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t TEMI-
IML GIORNO 3 

Modificare 
il collocamenlo 

IL PROBLEMA dell'occupa-
zione e oggi al ccntro delle 

lotte del lavoratori. Anche in 
questo senso ha grande attua-
lita la proposta di legge del 
PCI per nuove norme sul col-
locamento. Si tratta di porre fi
ne ad uno stato di cose carat-
terizzato da una specie di « trat
ta » dei lavoratori compiuta an
che da grandi aziende che re-
clutano mano d'opera in modo 
discriminate, spesso con pro-
prie agenzie. acuendo cos! il 
disagio della mano d'opera che 
torna ad aflollare sopratutto lc 
pia/ze dei centri del Mezzo-
giorno. 

E' sempre piQ stridente, 
inoltre, il contrasto tra un col-
locamento di tipo burocratico 
ed assistenziale e le mutate ca-
ratteristiche del mercato del la-
voro. Non possono essere, quin-
di, ulteriormente rinviate orga-
niche riforme delle attuali nor
me che poggiano su criteri pa-
ternalistici ed autoritari, specie 
per quanto riguarda la funzione 
dei collocatori. Ed e altrettanto 
urgente l'abolizione delle richie-
stc nominative che largo spa-
zio offrono alia discriminazione, 
anche perche operanti in assen-
za di norme e di strumenti di 
controllo che valgano a combat-
tere efficacemente le assunzio-
ni abusive. 

I punti essenziali delle nuove 
norme che i comunisti propon-
gono sono: 1) l'inserimento del-
la rapprescntan/a sindacale dei 
lavoratori nella gestione del col-
locamento, attraverso una com 
missionc istituita in ogni ufficio 
comunale, ilouta di poteri circa 
le decision*! stillc graduatorie e 
le autoriz?anoni per l'avviamen-
to al lavoro; 2) abolizione del-
la richiesta nominativa, limitan-
dola ai familiari, al personate 
dirigente, ai domestici; 3) seve
re penalita contro tutte le as-
sunzioni abusive. L'obbligo del-
la richiesta numerica per tutte 
le assunzioni comporterebbe na-
turalmcnte anche la modifica dei 
criteri di scelta nci quali do-
vrebbero prevalere la spccializ-
7azione e la qualified professio-
nale, le esigenze tecniche, insie-
me al carico di famiglia e al 
periodo di disoccupazione. 

E* questo un provvedimento 
che — malgrado l'urgenza — 
il centra sinistra si rifiuta di 
discutere, mentre esso permet-
terebbe non solo di aflrontare 
it problema nei suoi termini piu 
immediati ma aprirebbe la stra-
da a piu profonde riforme de-
mocratiche nei rapporti di la-
voro. 

Alfio Caponi 

A 24 ore dal trip I ice voto di <« fiducia » 1 

II vicesegretario 
della DC attacca 

il PSU e il governo 
Forlani definisce «deludente» I'azione del centrosinistra e ne incolpa 
gli alleati - Oggi La Malta, Ferri, Ingrao e Luzzatto si riuniscono da Parri 

per preparare I'appello di solidarieta col popolo greco 

Vivace dibattito al Congresso deirAssociazione Italia-URSS 

Nei comment! della stampa 
governativa e « d'informazio-
ne » si notava ieri una gran
de fretta di considerare liqui-
dato, con il voto di fiducia al 
governo, raffare del SIFAR: 
tipici in questo senso i giu-
dizi del Corriere della Sera 
e della Stampa. Ma piu di un 
dubbio corre a questo propo-
sito negli stessi ambienti di 
maggioranza, dove non slud
ge che il triplice ricorso alia 
fiducia ha fornito un'ulterio-
re prova di debolezza da par
te del centrosinistra, senza 
che esso, d'altra parte, sia ser-
vito a cancellare il contrasto 
fra i ministri Tremelloni e 
Taviani e le divisioni nei go
verno. La Voce repubblicana, 

pur giudicando positivo l'or-
dine del giorno approvato al
ia Camera, introduce una no-
ta di riserva, riconoscendo 
che questo « non 6 certamen-
te molto, e non cantiamo per 
questo vittoria ». 

