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a colloquio con i lettori 

CLAUDIO 

PETRUCCIOLI 

CONCLUDE IL 

DIBATTITO 

SUI GIOVANI 

LA PROTESTA 
DIFFICILE 

La discuulone tul tema-
c Che cota slgnifica oggi 
essere giovani », che e sta-
ta aperla dal compagno 
Renzo Laplccirella, ha ri-
cevuto II contribute dl 
molt! compagnl e dl ami-
cl. Per mancanza dl spa-
zlo non sono state pubbll-
cate le lettere dl Alberto 
Alessandria, Gaetano So-
rio, Giuseppe Culasso, An
tonio Plstritto, Claudio 
Fracassi, ma sono state 
prese In esame per le con
clusion!. 

L'Unita rlngrazla tutti 
coloro che hanno voluto 
partecipare a questo inte-
ressante confronto dl Idee 
I U un argomento dl cosl 
viva attualita, oggi con-
cluso ma certamente non 
esaurito. 

Essere giovani signified nien-
te altro che entrare a contatto 
con una realta storicamcnte da
ta. sulla quale si aprono gli oc-
chi. della quale ci si sforza di 
dare un giudizio, nei cui con-
fronti si prende dunque una po-
sizione. La realta c'e gia; .si 
tratta di vedere se la si accet-
ta o la si rifiuta. se la si vuol 
cambiare e come la si vuol 
cambiare: tipico del giovane e 
di tn>varsi in una posizione di 
« irresponsabilita » di fronte a 
quella realta nel senso che non 
e dipeso in alcun modo da Iui 
il modo in cui si e conflgurata, 
e quindi di essere interamente 
libero, dal punto di vista sog-
gettivo, di fare qualunque scel-
ta ; e altrettanto tipica del gio
vane e la tendenza a fare una 
scelta con la pretesa di guar-
dare Iontano. di coprire tutto 
l 'areo presumibile della sua esi-
stenza (e qui c'entra anche il 
dato anagrafico) e quindi a por-
re l'accento sulle prospective 
complcssive. fino al rischio del-
l'utopismo. 

Come si vede si tratta di un 
tratto comune assai ristretto ed 
aleatorio, che, per di piu, ap-
pena individuato ci spinge a ri-
volgere il nistro interesse non 
su quello che accomuna i gio
vani, ma su quello che li dif-
ferenzia, sulle diverse scelte 
cioe che essi compiono rispetto 
alia realta con cui entrano a 
contatto. 

Ci sono ragioni oggettive: e 
indubbiamente diversa la realta 
per il giovane della grande bor-
ghesia lombarda e per il giova
ne che lavora la terra in Sici-
lia, per chi apre gli occhi sul 
mondo guardando i grattacieli 
di New York o osservando i 
morti di fame in India: e ci sono 
ragioni soggettive, culturali. 
dalle quali dipende l'ampiezza 
della porzione di realta che si 
giudica < interessante > e di 
cui ci si vuol percid impadrini-
r e , dipende ad esempio se la 
scelta viene compiuta rispetto 
alia sorte individuate o alia sor-
te collettiva, rispetto alle pro
spettive del villaggio in cui si 
ebita o del mondo in cui si vive. 

Certo. a questo punto. la do-
manda non e piu « cosa signi-
flca essere giovani > ma «chi 
sono. cosa pensano, cosa voglio-
no. quali problemi pongono i 
giovani oggi >. 

Soltanto un giornalismo che 
miri esclusivamente aH'effetto 
puo trovare qualcosa che acco
muna lo studente di Berkeley 
e la guardia rossa di Pechino, 
i provos olandesi e i giovani in-
donesiani. 

La presenza dei giovani negli 
awenimenti piu importanti del 
nostro tempo sta ad indicare 
alcuni tratti caratteristici del-
l'epoca presentc. Innanzitutto 
la diffusione della istruzione; 
poi il peso sempre piu rilevan-
te che ha assunto in questo se-
colo la presenza delle masse 
sulla scena politica. 

AI di fuori di questo bisogna 
andare ad una indagine piu 
puntualc. I giovani oggi: dove? 
In Italia per quel che ci riguar-
da . senza chiuderci nel provin-
cialismo. ma nella coscienza 
che la gioventu italiana vive 
una esperienza largamenfe si
mile a quella dei giovani di al-
tri Paesi, in particolare del 
mondo capitalistico. Quali ne 
sono i tratti caratteristici pre-
valenti? 

Io credo che non sia giusto 
rivolgere rattenzione esclusi
vamente o anche solo in misura 
prevalente agli aspetti c cultu
rali di mas*a »: le canzoni. la 
moda, la minigonna. il capello 
lungo. 

