americana 

Nonpotete adottare una bimbo bionda 
perche siete indecentemente brunih 
Cosi disse un funzionario della Welfare Commission di Kingston a due coniugi italo-americani 

che avevano chiesto I'affiliazione della piccolo — Ora il magistrato riesamina il caso 

Nostro senuzio 
KINGSTON. 7 

I coniuii i L iun i , ;a coppia di 
oriaino italiana alia quale un 
fun7ionano (k-lla «Welfare 
commission» tento di strap 
pare la l icl ia adot tha p? r ' a 

rapione the « la bimba e bion
da e loro sono indecentemente 
bruni », sono sul punto d i v in 
cere la loro battagl ia. Un ma 
gi?trato dello stato d i New-
York ha deciso ier i che i L iun i 
continuino a tenere con loro la 
bimba di quattro anni . almeno 
temporaneamente. affermando 
che essi sono una coppia del 
tutto normale ed hanno i l d i 
r i t to d i tenerla per sempre. 
Pr ima che venga prcsa una 
decisione definitiva bisogna pe 
ro che i l funzionario della 
* Welfare commission » cambi 
la sua opinione. Questi, i l si 
gnor Joseph Fitsimir.ons. e an 
cora pcrplesso sulla possibili
ty che un uomo ed una donna 

bruni possano essere dei buo 
ni genitori per una bambina 
bionda. ma e molto probabile 
che. dietro le pressioni della 
opinione pubblica e<l ora anche 
della magistratura. egli fini 
sea per dare i l suo assenso al 
la f f iha / ione def in i tha da par 
te dei Liuni della bimba bion 
da. Nei prossimi giorni i l giu 
dice Waldrom Herzberg. i l ma 
gistrato che ha riconosciuto i 
d i r i t t i della coppia di origine 
i tal iana. si incontrera per una 
chianfienzione def in i tha della 
vicenda con Joseph Fi ts im 
mons. 

E' dallo scorso novembre che 
l'assurda decisione del funzio
nario della « Welfare commis 
sion» indigna 1'intera contea 
deH'Ulster la cui popolazione 
si e schierata al l 'unanimita a 
fianco della coppia italo-ameri-
cana. I L iuni adottarono quat 
t ro anni e mezzo fa una bimba 
di nome Beth. La presero nella 
loro casa quando aveva cinque 

giorni e Ihanno allevata con 
amore. In novembre Joseph 
Fitsimmons si e aecorto che 
la bimba e bionda e che quir.di 
la coppia di origine i tal iana. 
per i l suo ceppo etnico. non 
sono per lei genitori « adatti » 

I funzionari dell'assistenza 
pubblica. e da notare. ammise 
ro per altro che la piccola Beth 
e stata circondata in casa Liuni 
dalle piu amorevoli cure, che 
e una bimba sana e felice e 
considera come suoi f ratel l i e 
sorelle gli a l t r i t re figli della 
coppia. Beth non aveva mai du 
bitato che quella f o « e la sua 
famigl ia . Quando i l d ipart i 
mento per l'asistc-nza pubblica 
della contea int imd ai genitori 
adot th i d i consegnare loro una 
bimba questi rimasero sbalor-
d i t i . quindi alio sbalordimento 
subentrd i l dolore e I'indigna 
zione. « Non hanno i l d i r i t to di 
farc i questo — diehiaro Mi
chael Liuni — siamo vi t t ime 
d i una decisione barbara >. I 

coniugi Liuni decisero di resi | 
stere all ' intimidazione ed in i 
ziarono un'aspra battaglia le 
gale, chiedendo. ed ottenendo. 
anche I'appoggio del parlamen 
tare democratico della loro c i r 
coscri7ione. Joseph Resnik, i l 
quale si diede efficacemente da 
fare per mohil i tare I'opinione 
pubblica in favore dei suoi 
elettori . 

I g iomal i americani pubbli 
carono in prima pagina foto 
grafie dei signori L iuni e della 
piccola Beth de«crivendo con 
grande rilievo le loro vieissi 
tudin i . I J I stampa affermd che 
i l fatto colpiva gl i americani 
non solo per la sua assurdita. 
ma anche per la sua eccezio 
nal i ta. di un episodio. sia pu 
re isolate ma che c'.rnimquc 
attesta\a i l sussistere d: pre 
giudizi che si consideravano da 
tempo superati. I piu indignati 
furono gli abitanti della cit-
tadina di Trenton nella quale 
i L iun i risiedono in una gra 

ziosa ca<etta circondata da un 
giardino. Essi parteciparono 
in massa a numerose manife-
sta7ioni in fa \ore dei loro con 
cittadini ed ora esultano per 
la deci-ione del nindice Horv 
berg. 

