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E 
TEAM 

DEL GIORNO 

«Italia prolifica, 
in piedi!» 

P IANIFICAZlOiNE dclle na-
scite e controllo individua

te: due aspctti di tino stesso 
problcma, di cui non dovrcm 
mo ncppure far cenno, perche 
l'.irt. 553 del Coclice Penale e 
«Ii artt. 112 c 114 del Testo 
Unico di Puhblica Sicurc/7a vie-
tano, con la minaccia di pene 
severe, la propaganda «contro 
la procreazione ». La nostra Re
pubblica e ancora oggi, nel 1967, 
vincolata d.illo slogan mussoli-
niano « Italia prolifica, in pie-
di! » e dalla conce/ione fascista 
ilclla madrc « f.itmic di etoi ». 
Intanto, il rnoiulo si nniove. Si 
disctite alia I'AO sol rapporto tra 
la fatne e il verii^inoso auinen-
to dclla popola/ionc. 

A Santiago del Cile nci pros-
bimi giorni si ruinira una com-
missione della Organi/zazione 
Mondiale della Sanita: all'ordi-
ne del giorno la pianificazione 
familiare, che e appunto un pro-
blema mondiale, a livello degli 
Stati. Su qucsto argomento, l'lta-
lia non si csprime e, sc lo fa, 
lascia dire al suo rappresentante, 
come e avvenuto nel 1965 ul-
1'ONU (quando fu messa ai voti 
la proposta di far rientrare nei 
compiti dell'OMS la consiilenzj 
per la pianiheazione familiare): 
votiamo contro, perche gli ita-
liani sono « natalisti per tempc-
ramento >>. Gli italiani o i dc* 

Due proposte di legge, larga 
niente unitane nelle lirme, sono 
da tempo insabbiate in Rirla-
niento; se procedessero spedita-
mentc, potrebbero risolvere il 
problcma del controllo indivi
duate delle nascistc, che oggi av-
viene, in Italia, ma clandesti-
namente. La « pillola » sottoban-
co (in America e usata da die-
ci milioni di donne), gli altri 
mezzi anticoncczionali — e la 
conoscenza invece dell'ignoran-
za — possibili soltanto per i 
ceti abbienti, p>u di mezzo mt-
lione di aborti clandestini, spes-
so realizzati in modi cosl bar-
bari da procurarc la morte, ogni 
anno, a 15 donne su millc: que-
sta e la situazione oggi, vetgo-
gnosa e pericolosa da un pun-
to di vista sociale, ma anche 
morale. 

1 democristiani d.\ quindici 
anni «>i oppongono aH'alK>lizione 
dclle leggi fasciste (e di questa 
realta) in nome di principi che 
sempre piu si rivclano insoste-
nibili c che vengono discussi 

nelle loro stesbe file. «Non si 
puo iinporre la morale cnstiana 
con i carabinicrt » — disse una 
volta una teologa, aperta alia 
neccisita di aggiornare la legi-
sla/ione dello Stato per la fa-
miglia. Oggi e tnutato anche 
rattcggiamcnio dclla Chichi: nel 
novembre 1965 alia Conferen/a 
episcopale di Bombay e stato 
preso in esame il problcma del
la pianificazione delle n.tscite 
su scala mondiale, che indub 
biamente pesera nelle decisioni 
di Paolo VI; il fine della fami-
glia — dopo il Concilio — non 
e piu soltanto la procreazione, 
e la maternita non e Tunica fun-
zioiie della donna; il concetto li 
« hberta tli toscien/a » si e infine 
fatto strada, contro le intransi
g e n t e contro le imposi/ioni. 

11 parere espresso dal pro
fessor Sganga all'apposita com-
missione del Ministero della Sa
nita, favorcvole all'abrogazione 
delle norme fasciste e a una 
« liberali/za/ione guidata e con-
trollata » degli anticoncczionali, 
e un incentivo nuovo ad aflron-
tare e finalmente risolvere la 
questione in sede parlamcntare 
Coloro che sono preposti alia 
salute pubblica danno cioe una 
indica/ione precisa al legisla 
tore sulla necessita del controllo 
individuale delle nascite anche 
per il noMro Paese: I'accogliera 
il partito di maggioranza? 