Prese In se mi sembra che 
non possono essere che valutate 
positivamente: esse esprimono 
una profonda aspirazione alia 
liberta. alia rottura degli sche-
mi e dei conformismi, al rifiu-
to deU'ipocrisia. scnerniscono 
l'idiozia e il bigottismo che 
hanno dominato per lunghi anni 
la moda, il costume, la culture 
di massa. II fatto che queste 
forme vengano utilizzate dalla 
societa dei consumi non mi sem
bra sufflciente a bollarle con la 
etichetta di espressioni subal-
terne al sistema. Sarebbe come 
considerare oolpevole la lettu 
r a perche sostiene il mercato li-
brario e l'industria editoriale. 

Si tratta semplicemcnte di non 

Perchft I genitori Agusta si sono opposti alls 
nozze della figlia con il calciatore Germano 

Glovanna A-
gusta e il ft-
danzato Ger
mano 

Non per razza 
ma per denaro 

chiedere ad esse di rappresen-
tare qualcosa di diverso da 
quello che sono e vogliono es
sere: sono una forma di mo
da e di espressione di massa, 
e come tale senza dubbio piu 
intelligente, piu fantasiosa, piii 
gradevole di quelle che 1'han-
no preceduta. 

Le grandi masse di giovani 
non danno a tutto ci6 altro si-
gnificato: la ideologizzazione di 
tali fenomeni, nei quali si vuo 
le vedere addirittura una nuo-
va forma di ribellione o di ri-
voluzione (!) non e altro che il 
ricmergere sia pure con i ca-
pelli lunghi e in minigonna. 
del radicalismo intellettualisti-
co. Non a caso queste posizioni 
ispirano ristretti clan di ram-
polli della borghesia: nella loro 
insistenza sulla erisi delle ideo 
logie non c'e quasi mai l'eco 
della critica scientifica del mar-
xismo a tutte le ideologic ma 
solo lo smarrimento degli epi-
goni di una classe che ha sem
pre preteso di dare alia < sua > 
ideologia il crisma della verita 
e oggi si accorge di non esser 
piu capace di comprendere il 
mondo e la storia. 

Piuttosto vale la pena di ri-
Ievare che anche nelle espres-
sioni culturali di massa, nelle 
mode, e possibile cogliere il ri-
flesso di un orientamento piu 
profondo utile per comprende
re cosa pensano e cosa vogliono 
i giovani. 

La scelta nel confronti della 

realta con cui entrano a con
tatto. i giovani la compiono 
oggi piuttosto preoccupati della 
sorte collettiva che della sorte 
individuale. o meglio consape-
voli delle illusorieta di preten-
dere una salvazione individuale 
indipendentemente dal dtstino 
della societa in cui si e inse-
riti; e la compiono anche an-
dando oltre i limiti ristretti 
dell'ambiente che conoscono di-
rettamente e preoccupandosi 
della prospettiva del mondo. 
Percid ci si associa, percid si 
vuole la pace. 

E ' una sorta di nuovo cosmo-
politismo. E si spiega: lo scon-
tro fra imperialismo e rivolu-
zione ha dato ormai una di-
mensione mondiale a tutte le vi-
cende politiche, nulla accade 
sulla terra che non riguardi tut
ti; lo sviluppo della tecnica e 
della scienza ha creato stru-
menti capaci di una distruzio-
ne «globale», la televisione fa 
conoscere, fa vedere tutto quel
lo che awiene in ogni paese. 

Se si dovesse riassumere in 
una formula rorientamento pre
valente delle masse giovanili 
oggi nel nostro Paese. probabil-
mente la piu esatta sarebbe: 
« cosl non va *. 

E' una posizione sommaria, 
d'accordo, ma si sostanzia di 
mille esperienze concrete, nello 
studio e nel lavoro, si sostiene 
con la critica verso una societa 
la cui logica di funzionamento 
h contraddittoria con la liberta 

individuale come con l'aspi-
razione a impadronirsi di nuo-
ve conoscenze. a migliorarsi. 
per servire alia collettivita. per 
dare un senso a quello che si 
fa, per intervenire consapevol-
mente nelle costruzioni umane, 
per contare nelle decision! pub-
bliche. 

II livello raggiunto dalle so
cieta capitalistiche. la loro ma
turity, il loro sviluppo, ma in-
sieme il loro disfacimento, il 
fatto che non offrono cioe piu 
una prospettiva di rinnovamen-
to ma solo la possibility di in-
deflnita riproduzione. mettono i 
giovani oggi di fronte ad una 
alternativa: o acccttare. o cam
biare: una terza via. miglio-
rare, non ha alcuna consistenza. 

Qiu e la radice della « prote-
s t a» : non si vuole accettare, 
ma non si sa come cambiare. 
Mi sembra che proprio in que
sto e il tratto caratteristico di 
una generazione: e anche la 
sua ambiguita fra la rivoluzio-
ne e la rassegnazione. 