< Ci dispiace — ha dichiara 
to oggi Michael Liuni — dj a-
vere solle\ato tanto chiasso. 
ma ci siamo resi conto che cer-
cando di nsolvere divert tamen 
te la questione avremrno f ini to 
per farc i strappare Beth ». K 
sua moglie: * Ero certa che !«• 
leggi americane avrcbhero al 
la f ine sancito i nostri d i r i t t i 
di genitori. Che senso ha par 
lare di origine etnica. non sin 
mo tut t i americani? Mi si vole 
va togliere Beth per i l colore 
dei suoi occhi e pensare che 
anche tut t i i miei Tigli natu 
ra l i hanno gl i occhi chiar i ed 
uno e biondo come uno sve-
dese >. 

Raphael G. Kruger 

P A G a 1 1 / domenica 8 gennaio 1967 

Perche scioperano i macchinisti 

Parlano i forzati 
della locomotiva 

Oltre 30 ore di permanenza fuori sede - « Vedo i miei bam
bini quasi sempre quando dormono » - I turni dei ferro-
vieri viaggianti sono oggi peggiori di quelli del 1920 

Dal nostro inviato 
GENOYA. 7. 

t Ho due raga7/i di 4 e 6 anni. 
Sono ancora giovane. anche se 
mi vedi qualche eapcllo bianco. 
ma tlevo dire che la mia fami 
gl ia. i bambini spccinlmente. 
rappresentano per me lo seojxi 
esscn/.iale della vita. Forse 
perche sono un tipo aH'antica. 
come dicono i miei compagni. 
Ma i l fatto di dover vedere i 
miei raga/zi quasi sempre men-
tre dormono, non lo sopporto. 
A volte mi prende una rabbia 
che non so frenare. e allora 
ci va di mezzo anche mia 
moghe T. 

Sti.imo parlando con un m:ic-
chinhta. Argomento: lo scio-
pero unitano di lunedi. Uno 
xcioperu che si poteva scon 
murare sol che l'Azieiula fer 
roviaria avesse manife>tato la 
intt'iiziotie di aprire una seria 
tr. i t t . i t iva MII IC r chie-te del IM 
mil. i « \ i.ii!gianti *•: -̂ ol che il 
governo non si fo<.-,e trmc<'rato 
(iietro un nuit i- ino incomprcn 
sibile. Si tratta di richieste 
normative. 
Questo aggettivo, -» normati 
vo T> appunto. yx'i un profano 
di co>e suui.icali puo assume 
re perl'mo un significato mi- te 
rioso. In realta. soprattutto nel 
caso dei ferrovieri t viaguian-
ti T>. respiv-sione e assoluta-
mente ch.ara: vuol dire ^einpli-
ccmentc che il pi'i^onale di 
inaccliina. i capitreno e i con 
duttori delle Ferrnvie chiedono 
la revi-ione delle i onrme » che 
reg.ilano il loro diff ici le e dun) 
lavoro. 

Perche quel macchinista e 
co.-̂ i esasperato? Perche affer 
ma di dover vedere i propn 
f igl io l i quasi sempre mentre 
stanno dormendo? Perche i 
f viaguianti » delle nostre fer-
rovie si logorano nervi e sa
lute? 

La ri^posta ce la danno i l 
nostro macchinista e alcuni suoi 
compagni. coi quali possiamo 
rapidamente conversare sotto 
le tettoie della stazione Prin
cipe. f ra i l rumore d'un treno 
che arr iva e quello di un tre
no che parte. La ragione unica 
del malcontento dei € viaggian
t i » va ricercata in quelle « nor-
me > di lavoro. in quei turn i 
cioe che li costringono a lavo 
rare normalmente fino a undici 
ore al giorno (salvo i casi di 
ritardo) e a starsene fuori 
sede sino a 14 ore. Quando i 
ferrovier i chiedono di t uma-
nizzare» i tu rn i . in sostanza. 
intendono proprio e soltanto 
questo. 