Kliminarc il «dovcre di pro-
crc-are» c un'csigen/a sempre 
piii sentita dalla morale sociale, 
che si evolve e matura. Vuol 
dire — affermava 1'illustre me
dico Pierre Bourdieu cjuando in 
Prancia era in corso una batra-
glia analoga — togliere alia don
na il peso della fecondita coatta, 
che e tutto su di lei, prima, 
durante, dopo la nascita dei li-
gli; e vuol dire Hbcrare la donna 
da una preoccupazione primor-
diale, che le permettera di sce-
gliere veramente il suo lavoro, 
che favoriri Peducazione dei fi-
gli e che diminuira la delin-
quenza minorile. Significa anche 
eliminare una piaga sociale e 
favorite, con un'altra misura mo-
derna, la costituzionc della fa-
miglia non piu basata sul caso, 
ma su una libera e responsabile 
scelta anche del numero dei figli 
da accogliere, da far crescere, da 
educare con sercno affetto. 

Luisa Melograni 

Vecchie corone 
e nuovi re 

UNA VICtNDA comunquc 
squallida c a conti fatti 

di rrnuissimo intcressc ha por-
tato alia nbalta della cronaca 
(«c rosj - nera») la signurina 
Maria Beat fire Savoia. I roto-
calchi spccializzari in case re-
gnanti (cd ex - regnanti), i set-
timanali fcmmimli, ccc. si sono 
buttati a capohtto suWaffare. E' 
stato <coperto un altro pcrsonag-
gio dclla cafe iocietv. I s«rvizi 
strappacore. le toro si sprccano. 
C c ancora un'Itaha areaica, fatta 
di buonc c disarmare massaie pic-
coIo-borgheM, di ufficialt c sot* 
tufficiali in nensione, e via dicen-
do, che qucsto caso, forse, an
cora puo commuovere. Ma la 
nostra societa e senza dubbto 
moho piu avanti. Prcndiamo, per 
esempio, un giovanc nato negli 
anni "40: tino a ieri, chi fosse 
Maria Beatrice non lo sapeva 
ncppure; la «piccola rivolvera-
t«» (o le «piccole rivolvera-
te») di Midnd non gh fara 
dawero sentire questa laaina 
come una coipa \x> ha cap-.to. 
naturalmentc. la Ntampa di con 
tro-MniMra, che per ceni a-peiti 
ticne un atteggumento diver>o 
da qucllo niguuln^o c lamente 
vole della presse du cotur Non 
mancano, qui, le imverenze, gli 
sfotto. Con un ccrto compiaci-
mento, si insiste sul fatto che la 
signorina Maria Beatrice e rima-
• u in fondo « una ragazzotta», 
•i ironizza sulle sue poesiole 

(pare che una suonasv ci^l: 
Dull'alto di queste scale / mi 
gusrda la professorcssa di piano 
I e mi dice con voce nasale I 
* Bcalrnc, vada piano »). Vedete 
dunque come siamo spregiuJi-
cati, ammiccano questi giornali 
* progTessivi » abbiamo la Re-
pubbb'ca, siamc un paese libcro 
c rifoimatore, nessuno al monJo 
puo impcdirci di taccre. \ \ v 
ghamo fusugare i costumi e !i 
fuMighiamo. anche chianiaado -n 
cauva I) ci-vndotta di una prin 
opessa di »angue reale E bravi' 
Moderiamo, tuttavia, gh enui 
siasmi: il fatto e che in Italia, 
vivaddio, la monarchia dei i>a-
voia non e prii niente; ct sono 
penb altri poientati (la FIAT, !a 
Montedison, la Pirelli, la Feder-
consorzi, tanto per citare a caso) 
e altre dinastie (gli Agnelli, i 
Piaggio, i Pesenti, tanto per far 
qualche nome). Ebbene, tutti »b-
biamo letto, qualche volta. ser-
vi7i giornalistici su quc^n potcn 
t.m. su quote modcrne dina^r.e 
E ci c quasi sempre vmhrato di 
legecre, con i nomi caml^iati un 
*crvi7io, mcttumo. di ( J y i (i! 
>cttimanale dei vedovi della m«> 
narchia) su Baldovmo e Fahiola 
C e poco da sfottere: i re cam 
biano, ma di fronte a loro il tono 
rcverenziale non muta, nessuna 
ironia e possibile. Ncppure ai 
giornalistt del centro-sinistra. 