Per riprendere il cammino 
in avanti e non correre per tut-
ta la vita su un ossessivo fapis 
roulant e necessario compiere 
un salto: il problema del socia 
lismo 6 presentarsi ai giovani 
come la via che consente di 
spiccare quel salto. di approda-
re su un solido terreno in cui 
l'uomo cammina sulle gambe e 
il suo cammino serve a miglio-
rare se stesso e il mondo. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI 

Perche la riforma urbanisfica! 

La difesa delle 
citta dai 

pirati del cemento 
Si sente tanto parlare (ma solo parlare) dl riforma 

urbanistica. Appare con cio evidente che si sta formando 
una presa di coscienza allorno a tale riforma. 

Sono geometra, ma alle volte mi formalizzo e non rlesco 
a farmi comprendere con parole sempllci, della necessita 
di provvedere a risolvere tale problema. 

Quesito: perche la riforma urbanistica? Pu6 essera at-
tuala senza la riforma di struttura politico-amminislrativa? 

Grazle e cordiail saluti 
Angelo Carini — Lodi (Milano) 

All'inefficienza urbanistica, 
che ha caratterizzato Tintero 
periodo pnst-bellico della rico-
struzione e dello sviluppo eco-
nomico in Italia, possono esse
re addebitate alcune tra le piu 
cvidenti storture e nefandezze 
del nostro sistema. 

Dire che a tuito questo si 
potrebbe porre rimedk) con la 
sola riforma della lcgge urbani
stica sarebbe un'illu^ione. e del 
resto g;a la seconda dc*manda 
del nostro lettnre contiene il 
dubbio che il problema abbia 
implieazioni di natura struttu-
rale: in realta non e solo que-
stione di riforma parallela del
la struttura politico ammini-
strativa, senza dubbio indispen-
sabile. ma ancor piu di strut
tura economics. II nemico nu-
mero uno deH'urbanistica ita
liana infatu non e da indivi-
duare neU'apparato ammini-
strativo e burocratico. e neppu-
re nella tragica indisponibilita 
finanziaria degli enti pubblici, 
per quanto importanti e gravi 
siano da considerare queste re-
more. ma e costituito global-
mente da tuttn In squilibrio 
che esiste tra potere pubblico 
(Stato ed Enti Locali) e stra 
potere privato (grandi concen-
trazioni economiche, gruppi di 
potere. monopoli. trust finan-
ziari. sottogoverno. e c c ) . 

L'e«perienza del dopogueiTa 
ha dimostrato che ove manchi 
una determjnante capacita e 

possibilita di intervento delle 
ammimstrazioni pubbliche. e un 
efficiente controlk) democrati-
co. gli stessi aspetti di disci-
plina vincolististica nei confron
ti deH'iniziativa privata sono de 
stinati a fallire: e awenuto 
cosi che. approfittando della 
grande spinta alia concentra-
zione di popolazione verso i 
grandi centri industriali e am-
ministrativi. oonseguente al ti-
po di sviluppo economico rea-
lizzato dai gruppi di potere. 
la proprieta fondiaria ha pota
to realizzare indisturbata nel-
1'ultimo decennio una colossale 
politica di rapsna e di rastrel-
lamento del risparmio. La soe-
culazione edilizia ha sottrarto. 
nel momento pii» delicato dello 
sviluppo economico e sociale 
nazionale. enormi ca pi tali che 
avrebbero potuto e dovuto es
sere investiti in opere pubbli
che e neH'ammodemamento 
delle strutture produttive. co-
stituendo in tal modo una delle 
premesse principali alia crisi 
economica degli ultimi anni. 

II peso di questa anomalia 
economica e di questa inerzia 
politica grava soprattutto. co 
me sempre. sulla classe lavora 
trice, determinando costi di al 
loggio gravosissimi. edilizia po 
polare segregata e subordina 
ta e assolutamente inferiore al 
fabbivtgno (costituendo appena 
il 23 per cento del patrimonio 
edilizio degli ultimi venti anni). 

lontananza delle residenze dai 
Iuoghi di lavoro e quindi tem
po. fatica, e denaro sprecati 
negli spostamenti « pendolari ». 

Altri ostacoli dunque. in ag-
giunta a quelli economici e so-
ciali, di natura strutturale. che 
impediscono nella pratica ai la
vora tori di accedere con piena 
parita di diritto e quindi con 
uguale < disponibilita » al godi-
mento dei bcnefici dell'organiz-
zazione civile. 

La Iotta contro questo stato 
di cose, guidata dai partiti di 
sinistra, dagli enti locali. dai 
sindacati. ha visto mobiliLita 
negli ultimi anni l'intera opinio-
ne pubblica sul problema della 
riforma urbanistica. cid che 
non ha impedito a tutti i go-
verni di centro e di cenrro-
sinistra di rinviare firw ad og
gi la pre.'pntazione di un 
nuovo disegno di legge. e 
di propome ora ( i l testo 
e stato reso noto domenica 
scorsa) una edizione che elude 
tutti i problemi di fondo cui 
abbiamo accertato. e non potra 
che incontrare roppnsizione dei 
lavoratori e della parte piii 
avanzata del paese. 