In contraddizione con l'ot-
timismo ufficiale, e giunto del 
resto un discorso dell'on. For
lani, vicesegretario della DC, 
fortemente critico verso la 
politica del governo e pieno 
di punte polemiche nei con-
fronti dei partiti alleati; al 
punto che la stessa formula 
di centro-sinistra sembra a 
volte rimessa in discussione. 
Forlani dice che la collabo-
razione fra DC e PSU trova 
conferma « non tanto nei ri-

Entusiasmante assembled 

Riuniti a Milano 
i diffusori deH'Unitd 

della Lombardia 
Napolitano e G. C. Pajetta sottolineano il va-
lore politico della diffusione sistematica del 

nostro giornale 

La « Siberia » 
e I'lnter 

LA NOTTE — il giornale mi-
lanese il cui direttore e 

quello che alPalba piange per
che non siamo tutti campioni 
mondiali dei pesi medi — al
ia partita di calcio per la Cop-
pa dei Campioni ha dedicato in 
prima pagina un complesso tito-
lo geo-politico: «Siberia! grida-
va un interista ai bolognesi che 
tifavano bulgaro ». Bisogna rico-
noscere che e un titolo attraen-
te: fa venir voglia di sapere che 
diamine e successo a Bologna, 
perche, al massimo, gli ingenui 
pensavano che se i tifosi bolo
gnesi hanno dawero tifato per 
i bulgari, lo hanno fatto per 
vecchi — e non importa se giu-
stificati o no — risentimenti ver
so I'lnter. 

Niente di tutto questo: tifa
vano per il CSKA in base agli 
ordini della centrale del comu-
nismo internazionalc (come dice-
va Foster Dulles buonanima e 
come dice ancora oggi Nutrizio): 
il PCI non solo aveva ordinato 
di tifare per il CSKA, ma ave
va anche — santo cielo, questi 
comunisti lc pensano proprio 
tutte! — fatto rapidi corsi di 
lingua bulgara, che e nororla-
mente poco facile, perchd non 
•olo si tifasse, ma si tifasse in 
bulgaro. 

Da una parte questo apprez-
zamento delle nostre capaciti di 
mobilitazione, di organizzazione 
e di tnsegnamento e Iusinghie-
ro; dall'altra c offensiva: di so-
lito quando ci impegnamo su 
questa strada otteniamo risultati 
piu evidenti; invece questa sto-
ria dei tifosi bulgarizzati Vba 
•coperta solo il quotidiano fasci
st*; gli altri hanno parlato di 
• una prova di sportivita* del 
pubblico bolognese, hanno con-
•iderato l*incontro di calcio quel
lo che era: un incontro di cal
cio, in cui il fatto che I'lnter 
abbia vinto non signifka che la 
patria e grande e immortale co
al come se avesse perso non 
avrebbe signifkato che la patria 
e meschina e moribonda. 

Beh, si vede che alia Notte 
hanno I'occhio piu fino. L'unico 
dubbio che rimane e quello del 
tifo in bulgaro: Hnviato del 
giornale fascist* oonosce il bul
garo? Insomma: e sicuro che i 
tifosi bolognesi gli pirlissero 
bulgaro o ha creduto che fosse 
bulgaro quella tipica frase dia-
letule che i bolognesi rivolgono 
• chi gli rompe le scitole ? 

Kino Marzullo 

MILANO. 4. 
I migliori diffusori dell'Unita 

della Lombardia sono stati pre-
tniati questa mattma al Teatro 
Odeon nei corso di una entusia-
smante manifestazione, alia qua
le hanno partecipato i compagni 
Napolitano e Gian Carlo Pajetta 
della direzione del Partito. 

Compagni che da vent'anni. 
giorno per giomo portano I'Unifd 
in migliaia di famiglie lombar-
de, assieme ai giovani che da 
meno tempo ma con uguale im-
pegno si dedicano a questa atti-
vita tanto importante non solo 
per la vita e il rafforzamento del 
giornale, ma per la diffusione del
la politica del Partito. sono stati 
chiamati alia presidenza, assierne 
ai compagni Napolitano e Pajet
ta. Tortorella. Quercioli. Antelli, 
Pallavicini e i segretari delle re-
dazioni lombarde. 

E' attraverso l'atthita conti-
nua di quattromila diffusori co
me questi che si sono ottenuti que-
st'anno in Lombardia nelle gior-
nate di diffusione straordinaria 
grandi successi con un aumento 
del tronta-quaranta per cento in 
piu delle diffusion domenicali. 
successi — ha rilevato il coni-
pagno Queyioli — notevolmente 
superiori a quelli dcgli ulrimi 
sette-otto anni. 