Mario Ronchi 

Una campagna che place alia DC e alle destre scatenata dalla stampa d'«informazione » 

Parlamento malato 
Tutto converge nel tentativo di far credere che il Par
lamento sia oggi il « grande malato », che al suo difet-
toso funzionamento si debbano attribuire tutte le 
avarie del sistema, che basterebbe sottrargli un po' 
di competenze passandole al governo perche di colpo 
cessino gli scandali, rifioriscano le pubbliche liberta, 
ci si elargiscano leggi perfette. Ma e proprio vero ? 

Medicine 
sospette 

« Davide Copperfield » ispira Pieraccini — Un anno di discussione sul Piano per la prepotenza del governo — Perche si fanno 
leggi inapplicabili — Guai a chi tocca il bilancio — Le maiinconie di La Malfa — Che cosa vorrebbero i costituzionalisti di destra 

Nel « Uavtde CoppcrHeld » 
compare a un certo punto un 
curioso personaggio di avvo-
cato che, come i lettori ri-
corderanno, giustiflca la pro
pria riluttanza a concedere 
aumenti di stipendio con la 
necessita di non scontentare 
il socio. In realta, si scopre 
poi che questo socio e come 
se non esistesse e serve solo 
da pretesto per lo scaltro av-
vocato. Ora anche il governo 
di centro-sinistra si 6 fabbrt-
cato un « s o c i o » , da utiliz-
zare ogni volta che vi sara 
da dire no ai lavoratori o a 
proposte economiche diverse 
dalla linea ufliciale: 6 il pia
no Pieraccini, approvato la 
settimana scorsa alia Camera, 
e in attesa di essere discusso 
al Senato. Per fabbricare que
sto bel ritrovato — e ?nco-
ra non siamo che a meta del 
lavoro — il governo ha impo-
sto ai deputati, tra commis-
missioni e aula, quasi un an
no di estenuanti discussiont. 
Questo perche si e voluto per 
forza farlo approvare sotto 
forma di legge, da parte di 
un governo e di una maggio-
ranza che nello stesso tempo 
rimproverano al Parlamento 
un presunto eccesso di zelo 
legislativo. 

Un tema 
di moda 

Questo bell'esempio di coe-
renza puo servire di introdu-
7ione — soprattutto per in-
tenderne la sottile pretestuo-
sita — alle critiche apoca-
littiche mosse da certa stam
pa e da certi ambienti poli-
tici alle disfunzioni del Par
lamento. II tema e di moda. 
Ce lo scaraventano addosso 
tre volte la settimana gli edi-
torialisti del Corriere della 
Sera, della Stampa, della Na-
zione, del Resto del Carlino. 
Affligge, incontrandone le 
simpatie. i sociologi in vena 
di • semplificare » le istitu-
zioni. come Giorgio Galli — 
che in base ai sunt principi 
si spinee fino a trovare assur-
da I'esistcnza del PRI — e 
insieme afTascina Ton. La 
Malfa. segretario del partito 
classiflcato superfluo. Tenta 
il scttore « ministeriale » del 
PSU. Si fa assumere dalla 
DC come un punto ccntrale 
di ripensamento politico e 
ideologico. e a ragione, per
che cosi lo si ofTre una occa-
sione d'oro per accantonare 
ogni responsabilita della cat-
tiva sifua7ione in cui versa 
lo Stato repubhlicano: e prc-
scntarsi an7i come paladina 
di nucllo « svecchiamento » 
i<=titu7ionaIe invocato in pri-
mo luogo — vedi che comhi-
na7ione — dalle forze piu 
vecchie. idealmente e politi-
camente. che esistono in Ita
lia. Di qui le mille idee di 
riforma. che spaziano dai re-
golamcnt: del le Camere aHe 
stesse leggi elettorali. Tutto 
converge nel tentativo di far 
credere che il Parlamento sia 
ogci il « erande malato ». che 
al suo difettoso funrionamen 
to <;i dehhano attribuire tutte 
le avarie del *i<=tema. che ba
sterebbe <=ottrar!ili un po* di 
competen7e pa-^sandole al co-
verno porcho di colpo ccs^ino 
gli scandali. rifioriscano le 
pubbliche liberta. ci si elar
giscano leggi perfettis<;imc. 