II problema della riforma del
la legge urbanistica dunque. an
che se non deve essere visto 
come il prowedimento capace 
per se solo di risolvere una co-
?i complessa situazione di ano 
malie e contraddirioni struttu 
rali e sovrastrutturali. e pur 
sempre un momento essenziale 
della lotta per le riforme e del 
la presa di coscienza dell'opi-
nione pubblica. e in particolare 
della classe lavoratrice, dei 
mille moii nei quali si realiz 
zano nella pratica le iniquita 
del sistema 

ALESSANDRO TUTINO 

Caro direttore, 
si sono sprecati flu ml d'inchio-

stro per diplngere le sfumature 
dell'opposizlone del genitori di 
Agusta al matrimonlo della figlia 
con il calciatore Germano, ma la 
ragazza vera e prlncipale e senza 
dubbio quella del colore della pel-
le del ragazzo. Allora la gente 
si chlede come il razzismo possa 
sopravvivere nel nostro tempo e, 
soprattutto, nel nostro Paese. 

Marino Dlni 
Fl renzo 

Un concentrato di pregiudizi si 
potrebbe delinire il < caso > che 
tanto clamore ha suscitato in Ita
lia e in Belgio; e probabilmonte 
proprio per questo e diventato 
oggetto di accese discussioni e 
di appassionato interesse. C'e. 
prima di tutto, il pregiudizio raz-
ziale, di un razzismo stempera-
to, c all'italiana >. come 6 quello 
che resiste oggi nel nostro Paese 
(le colonie sono ormai, per for-
tuna, un passato remoto) e che 
si pud riassumere nell'interroga-
tivo inappellabile. tipico di un 
certo genere di discussioni: < Ma 
tu. tua figlia la daresti in moglie 
a un negro? >. I conti Agusta han
no risposto esplicitamente di no. 
nel momento in cui non erano 
impegnati in uno scontro verbale. 
ma in un'esperienza personale e 
diretta, con la loro figlia piu che 
decisa a sposare un c negro >. 

Ma c'e soltanto questo nella 
forsennata opposizione dei geni
tori. messa in atto con interventi 
di prelati, calciatori e giuristi? 
Proviamo a chiederci se la rea-
zione sarebbe stata la stessa, 
quando al posto dello sportivo 
Germano fosse emersa. come ore-
tendente una personality affer-
mata nel campo della finanza. 
della diplomazia o delle arti. ma 
sempre di un'altra razza (un 
Aga Khan, per esempio). E' faci
le pensare che sarebbe stata 
diversa. attutita da considerazio-
ni (o anche. da consolazioni) 
di prestigio. di denaro. di collo-
cazione sociale. insomma di clas
se. Non a caso. dopo uno dei ten
tative per far tornare la figlia 
sui suoi passi. l'industriale sicu-
lo-miianese ha affermato amara-
mente: « Per seguire questo giio-
vane sconosciuto rinuncia alle 
sue amiche, ai suoi cavalli ai 
suoi week-end al mare e in mon-
tagna ». Al di la del ridicolo. e 
significativa la sostanza della fra-
se: Giovanna e. si. una fislia. 
ma e anche erede di una sostan
za: e una ragazza soggetta alle 
leggi del cuore. ma piu ancora 
a quelle del titolo nobiliare e 
delle azioni in banca. 

Ragioni di classe sono all'ori-
gine di un altro matrimonio con-
trastato, awenuto in questi ulti
mi giomi. e quasi altrettanto 
< pubblicizzato» tra una ragaz
za c di buona famiglia >. lau-
reanda in economia e commer-
cio. e un giovane imbianchino. 
L'amore era scoppiato al circolo 
della vela di Lerici, frequentato 
da lei per sport e da Iui per 
motivi professionali. era stato 
ostacolato in ogni modo dai ge
nitori della ragazza. i quali han
no continuato a dire < no > anche 
quando la figlia pronuneiava il 
fatidico «si». Dunque la c me
salliance » — defini/ione france-
se per il matrimonio con c per
sona di condizione inferiore > e 
un tempo privilegio dei re — og
gi fa scandalo a livello della 
borghesia. E la borghesia. che 
non ha tanto potere da ricorrere 
ai matrimoni morganatici (privi 
di efTetti giuridici e addiritt'ira, 
per la legge salica. tali che ave-
re figli da queste nozze equiva-
Ieva a morire senza figli!) cerra 
in modi piu spiccicli e moderni i 
compronse^si: dalla probabile of-
ferta di sei milioni al calciatore 
per =comparire di scena. al ri-
catfo cWeredita. al «fidanza-
mer.to lunco ». al matrimonio ci
vile. all'annurccio che si ricorre-
ra alia Sacra Rota e cosi via. I 
eenitnri difendono cnsi i propn 
nretniidizi (e il prestigio o>'!a 
famiclia e il denaro e il «no-
me >> credendo forse anche m 
buona fede. di difendere i fail 
contro «e stes^l. il mal rTamore 
f la pazzia giovanile. Genitori 
* all'italiana » ri dimostrano in-
fine proprio in questo intervento 
ad oltranza nella vita e nelle rie-
cisioni della nrole. anche ouando 
?*•& da un ne7zo e uvita dall'in-
far.zia e addirittura di minonta 