Gl i esempi che ci portano. 
del resto, sono eloquentissimi 
Uno dei turni cui sono co-
strett i i ferrovier i di Milano 
— che un aiuto macchinista 
spiega consultando un docu 
mento elaborato dal sindaca 
to — prevede. f ra l 'altro. che 
i l perst>nale deve rimanere as-
sente dalla propria residenza. 
a disposizione dell'azienda. per 
270 ore su 25 giornate lavora-
t ive. con una media giornaliera 
di circa 11 ore. Sempre a Mi 
lano esistono turni che impon 
gorm permanenze fuori resi
denza per oltre .10 ore. 

E' i l ca-o del rnrsonale che 
parte col treno 37 alle ore 
23.20 per giungere a Firen/e 
alio fi..r)4 dopo 325 chi lometn 
di jxTcorsn in piena notte (Que
sti lavoratori sono costretti a 
« riposare * nel capoluogo to 
scano sino alle 23 per tornare 
a Milano ccntrale col treno !̂ »8 
alle ore fi del giorno succes-
sivo: fatt i i conti. f ra per 
corsi notturni e « soggioiryi > 
a Firen7e. le ore di assenza 
dalla sede dei < viaggianti » 
milanesi addetti a questo turno 
5on.T quas: 11. -eriza con-iderare 
i l tempo impiegato per spostar-
si da ca ra alia -taziorx? e dalla 
sta/:f»ne a ca.=a. 

A l t n esempi del genere ven 
gono il lu>trati da un ferrovnere 
genovese. Nel tunv) Genova 
Rivarolo \n sono eiornate co 
me questa: partenza alle 1.45 
col treno 6185; a m v o a Pisa 
alle 8.30". «riposo > a Pisa 
sino alle 15.30; partenza alle 
10.01 col treno 6536 e a r r i \ o a 
Genova-Sampierdarrna alle ore 
2-1. «Tieni presente — ci spie
ga i l macchjnista di Genova — 
che nelle sette ore di perma 
nen/a a P.sa dohhiamo d.^rm; 

i re. mangiare e lavarc i . e che 
la cena del giorno siiocessivo 
possiamo farl. i solo al nostro 
n tomo. di>po 21 ore e un quarto 
di permarxn7a fuon sede e do
po i l tempo necessano per an 
dare dalla stazione a casa >. 

I I discorso potrebbe continua 
re su questo u>no ancora per 
parecchio. A Tonno e'e un 
turno che impegna i tv iaggian 
t i » dalle 20.30 sino alie 1.24 

j del Eioroo successi\o per com 
plessive 20 ore. A Milano. cert i 
guidatori di elettrMreni partono 
alle 9. per giungere a Roma 
,i!!e 15,04; ripjrtono quindi alle 

1 i0.44 e tomano nella capitale 
lombarda alle 16.43. dopo aver 
guidato ininterrottamente per 
640 chilometri aU'andata e al 
trettant i al r i torno. La perma
nenza fuori sede di questi fer
rovieri e di circa 33 ore. sempre 
senza considerare i l tempo im 
piegato per coprire le distanze 
f ra l' impianto ferroviar io e la 
abitazione. 

Chiediamo. a questo punto. 

ai iKi^tri interlocutori se gl i 
esempi che ci hanno mostrato 
MMIO da considerarsi ecce/ioni. 
Itispondono con un coro di IK>. 
I\is|x>ndono che la situazione e 
uguale dappertutto. in tutt i i 
compartunenti. in tut t i gh im 
pianti . I 'n dnigei i te del SF1 
compartimentale di Genova. 
mostrandoci un plico redatto a 
macchina. chiarisce che le con-
di/ ioni di lavoro dei macchini
sti e del personale viaggiante 
delle FS sono oggi di gran lun-
ga peggiori di quelle concor-
date nel 1920. Allora infatt i la 
durata del lavoro giornaliero 
per (|ue.sti ferrovier i era l is 
s.ita in 7 ore (H in casi eccez.io 
u<tli *. mentre I'lmix-gno a dis|xi 
sizione deir. i / ieiKl. i non doveva 
sii|x»ran» le 12 ore. 

Krano i tempi in cui inuratori 
e biMcciiinti lavoiavano. in mol 
te pr«i\inee. « da sole a so le* . 
I ferrovier i \ei i iv. ino conside 
rati una categona pnvilegiata 
anche perche. fra l 'altro. a\e 
v.ino cotH|iu-.t<ito or . in ritenuti 
.>opportubili. Adesso — conclu 
de il sindacalista — siamo al 
punto che un ferroviere deve 
stare in servi/ io e la \orare non 
* da sole a sole » ma d.i l l ' ini 
z.io di questa notte alia fine di 
quella di domani. 