Ma e proprio vero? Recen-
temente. su queste colonne, 
abbiamo riportato un'in'.crvi-
sta del compagno Ingrao. in 
cui si chiariva con grande 
efneacia il fondo politico del
la questione. Ci limitercmo 
percio soltanto a ricordare 
alcuni momenti di vita par
lamcntare che mcttono in 
luce, a volte clamoro<;amen-
le. PasMirdit.i di ccrto criti
che e di certc pretese E c<v 
minciamo col riflettere anco
ra sulla vicenda del piano 
Pieraccini, prescindendo dai 
molti aspetti grotteschi che 
Phanno contrassegnata. Il pri-
mo governo Moro, con la par-
tecipazione dei socialists si 
costituisce alia fine del 1963, 
avendo tra l e sue fondamen-

tali finalita programmatiche 
l'elaboraxione di una politica 
di piano. Tuttavia bisogna at-
rivare al giugno del 1DG5, 
cioe due anni e mezzo dopo, 
perche il progetto Pieraccini, 
venuto a sostituire il proget
to Giolitti, superi 1'esame del 
Consiglio dei ministri e vada 
in Parlamento. E i triholi non 
sono finiti. La commissione 
Bilancio pu6 infatti comin-
ciare a discutcrne solo nel 
marzo del I960, non per pi-
gri?ia o lungaggini regola-
menlari, ma perche si tratta 
di tin progetto fatto male, 
sulla base di calcoli sbagliati, 
e finche il governo non li 
rifa. e giocoforza lasciarlo 
« senrrere », « slittare ». A 
complicare maggiormente le 
co=e, subentra poi la testar-
daggine del governo nel vo-
lertie l'approva7ione per leg
ge. quando una mo7ione sa-
rebbe stata piu corretta e 
avrehhe permesso un cammi-
no assai piu sbrigativo. Pri
ma conclusione: il vituperato 
meccanismo parlamentare qui 
non e'entra proprio per nien
te. Seconda conclusione: il 
tempo che si e perso si 6 
perso solo per gli intrighi, i 
contrasti e la prepotenza del
la maggioranza di centro-
sinistra. 

E del resto il piano Pierac
cini puo perfino ritenersi pri-
vilegiato, se si pensa ad altre 
leggi * qualificanti » del cen
tro-sinistra, come 1'urbanisti-
ca e 1'ospedaliera, divenute 
anch'esse celebri come sim-
boli non solo dell'arretramen-
to conservatore del governo 
ma anche della sua palmare 
inefficienza. Ecco infatti un 
altro grosso mito da sfatare: 
la « concretezza » dell'Esecu-
tivo, che in realta non esiste 
s c non nei sogni o nei disegni 
di chi vorrebbe allargarne i 
poteri a spese del Parlamen
to. Quanti ministri si sono 
awicendati a « studiare » la 
riforma della PubbUra ammi-
nistrazione? Se n'e perso per
fino il conto, ma la riforma 
non e ancora venuta. nono-
stante che i vari governi aves-
sero chiesto e oltenutn la de-
lega per potcrvisi dedicare 
anima p corpo. Mancando la 
legge organica, fiorisce inevi-
tabilmentc la serie delle « leg-
g i n e » . cioe delle leggi par-
ziali: chi osera accusarne il 
Parlamento? Ed e> forse per 
colpa del hicameralismo stan-
co che il minisfro Gui non ha 
ancora presentato al Consi
glio dei ministri il progetto 
sulla scuola secondaria supe-
riore? Se un giorno si fara 
la storia del rapporto tra po-
fere leaislativo e pofere ese-
cutivo in questi vent'anni di 
predominio de. ivi inclu<:o 1'at-
tuale equilihrio — o squili-
brio — politico, verranno 
fuori delle cose incredihili. 