Intarto. t ciovani. i figli. sem 
pre piu dinwrtrano le tnsnfferen-
7» ver«o un tino di famiglia tan 
to Inntano dalle autonomie e dal
le liberta individual!, verso i pre 
(riudizj vecchi e nuovi. contro la 
morale deirinocrisia e dei com-
prome<?i. Puo succedere cosi che 
una raffazza. certamente per tan 
ti aepetti viriata. ma non di iden 
loif'a. compia una doppia «mA 
•alliance*, di razza e di classe 
per la «emnliee radone che m o 
le decidere della sua vita sulla 
base di altri valor! Una pfrcola 
lerione. non solo di edu<*a7ione 
sentimentale. impartita proprio 
agli « educatori». 

Come si sfruttano 
gli agrumi 

Pochissimi 
i poeti 

della«zagara»» 
Cars Unita, 

alia mensa con alcuni compa
gnl immigratl, quando s'e gluntl 
alia frutta (un arancio) un ope
ra io siciliano ha delto — scusan-
dosl tuttavia di non sapere seen-
dere nel dettaglt — che gli agru
mi sono un po' come la balena; 
che dell'aranclo, del mandarine e 
del limone, insomma, non si spre-
ca nulla e che anzl si sfrutta tut
to. E' davvero cosi? E se e cosl, 
quali sono i principali process! 
di sfruttamento, e quail 1 pro-
dotti? Grazie. 

Otello Zonln - Mestre 

Effettivamente e propno cosl: 
gli agrumi si prestano ad uno 
sfruttamento integrale e multifor
me, ed il paragone con la balena 
e proprio azzeccato. Per restare 
nel campo degli agrumi da mag-
giore consumo (e insieme di mi-
ghor sfruttamento), il numero dei 
prodotti, e quello delle loro va-
neta, e tale che bisogna limitar-
si a qualche schema onentati-
vo, per non lasciarsi travolgere 
da un discorso specialistico e 
francamente assai complesso. 

Diremo cosi, innanzi tutto. che: 
1) dalla polpa si ricavano succhl 
alio stato naturale o concentrati. 
per uso industriale o per consu
mo diretto: 2) dalla scorza (buc-
cia esterna e parti bianche in
terne) si ricavano olii essemiali 
(per profumeria, saponeria. In
dustrie ahmentari e farmaceuti-
che). perectino (dal limone) che« 
un coagulante, vitamins "B" e 
" P " (espendma). acido citrico. 
mangimi freschi e basi (essic-
cate) per mangimi complessi, 
melasse (proteine concentrate dai 
liquid] di torchiatura delle buc-
ce), cere naturali (cosmesi). can-
difi; servono persino le foglie: 
da esse — come fiorii che prece-
dono la maturazione del frutto — 
si estraggono olii essenziali pre-
giatissimi (i famosi petit-grains) 
assai ricercati in profumeria. 

A conti fatti. mille chili di aran-
ce fresche danno una resa me
dia di 436 parti di succo (che 
equivale a 397 chili di succo na
turale in scatola. a 60-100 chili 
di concentrato. a seconda dei si-
stemi e della concentrazione): 
e di 564 parti di scorze, da cui 
e possibile ottenere 2 chili di es-
senza. 15 di melassa, 100 di poi-
pa secca. 15 di nectina (che si 
estrae. appunto. dalla polpa es-
r.ccata). 

E' intuitivo che 1 prodotti di 
srran lun?a piu importanti sono 
il succo e ressenza: il succo per 
la qaantita e le infinite utiHzza-
z-o?ii (nature, comminuted, skua-
xhes, caranciata> e «h"mona-
ta > — porzione med:a di succo: 
12-"S —. «b.b"te» d'arancio e di 
limone — porzloce di succo sino 
al 40-50% —. sciropp^. ecc.); e 
gli olii essenziali per fl !oro va-
fore sul mercato: si 2rriva a 
Tmte di 350 mila. di 400 mila. di 
600 m;!a lire al chilo per le es-
senze rrspettiva mente d; arancx>. 
hmone e mar.darioo. 

I s:s*-emi prevalenti m pvor«-
z:"one de! frutto sono due: 1 FMC. 
di cui si ara lMtio > indastrie 
deeli Stati Un:t:. d* Iirae> e dl 
C;oro: e quello ba^ to wuuso 
comb-'nato de'Ja < birllatrice > e 
de'^a « sfumatriee >. che e tradi-
zlo-iale deT industria acru-nana 
itaiiana. greca e «=oagro'a. 