II compaffno Giorgio Napolita
no ha sottolmeato come la diffu
sione sistematica dell'l/nitd con-
senta di portare in migliaia di 
case le idee del nostro Partito. 
trasformi ogni diffusore nei prin-
cipale propagandista della nostra 
politica. La diffusione dell'Unita 
— che costituisce una delle atti-
vita politiche piu importanti. con-
setite a tutto il Partito di svilup-
pare ed allargare un dialo£o scm-
pre piu vasto con i compagni so
cialist!. con i cattolici. con la 
gioventu, ccn i democratic!, sui 
problemi p;u vivi del momento. 
che sono quelli deH'aggressione 
americana nei Vietnam, del fa-
scismo in Europa. della necessita 
di creare una larga unita di si
nistra per dare un nuovo corso 

Tra grandi applaud delle cen-
tinaia e centinaia di compagni 

che stipavano il teatro, sono stati 
premiati con medaglia d'oro una 
sezione per ogni federazione lom-
barda: la sezione di Seriate (Ber
gamo) che ha una diffusione sta
bile di 130 copie domenicali; la 
sezione di Toscolano Mademo che 
diffonde 228 copie ogni domerrica; 
la sezione di Caccivio (Como) 
che conta 142 iscritti e diffonde 
100 copie ogni giomata festiva: 
la sezione di Rivolta d'Adda (Cre-
ma) con una diffusione di 200 
copie; la sezione Ruggeri di Cre
mona che diffonde 250 copie; la 
sezione Rancio di Lecco che da 
oltre 20 anni diffonde 70 copie 
ogni domenica; la sezione di Mar-
mirolo (Mantova) per valorizza-
re l'opera del compagno Achille 
Negri che da sette anni difforKle 
da solo 120 copie deHT/nitd ogni 
domenica: la sezione Abico di 
Milano. che ha portato la diffu
sione nei nuovo quartiere Degli 
Olmi da 30 a 300 copie; la sezio
ne di Certosa di Pavia che dif
fonde 200 copie ogni domenica, 
raddoppiando la diffusione nelle 
giomate straordkiarie; la sezione 
Villa di Tirano (Sondrio) che dif 
fonde 70 copie domenicali e la 
sezione di Somma Lombardo (Va-
rese) che da vent'anni diffonde 
1N» copie dell'I/nifd 

Le migliaia di compagni che 
ogni domenica portano l'Unitd in 
ogni casa — ha sottolmeato il 
compagno Pajetta concludendo la 
manifestazione — non sono sol-
tanto i «portatori» di una poli
tica. ma gli elaboratori della po
litica del Partito. E' attraverso 
la loro azione, la loro attivita. che 
si portano nelle case, tra i citta-
dini, lc notizie che gli altri gior-
nali non pubblicano. le notizie 
che interessano ncn solo ai co
munisti. ma a tutti i lavoratori. 
ai cattolici che non vogliono la 
guerra e ai socialisti che credo-
no nei socialismo. Proprio in que
sto anno che ci sopara dalle e'.e-
zioni del 1963. nell'anno in cui 
ricorre il 30. armiversario della 
morte di Gramsci e il 50. della 
Rholuzione d'Ottobre. e neeessa-
rio che si estenda maggiormen-
te la gia vasta rete dei diffusori 

sultati gia conseguiti» quan
to « nella possibility che que
sto incontro avrebbe di por
tare un contributo nuovo di 
stability >. Non basta che una 
linea politica sia giusta, essa 
deve essere «efficace» e 
« per certi aspetti la politica 
di centro-sinistra e stata de
ludente ». Forlani rinfaccia 
tra l'altro agli alleati * le re-
sponsabilita ministeriali usa-
te come strumenti di parte » 
(allusioni al SIFAR?) e affer-
ma che se non vi sara « una 
piu ehiara e convinta corre-
sponsabilita a tutti i livelli > 
e «la ricerca sistematica e 
dinamica di una comune stra-
tegia » la formula stessa del 
centro-sinistra * finira per lo-
gorarsi ». Si tratta di un di
scorso che, venendo subito 
dopo l'estenuante sforzo di 
Moro e Nenni per scongiura-
re una crisi di governo sullo 
scandalo dello spionaggio po
litico, ha sollevato inevita-
bilmente una serie di inter-
rogativi. In ogni caso, ripetia-
mo, esso smentisce la linea 
ufficiale che vorrebbe tutto 
di nuovo tranquillo e tutto 
perfettamente chiaro sulla 
barca governativa. 

Nelle file del PSU, la po-
lemica sulla politica estera 
e stata ripresa ieri dall'on. 
Bertoldi, il quale ha chiesto 
che il governo, per quanto 
riguarda il Vietnam, arrivi a 
«una ehiara condanna dcl-
l'intervento armato e della 
mancanza di reale volonta po
litica di arrivare ad un ac-
cordo >. Bertoldi ha aggiunto 
che « non si possono risolve-
re i problemi delPAsia con 
gli schemi americani, ne si 
pud pretendere di imporre 
la civilta occidentale con i 
bombardamenti s la distru-
zione ». 