Un aborto 
giuridico 

Scegliamo a caso, dal mue-
chio, la legge del centro-sini
stra sui patti agrari. che il 
Parlamento ha dovuto appro
vare con una macciorar.7a 
che prctendeva di difendere 
fin le virgole del te*to gover-
nativo. perche non «i turhas-
<;ero cli accordi interni della 
coaIi7ione Rene, quella leg
ge. che vole \a <:nncire contem-
poraneamente il <niperamen-
to e il mantenimento della 
me77adria. e ri^ultata o\-\ia-
menfe un aborto giuridico. 
inappl icable , che ha richie-
sfo un intero anno di trat-
tative fra le parti, sfociato nel 
lodo Re^livo rhe favori=ce 
i proprietari Sicche ogni. al-

i l'interno del contro xjni>tra. 
e'e chi reclama una !ec:ge di 
• interprota7ione » per porre 
fine ad una *itun7iono ai«ur-
da Ma piu a^surda ancora e 
la richiesta: una lecge per 
spiecare una legge! 

E prendiamo il prowedi-
mento sugli Enti di sviluppo 
in agricoltura, del 1965. An
che qui il governo, ignoran-
do i rilievi dcll'opposizione, 
aveva voluto riservarsi la fa-

colta di emanare con regola-
mento le norme per il fun
zionamento dei Consigli d'am-
ministrazione. Ma il termine 
del 2G luglio 19G6, fissato dal
la legge, e scaduto senza che 
si provvedesse, e i richiami 
della Corte dei Conti — co-
si prontamente accettati quan
do si tratta di regolare gli 
stipendi dei lavoratori — so
no stati finora ignorati. Con 
questo doppio risultato: di 
porre in stato di illegality i 
vecchi Consigli e far spen-
dere all'erario 36 miliardi 
all'anno senza giustificazione. 

Colpa del meccanismo par
lamentare? O colpa della mag
gioranza, che voleva spartir-
si i posti negli organismi di-
rigenti ma non e ancora riu-
scita a mettersi d'accordo? 
Gli intimi assicurano che lo 
on. La Malfa — sempre piu si
mile all'Herzog del romanzo 
di Bellow nella patetica ma
nia di scrivere lettere a tutti 
e su ogni cosa — trovera mo-
do, una volta o I'altra, di far 
conoscere il suo pensiero in 
proposito. E sara certo un 
gran giorno. Ma per il mo
menta egli ci consentira di 
continuare a guardare con 
molt a diffidenza le prediche 

e le proposte, da lui strana-
mente condivise, che vengono 
dal Corriere della Sera. Per
che non e vero cue il Parla
mento paralizza il governo; 
e vero esattamente il contra-
rio. L'abbiamo scritto sopra, 
e crediamo di averne fornito 
qualche prova. Sono gli intri
ghi, i contrasti e la prepo
tenza della maggioranza di 
centro-sinistra a impedire 
quel corretto rapporto con 
l'opposi?ione che e la sola 
chiave perche il sistema par
lamentare funzioni efficace-
mente. Non esistono soluzio-
ni «tecniche > a un problcma 
che e soltanto e squisitamen-
te politico. 

Quale 
controllo? 

Si dice: bisogna deconge-
stionare il lavoro legislativo 
delle Camere. Ma la soluzio-
ne proposta non e quella, 
scritta nella Costituzione, del-
1'attuazione regionale, che li-
bererebbe efTettivamente il 
Parlamento nazionale da una 
serie di impegni onerosi. No, 
si propone solo di trasferire 

aU'Esecutivo una maggiote 
porzione di competenze, « de-
legilicando », cioe attuando in 
forma di regolamenti molte 
di quelle disposizioni che ora 
richiedono sanzione di leg
ge. Cosl accresceremmo in
sieme il prepotere del gover
no e le conseguen7C disastro-
se di questo prepotere. Si di
ce: in questo modo il Par
lamento vedrebbe rafforzata 
la sua funzione di controllo. 
Quale controllo? Ma se tutto 
viene predisposto in anticipo, 
e e'e una maggioranza che 
impedisce all'opposizione di 
modificare il bilancio, cioe 
l'atto fondamentale dello Sta
to, perfino nelle singole voci 
di spesa. Ma se i conti della 
Federconsorzi non sono stati 
ancora presentati, nonostan-
te il governo avesse preso lo 
impegno solenne di farlo en-
tro 1'ottobre di due anni fa. 
Ma se il Parlamento, di fat
to, non e rappresentato in se-
no agli organismi europei, 
dove si prendono decisioni 
vitali per lo sviluppo del pae
se. E non parliamo, per cari-
ta di patria, delle mozioni, 

interpellan/e e interroga/io 
ni; per avere rispnsta dal go
verno, i parlamentari devo-
no aspettare niesi e perfino 
anni. 