D ^'sterna in u<o m Scuta e 
-In Calabria e i i -:n certo senso 
pu «-!2?"^ivo e c e ^ n w i e (?a-
ran*?-'^ un pi^ alto I-ve'.Io q-Ja-
'iiMfvo de'j>s<en7a. I fnrti v?n-
cono tazl'.v.i '.r. d-:e meccansca-
m«>te e 2"\ eT..-fer. ^orerrrJtt 
«-i' "blriili nyanti. Ura vo.ta 
e<*ra:to. 'II <u«o (e parte de^a 
oo.aa) sub-.sce lavo-aron: ^aria-

logne a q ;e..e 'orevi*te dall'FMC. 
mer.tre le «wrze pa.«aro m_i:n 
biano di c^.ice :a «.>.u7one ->10 
ner cento eN> le Ir.ture.cisce con-
senteixio ron **'.<> '-r̂ a . racue 
eVrarone roecc^n.ca oel» o.:o s-X-
to una p:oi!?.a d'acqua stumata. 
ma !a conser.-arlone deJ invo.u-
cro estemo da! frutto per 1 even
tuate saianma e la canditura. 

Ancora vent:dnqje ar.ra ia. u 
«cav.r.ore» era un personag-
gio a?sai p o l a r e m Sc.ua: con 
uno soec-.ale co'.te'Jo. svuotava a 
mano il frutto: io rretteva nel 
basno di c.ike e. quu-yi'. asciu-
gatok) aecuraumerite. lo < sru-
mava » su una spugna che av 
?orbiva olio purissimo. assoluta
mente insuperabite. Era una la-
vTorazione lenta. accurat'«*.'na. 
ma in defimtiva tronoo co«tfosa 
per non dover cedere pnma o 
poi il pas*o alia macrhina. v>jei 
pochi art'g ani che ancora estraff-
gono I'e>?enza a mano w » gl: 

ultim' ooeV della rop.irn... 
GIORGIO FRASCA POLARA 

Al hibunale di Roma 

Due condanne per il 
manifesto del film 

«A ciascuno il $uo» 
II capo ufficio stampa della Casa cinematografica e lo stampatore 
del cartellone condannatl a pagare 150 mila lire di ammenda 

j r ^ 

II manifesto Incrlminato. 

ROMA, 25 febbraio 
II manifesto di A ciascuno 

il suo, il film che il regista 
Elio Petri ha trat to dal ro-
manzo di Leonardo Scinscia, 
e «offensivo della pubblica 
decenza». Lo ha stabilito — 
non si sa bene con quale cri-
terio — la quarta sezione del 
Tribunale penale di Roma, 
che ha condannato a 150 mi
la lire di ammenda ciascuno, 
a conclusione di un brevissi-
mo processo, lo stampatore 
del cartellone, Gino Guada-
gno, ed il capo uificio s tampa 
della societa distributrice del
la pellicola, Alessandro Si-
meoni. 

La sentenza di condanna, 
se esaminata unitamente ad 
un'altra decisione, con la 
quale t re sere fa 6 stato ri-
tenuto responsabile di vili-
pendio della religione Pier 
Paolo Pasolini, regista dell'e-
pisodio La ricotta del film 
Eogopag, sembra segnare la 
rjpresa in grande stile della 
caccia alle streghe di scelbia-
na memoria. 

II manifesto pubbllcitario 
del film A ciascuno il suo non 
e davvero di quelli che pos-
sano turbare nemmeno gli 
animi piii sensibili. Vi si ve-
dono, distesi in terra, un uo-
mo e una donna compietamen-
te vestiti. Basti dire che, per 
criticare il sequestro, hanno 
speso parola anche organi 
di informazione generalmen-
te prontl ad applaudire, o a 
sottacere, qualsiasi atto che 
limiti la liberta di espres
sione. 

Comunque sia, la PS ha se-
questrato il cartellone di A 
ciascuno il suo, l 'autorita giu-
diziaria ha convalidato il se
questro disponendo il proces
so. Non si sa bene se la PS 
abbia agito di propria inlzia-
tiva o se si sia mossa — co
me alcuni hanno scritto — su 
invito di un alto prelato, di-
sturbato dalla visione del ma

nifesto, incollato proprio da-
vanti alle finest re di uno del 
tnnti palazzi che il Vaticano 
possiede a Roma. 

L'accusa mossa alio stam
patore del cartellone e al ca
po uflicio stampa della societa 
distributrice, si rifa proorio 
alia legge Scelba del 1960. 
che vieta, fra l'altro. l'allis-
sione di manifesti i quali of-
fendano «il senso morale e 
la pubblica decenza, conside-
rati secondo la particolare 
sensibilitii dei minori degli 
anni 18 e secondo l'esigenza 
della loro tutclu ». 