Si r io S e b a i t i a n e l l i 

De Murville 

sul vertice 

dei 6 a Roma 
I'AHICI. 7. 

l.a Francia ha dato « molto vo 
lentieri ed immediatamente « In 
sua accettnzione alio proposta dol 
ministro degli esteri italiano. 
Amintore Fnnfani, in mento ad 
un «vertice » che si riuiurn a 
Komu in occasione del decimo 
cinnneisaiio della tirnia del trat 
tato cntnumtario 

Lo li.i dii luarato il ministro d«-
'!\i esteri rr.inee.se. Maume Cou 
\e de MtiiMlle, durante un'm'.er 
\ista sulla politica eMet.i 

Due ginrnalisti hanno inteiro-
g.ito il ni ini-t io in mento alia 
proposl.i italiana II niini-t io ha 
ilichiarato elie ' il mi\erno fi .in 
ie--e non ha alciin.i oh'c/iinie in 
ir.etiln alia tipic^.i delle I IW-MI 
la/iotn Ma i M'i -.in piohUm1 'il 
lei n i/ioiiiili i ini^ult.i/ioiii in'i'i" 
rolte Hal 1'jnL' per tentaie <!i fur 
M-atutiie (>i lentanienti o linee di 
a/ioiH' eomiini ». 

Per epies'a ragione. ha ilet'o 
Couve de Murville. il Ctneino 
france^e ha J iniicediatanienle e 
molto volentien dato il piopno 
accordo di massuiia alia pi»ix> 
sta dell'on. Fanfani T. 
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ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° febbraio 1967 saranno rimborsabil i : 

L. 3.828.000.000 nominali di 

OBBLIGAZION! IRI 5.50 % 1952-1967 

sorteggiate nella quindicesima ed ULTIMA estra-

zione. Si rammenta che il 1° febbraio 1967 scade il 

termine della durata del prestito e va in pagamento 

I'ultima cedola annessa ai t i to l i ; a parlire dalla data 

stessa saranno. pertanto. scadute e rimborsabili 

tutte le obbligazioni IRI 5.50 % 1952-1967 in cir-

colazione. 

L. 3.755.000 000 nominali di 

OBBLIGAZIONI IRI 5.50 % 1959-1979 

sorteggiate nella ottava estrazione. 

I numen dei t i tol i da rimborsare. ivi compresi quelh 
sorteggiati nelle precedentl estrazioni e ancora non 
presentati per il r imborso. sono elencati in due 
dist int i bollett ini che possono essere consultati dagli 
interessati presso le f i l ial i della Banca d'ltalia e dei 
principali ist i tut i di credito e che saranno inviati 
gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
richiesta all'IRI • Ufficio Obbligazioni - Via Versil ia. 2 
- Roma: nella richiesta dovra essere fatto esplicito 
r i fer imento alle obbligazioni che interessano (IRI 
5 .50% 1952-1967 oppure IRI 5 .50% 1959-1979) poi-
che per ciascuno dei due prest i t i . come per ogni 
altro prestito obbligazionario dell'IRI soggetto ad 
estrazione. esiste un apposito distinto bollettino 
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Rinascita 
0 Compagnie di venture (editonale di Emanueie 

Macaluso) 

0 II nemico principale (di Achii le Occnefto) 

# Risposta a « Nord e Sud » (di Giorgio Amen-
dola) 

% Compatibility e plebisciti (di g.c.p.) 

% Confl i t to tra le Corti (di Errnanno Lupi) 

% Un sindacafo di classe e per questo autonomo 
(intervenfo di Lelio Basso nel dibatt i fo sull 'uni-
ta e I'autonomia s;ndaca!e) 

% Ondata di sfiducia sulla Casa Bianca (di Louis 
Safir) 

% Jugoslavia: salto d i qualita nell'aufogestione 
(di Aniel lc Coppola) 

% Due culture anche in architettura? (di Carlo 
Melograni) 

# « Con ripari et argini » (di Ottavio Cecchi) 

% Note, crifiche e commenti di Ivano Cipriani, 
Franco Ottolenghi , Dino Plafone, Bruno Scha-
cherl e Pina Sergi. 

Documenti : 

CINA: domande e riflessioni (conversazione di 
Alain Roux e Paul Noirot) 

In queslo numero I'indice del secondo semestnt 
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