II lamentato distacco della 
societa civile dalla societa po
litica richiede, per essere col-
mato, una crescita di demo-
crazia reale, un aumento del
la partecipazione popnlarc, 
un niolliplicarsi dei centri di 
sollecita7inne c decisione dal 
basso. Quello a cui vorrebbe
ro arrivarc tanti curatori del 
Parlamento « malato » e in
vece una modifica in senso 
autoritario del nostro siste
ma ccsiitimonalc c politico; 
cioe il senso nel quale spin-
gono i processi di concentra-
zione sempre piu forti nella 
vita economica del paese. Ec
co perche bisogna essere av-
vertiti che dietro alio slogan 
« piove, parlamento ladro > 
che manda in solluchero i 
giornali della destra padro-
nale si nasconde un imbro
glio e un pericolo. 

Massimo Ghiara 

Mons. Casaroli 
rientrato 

dalla Polonia 
MoiiM;4iior Agn'-tino C.is.noli. 

sottosfHiL'ttirio pi-r {ill alTari ec 
cli'si.i^tici straoidiiuiii. e nen-
ti.ito icn in .ii'ico a Hom.i dalla 
I'oloma. <io\i' lia cnmpiuto ann 
visita nella p.utL' noi d oi-i itlcn 
tale del p.ii"-f 

Al ^uo an i\o nil iRiiipoito di 
Kiumicinn mons Casaioli h.i fatto 
una dicliiara/ioiu> « Non ho 
molto da a>!£iun{!ere — ha (let 
t(» — ri'-petto a qunntn a\fvo 
detto al ntorno dal inio prete 
dente viaujiio in I'oloma si trat
ta. infatti. dello ^oltniiiento della 
•-eionda ra^e di tino stesso pio 
mamma » 

•f Si tiatta — ha pio-e^uito -
di una inissuine di c.nattere pn 
ramentt* eitlesi.istico D.i paite 
Ho\ernati\.i non e .stato Tiappo 
sto alcun Ostacolo al MKI svol 
pimento: e'e stato an/i tin atteg 
Cinmcnto di deferen/a e d ainto 
Non e possihile dire. |>er ota. sc 
in seguito ci sara qualche con 
tatto ufficiale con le autorita del 
governo per il rcgolamento delle 
quest ioni che, come e noto. sono 
pendenti nei rapporti tra lo Stato 
e la Chiesa in Polonia; anche se 
non lo si puo naturalmentc esclu 
dere ». 

Con I'intervento del Presidente della Repubblica 

ESALTATOA PARMA EA MILANO 
LINSEGNAMENTO DI T05CANINI 

Commossa celebrazione alia Scala - L'inconfro di Saragat con il Consiglio comunale della cilia emiliana e la visita alia casa natale del maestro 

MILANO, 25. 
A Parma, sua citta natale, e 

a Milano, sua citta di elezione, 
Arturo Toscanini e stata com-
memorato oggi in occasione 
del centenario della sua na
scita. 

La presenza del Capo dello 
Stato e il suo messaggio hanno 
dato alle cerimnnie una ecce-
zionale solennita. 

Picchetti d'onorc schierati in 
Piazza della Scala a Milano: 
generali, uomini di governo, 
sindaci e parlamentari stipati 
alimgressn del teatro per rice 
rere, assieme ai familiari dello 
scomparso. Von. Giuseppe Sa
ragat: sfilata di personalitd e 
di signore eleganti (per quanto 
Vora lo permettesse): agitarsi 
di candide mani e di guanti co-
lorati, menlre Vorchestra sca-
ligera intona I'inno nazionale 
e il Presidente prcrMc posto — 
pochi minuti dopo le 10 — di 
fronte ai microfoni. 