E ' una legge tutt 'al tro che 
vecchia, ma che rnramente la 
Magistratura npplica. Invece, 
il dottor Pasquale Pedote, che 
ha sostenuto l'accusa chieden-
do le pene poi inflitte dal Tri
bunale, ha voluto convalidar-
la, vanamente contrastato dal 
difensore degli imputati, Adol-
fo Gatti. 

Al processo ha assistito 
Elio Petri, regista del film, 
al quale il pubblico mmistero 
ha dato atto che la pellico
la « a differenza del manife
sto, non contrasta con il co-
dice penale ». 

Per inquadrare nel rinno-
vato clima d'intolleranza e di 
oscurantismo la condanna del 
cartellone di A ciascuno il 
suo, e utile spendere qualche 
altra parola sul processo a 
Pasolini. II regista e scrittore 
venne processato qualche an
no fa per vilipendio della re
ligione. II giudizio, che fece 
ovviamente scalpore, si con
clude con una condanna a 
quat tro mesi di reclusione. La 
Corte di appello pose riparo 
al grave errore del Tribunale 
nssolvendo il regista della 
Ricotta con formula piena. 
Ebbene, quest 'ultima sentenza 
e stata inaspettatamente an-
nullata dalla Cassazione, la 
quale, senza neppure vedere il 
film, ha ritenuto Pasolini re
sponsabile di vilipendio, e gli 
ha concesso l'amnistia. 

Tra i partili austnaci e fa SVP 

Vertice a Innsbruck 
sul «pacchetto» 

per I'Alto Adige 
DAL CORRISPONDENTE 

BOLZANO, 25 febbraio 
Gran vertice a Innsbruck, al 

Palazzo della Dieta regionale 
del Tirolo: i dingenti della 
Suedtiroler Volkspartei si in-
contreranno con una delega-
zione austriaca composta dai 
rappresentanti dei t re partiti 
che sono presenti al Parla-
mento di Vienna per decidere 
circa l'atteggiamento defini-
tivo da prendere nei con
fronti del « pacchetto » offer-
to dal governo di Roma al 
fine di chiudere la venenza 
altoatesina. Chiara c quindi 
l ' lmportanza che assume l'in-
contro che si articolerk in 
due fasi. 

Alle 9,30 di domani si in-
contreranno una delegazior.e 
composta dai rappresentanti 
dei t re p a n it i austnaci , e i 
massimi esponenti della SVP, 
cioe del part i to di lingua te-
desca altoaresmo. Nella secon
da par te della riunione che 
si svolgera nel pomerigjiio al
le 13. saranno presenti oltre 
alle due simnommate de'.eea-
zioni un gruppo di espeni e 
precisamente. .^otto la presi-
denza del eaneelliere Klaus. 
ci saranno il ministro degli 
Lster: Toncic-Sorinj. il sotto-
segretario agli Es ten Boble-
ter, i professori Gschnitzer ed 
Ermacora nonche la dottores-
sa Stadlmayer e il professor 
Kathrein. 

Le previsioni circa i risul-
tati dell 'mcontro di Innsbruck 
sono improntate ad un cauto 
ott imismo in ordine ad una 
risposta sostanzialmente posi-
tiva nei confronti del «pac
chetto ». Infatti la conferen-
?a di domani e stata prece
duta da una intensa at:Ivita 
prepara tona di cui nulla si 
conosce di ufficiale. ma di 
cui le indiscreziom riescono a 
fomirci una idea abbastanza 
precisa. Questa attivita ha vi
sto impegnato il presidente 
della SVP Magnago, in un in-
contro, svoltosi in Austria, a 
Gries am Brenner, con il eca-
pitano* del Tirolo (il capo del 
govemo regionale) Wallnoe-
fer. 

In tale incontro, svoltosi 
martedi scorso, Magnago ha 
illustrato dettagliatamente al-
l'esponente della Volkspartei 
nord-tirolese il contenuto del 
« pacchetto » dopo i o chiari-
ment i» 

Dopo l'incontro di Gries am 
Brenner. Wallnoefer si e re-
cato a Vienna dove ha avuto 
dei contatti durati due giorni 
con esponenti molto influen-
ti del suo partito e del go
verno. 

Circa il contenuto del •pac
chetto », le ultime rifiniture 
rieuarderebbero la scuola, gli 
uffici di collocamento e l'a-
nagTafe, e sarebbero tutte o-
nenta te nel senso desiderato 
dalla SVP. 

Punto controverso sarebbe 
invece ancora la solenr.e «di-
chiarazione di gradimento» 
che il governo italiano esige-
rebbe da quello aus tnaco. 
Ambient i vicini al governo 
federate fanr.o nlevare che 
siffatta dif~hiara7ione scuote-
rebbe la po^ibi l i ta di impu-
gnazior.e dell 'acrordo da par
te aus tnaca di fronte alia 
Corte deH'Aja 

g. f. 