Aprendo la celebrazione to-
scantniana, Saragat ha esaltato 
con alle parole la figvra del 
Vartista e del palrinta. Egli ha 
detto. tra Valtro: «Toscanini 
apparliene a quella nobile 
schiera d\ unmini. la cm forte 
personahta wlelletluale e inse 
parahile dal dtxprezzo per tutto 
cin che r rr.oralmpnte tqvnbile. 
c inseparable dall'impeqno 
contro ogni insultn alia qiusti 
zia e contro ogni offesa alia 
rerita e alia liberta. 

< In un mondo in continuo 
traraglm e mmacciato dalle 
forze del male non $ lecito ad 
alcunn, sia esso artista. scien 
:iatn. letterato. filasofo. o uomo 
la cut rita <i srolqa nella d> 
qm1n*n mitde'-lia rfi tin oscura 
larnrn qxuitiriiann. nnchtudersi 
nel propria cnmpito particn 
lore Ma tanto pn'i un apertr, 
impegno c dnrern<o per lintel 
Icltuale, il cm compitn portico 

I lore e. appunto, la difeta di cin 
che r unirersalmente umano. 
Che cosa sono infatti Varte, la 
scienza, la letteratura, la Jilo-
sofia. se non un approfondi-
mento delVumano, se non una 
esallazione della vita in tutte 

le sue specificazioni e, in pri-
mo luogo, in quella spectfica-
zione suprema che e la mora-
lita, ossia la liberta? Rifulgono 
percio di vivida luce le figure 
di quegli artisti. di quel lette-
rati, di quegli scienziati. di 
quel filosofi che, durante I'im-
perversare dei totalitarismi. 
hanno mantenuto fede, in pa
tria o in esilio, alia loro mis-
sione di portatori e difensori 
dei piit alti valort umani. To
scanini fu uno di questi uomini 
e percio lo onoriamo a nome di 
tutta la nazione ^. 

Scroscianti applausi hanno 
accolto il messaggio del Presi 
dente della Repubblica. 

Viene spontaneo ricordare 
(come ha fatto il maestro Ga-
vazzeni direttore artistico della 
Scala, atl'inizio del suo discor-

so) che forse tutto questo 
avrebbe infastidito Toscanini. 
Si sa bene che, nel '46, inaugu 
randosi la Scala risorta, I'odia 
del maestro per i discorsi uffi-
ciali arrivo a tal punto da proi-
bire la parola av'allora sinda-
co Greppi. Comunque Gacaz-
zeni ha sottolineato i meriti sto-
rici di Toscanini: poi la * pa
rola » c passata all'orchestra e 
al coro che — diretti'dal mae
stro Antonino Votto — hanno 
intonato il verdiann Te deum c 
I'inno delle nazioni, scritto da 
Verdi per VEsposizione univer
sale di iMndra del JSC2, sui ver-
si altisonanli di Arriqo Boito. 

Subtto dopo. il Presidente 
Saragat ha lasciato Milano m 
automobile, diretto a Parma 
dote, nel pomeriggio ha pre-
senziato alle altre manifesta-

zmni m programma 
11 Corteo prestdenziale ha 

raggiunto Parma verso le 13. 
Saragat si c prima recato m 
prefettura, ore e stata servita 
una colazione, poi e stato rice-
vuto in municipio. 

L'incontro tra il Presidenie 
e il Consiqlio comunale di Par
ma. con la sua magqioranza for 
mala da tutti i partili laid f/i 
sinistra, e stato piii cordiale 
che protocollare. A nome della 
citta, darantr a tutti i sindaci 
della pmrincia che cinqeraro 
la fascia tricolore e al smdaco 
di Lubiana. citta qenellata con 
Parma, il smdaco linlda^si ha 
salutata il Presidenie e ha ri 
cordato come Toscanini sia. co
me uomo e come artista. il rem 
figlio di questa citta che ha co-
nosciuto le lotte e le barricate 

Ordigno a l quarto piano di un edificio 

Attentato dei neonazisfi 
al centro di Bolzano 

Nessuna vittima ne feriti, ma molti i danni — La dinamite in 
un palazzo delNNA abitato da numerose famiglie 

BOLZANO. 2-1 
Un nuovo atto di terrorismo 

e stato compiuto sta«era \er«o 
le 22.45 a Bolzano in uno Ma 
bile di piazza IV No\cmbre. 
di fronte alia sede del Coman 
do del quarto corpo d'armata 
I dinamitardi hanno preso di 
m;ra ledificio dell'INA, nel 
l'ala do\e si trovano otto ap 
partamenti privati. 

La deflagrazione ha seoper-
chiato il tetto del palazzo e 
ha fatto croUare una parete. 
Lo spostamento d'aria ha spa-
lancato le porte degli appar-

tamenti. pro\ocando il panico 
tra le famiglie che abitano nel 
lo stabile. I vein delle fine«tre 
rhe si afTacciano nella piazza 
«ono andati in frantumi Per 
fort una non si rogiMra nossun 
fento 

L'ordicno ' a \ c \ a una consi 
sten/a — come e stato stabihto 
dagli artif icin del comando 
della logione oVi carabinien — 
di 7 8 chili di dinamite. La 
bomba, che era regolata con 
un congegno ad orologeria. 6 
stata collocata sulla rampa del
le scale tra il quarto piano e 

la soffitta. 
Uno degli inquilini dello sta

bile (nellala do\e e awenuta 
I'cspioMone abitano otto farm 
glir) si c imbattuto per le sea 
Ic \erso le 20 15 in tin £io\ano. 
di bassa statura. biondo \o 
stito eleganH m« nto « L'ho «e 
pinto fon lo st<u.irdo mentre 
saliva — ha raccontato I m-
quilino — ho \isto che ha rag
giunto il quarto piano, non si 
6 fermato e non ha suonato ad 
alcuna porta, ma ha prose-
guito oltre il piancrottolo dcl
le abitazioni>. 

per la liberta. 
Rispondendo. il Presidente lui 

ripreso con forza questo tema: 
< Accanto ol tributo di onore 
alia memorta di T< scamni — 
ha detto — la mia visita a Par
ma viml rendere omagqio alia 
citta. alia sua pnpnluzione, al 
le sue nobtli memorie. alia <-«-
rtlfo. soprattutto alle i irtii po 
triottiche e alio spirito di li 
berth nella sua genie; I ntu pa 
triottiche e spirito di liberta 
efficaccmente docwnen'nii <• 
simboleggiatt — come lei. »i 
qnor snmmo. hn /;iu-inn en'e 
ricordoto — dalln iredii'fUo 
d'oro di cm si fteqm i\ 'nun 
qonfalone V.' « quest a nf'.-i 
che io rivolgo il min fervid i 
saluto e con esso iz saluio del 
I Italia » 

Alle 15,30, il Presidente della 
Repubblica si c recato a lior-
QO Tanzi. nella casa O'I TOMM 
nini. ora trasformata in museo. 

Sella stanza ore nacque il 
musicista 11 sono i ritratti del 
maestro, dipinti dal Rtctti e 
dal Grasto. e quelli ai Verdi, di 
Debussy, dei suoi avion pre-
feriti, Vautoqrafo del FaMaff. 
gli oggettt familiari di \\a<tner 
donati a Toscanun dalla fir.lm 
del compr>sitnre. S"Ue altre 
stanze, gli altc^tali e i d>nlo 
mi — tra cui spicca la per 
gamena dell'oTchcsira di l^rae 
le (che egli dire^se quando m 
Italia si faceia dell'anti-emiti 
smo), e la tr.rga * Aqainst lit 
tier ». Ci Contra Hitler >). do 
nataqli da un'orchestra amen-
cana — i vest it i e sopra. nel 
ripostiglio. la discoteca coi la 
vori diretti dal maestro 

Terminala la visita. il presi
dente ha lasciato la citta in 
nereo. lj* manifcsiazinm to 
scanimoiic soro qmndi culmi 
note, m scrata, m uu qrunde 
concerto al Teatro Regio cm 
hanno pc.rtecipalo lorcte.stra 
e il coro della Scala assieme al 
coro della citta di Parma II 
concerto, diretto da Antonino 
Votto comprendeva musiche di 
Verdi, di Wagner, di Catalani 
ed & stato accolto con un m-
iisso di applausi. 
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