Attentato 
a un traliccio 

in Val di Tures 
BOLZANO, 25 febbraio 

Un'esplosione e awenu ta ie-
ri sera alle 22^0 in frazione 
San Giorgio di Brunico, a 1200 
metri circa daH'abitato: un 
traliccio della linea ad alta 
tensione. che dalla cent rale 
de l lENEL di Molini di Tures 
porta verso Brunico, e rimasto 
gravementc danneggiato. 

Dai primi accertamenti ri-
sulta che alle quat t ro basi 
del traliccio i terroristi alto-
atesini avevano collocato al-
tret tante canche per comples-
sivi sei chilogrammi di «do-
narite » 

Vofo deH'assemblea 

Nasce I'Ente 
industriale 
della Sicilia 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 25 febbraio 

All'alba di oggi — dopo an
ni di battaglie operaie e do
po due settimane di vivaci 
scontri e di serrati dibattiti 
al Parlamento siciliano — la 
Regione ha un proprio ento 
pubblico di promozione indu
striale. La legge istitutiva del-
l 'ESPI (cento miliardi di do-
tazione) costituisce un sen-

sibile passu avanti rispetto al 
progetto che il governo di cen-
tro-sinistru (spalleggiato quasi 
sempre dalle desire) voleva 
imporre, e quindi un succes-
so indubbio delle posizioni di 
sinistra, che ha saputo colle-
garsi a forze important! dello 
schieramento tr ipart i te — t ra 
cui i sindacalisti della CISL —, 
provocando una serie dl la-
cerazioni e di rotture anche 
clnmorose all' interno dello 
schieramento di maggioranza. 

Tuttavia nella legge sono 
contenute alcune norme cho 
limitano in modo non secon-
dario il valore del prowedi
mento, e che hanno portato il 
gruppo comunista (a differen
za dei compagni del PSIUP. 
che hanno espresso voto fa-
vorevole) ad astenersl sul vo
to conclusivo, con un'ampia 
motivazione politica 

La legge sancisce innanzitut
to — e si t rat ta della vittoria 
piii significativa delle sinistra 
— la definitiva e totale liqui-
dazione della perniciosa espe
rienza della Societa finanzia
ria siciliana (capitale misto 
Regione privati), che era dl-
ventata un elemento di gravo 
perturbazione della vita poli
tica regionale 

Con la liquidazione della SO-
FIS d stata anche bloccata la 
manovra d.c. tesa a moltipli-
care i carrozzoni 

Terzo e importante succes-
so dell'iniziativa dei comunl-
sti, e stato l'accoglimento, pu r 
t ra vivacissimi scontri, del 
principio che i lavoratori e i 
loro sindacati esercitino u n 
controllo sulle scelte politiche 
dell 'ESPI: in consiglio di am-
ministra7ione dell 'Ente siede-
ranno, infatti — nella propor-
zione di nove su ventun con-
siglieri — i rappresentanti del
le Confederazioni sindacali. 
delle organizzazioni contadine 
e degli artigiani. 

A questo elemento posltivo, 
fanno tuttavia da contrappe-
so due grossi punti negativi: 
1) la possibilita (sostenuta 
non solo dalla DC e dalle de-
s t re . ma anche dal PSU) che 
lTlSPI partecipi — in posizio
ne di minorama — a imprese 
miste con i privati; la clau-
sola e stata preparata su mi
sura per la Fiat, che ha chie-
sto molto danaro fresco alia 
Regione. come condizione per 
I'impianto nell'isola di uno sta-
bilimento di montaggio di au-
tomezzi. Questa clausola, se 
ripetutamente messa in a t to . 
puo con ogni evidenza svuo-
tare il carat tere pubblico del-
lat t ivi ta dell 'Ente, sottoponen-
dolo alle scelte e al controllo 
dei gruppi privati; 2) il rim-
borso al 93 per cento del va
lore nominale delle azioni del
la SOFIS (e delle numerose 
aziende collegatej detenuto 
dai privati. e che devono ne-
cessanamente rientrare in pos-
sesso della Regione per il tra-
sferimento all*ESPI, che ha 
capitale interamente pubblico. 

Tale valutazione e estrema-
mente e ingiustificatamente 
generosa: il fallimento della 
attivita della SOFIS ha note-
volmente abbassato il valore 
del capitale azionario della So
cieta, posto ora, con la legge, 
in liquidazione (secondo le va-
lutazioni piu realistiche, 11 va
lore effettivo sarebbe circa il 
50 per cento del valore no
minale) e quindi il r imborso 
con una defalcazione del 7 
per cento appena si riduce a 
un grosso regalo (oltre due 
miliardi) alia Fiat, all 'ENI e 
alia Montedison. Malgrado tut
to, per6, i comunisti sono riu-
sciti a far risparmiare alia Re
gione alcune centinaia di mi
lioni: il disegno orlginario del 
govemo era infatti quello di 
rimborsare gli azionisti priva
ti alia pari! 

g f. p. 
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