D'altra parte, 11 ministro Man-
cini ha accennato in un di
scorso alle difftcolta interne 
del partito unificato, parlan-
do della necessita, fra l'altro, 
di superare « le diffidenze > 
e il « congelamento dell'azio-
ne politica che talora serpeg-
gia a diversi livelli >. Com'e 
noto, Mancini non ha mai na-
scosto la sua insoddisfazione 
per l'attuale direzione del 
PSU, e la sua polemica pren-
de di mira particolarmente 
Ton. De Martino. 

GRECIA ii sen. parri e gli 
on. La Malfa, Ferri, Ingrao e 
Luzzatto torneranno a riunir-
si questo pomeriggio a palaz-
zo Madama per redigere un 
appello di solidarieta nei con
front! del Parlamento e del 
popolo greco, da sottoporre 
alia firma dei parlamentari 
italiani che vorranno sotto-
scriverlo. La Voce repubbli
cana ha dato ieri notizia di 
iniziative da parte delle or-
ganizzazioni del PRI per la 
protesta contro il colpo di 
Stato dei generali. L'Unione 
romana sta preparando una 
manifestazione in ricordo del-
1'intervento garibaldino a di-
fesa della liberta greca nei 
1887. Riunioni e prese di po-
sizione unitarie sono awenu-
te, per iniziativa del PRI, a 
Pordenone. Salerno e altre 
citta italiane. 

L'EUROPA DALLATLANTICOAGLIURALI 
L'Europa riacquistera un nuovo ruolo se sapra dare una risposta ai piu scottanti problemi del mondo • Cerroni sotto-
linea I'apporto essenziale dell'URSS e dei paesi socialisti a un nuovo assetto europeo - Interventi del sovietico Lazarev, 
del cecoslovacco Hayek, del prof. Monaco, del francese Jeanson, del prof. Sega e di Anderlini - II saluto di Lattuada 

» 

La prospettiva di una nuova 
Europa. che ritrovi 1'unitd sulla 
base delle sue fradizioni positive 
e assuma un ruolo di progresso 
e di pace nei mondo. ha trovato 
— nei dibattito svoltosi al Con-
gresxo dell' Associazione Italia-
URSS — adesioni significative. 
aprendo un vivace discorso cri
tico e sollecitando apporti ispi-
rati a diverse posizioni politiche 
e culturali. 11 tema c L'URSS e 
1'unitd europea», scelto come 
motivo dominante del congresso. 
che a prima vista poteva sem-
brare azzardato. ha scoperto in
vece — con gli interventi di Pio-

vene. Arnaudi, Codacci Pisanelli, 
del cecoslovacco Hayek, di Cer
roni — una vena di genuino spi-
rito europeo che g\a si volge 
a traguardi reali nell'assetto del 
nostro Continente. Un'Europa che 
voglia bandire I'VRSS e i paest 
socialisti — aveva detto sostan-
zialmente Alatri nella sua rela-
zione introduttiva — si e rivelata 
un'ipotesi artificiosa: era V'xpo-
test della guerra fredda che af-
fidava all'Europa un ruolo su
bordinate nei disegno di egemo-
nia mondiale degli Stati Uniti. ha 
politica di coesistenza pacifica, 
di cui VURSS e stata tenace fau-

trice. ha fatto cadere questa ipo-
tesi, ne ha scoperto le premesse 
e gli obietfiui reah. Si e scoper
to Vorizzonte di una nuova Eu
ropa t dall'Atlantico agli Urali», 
m un processo complesso e con-
traddittorio nei quale un apporlo 
positivo e penetrante e venuto — 
come ha rilevato Piovcne — dagli 
uomini piu avvertiti della cultura 
europea. 

Ma su quali basi oggi si pud 
pensare di costruire una nuova 
unitd europea? II Congresso del-
I'ltalia-VRSS. col suo dibattito. 
non si proponeva naturalmente 
di indicare soluzioni politiche in 

Le responsabilita della sciagura di Longarone 

In un appunto della SADE 

la tragedia del Vajont 

(prevista tre anni prima) 
Uno schizzo della frana con la lurfda anticipazione delle fasi del disastro - Per
che non se ne e tenuto conto? - II ritardo del procedimento giudiziario 

m. gh. 

Palermo: la DC a rumore dopo la defezione di Cangemi 

Consensi all'esigenza di 
un incontro con i comunisti 

II figlio del senatore dc Alessi riconosce fondati i motivi che hanno portato 
I'ex dirigente giovanile a rompere con la DC - Casi di rottura anche a Siracusa 

A t l t t l l l 
Meraziui 

del PCI 
$1 rtcord* al Comllatl r«-

glonall «d • » • Federuionl 
eh* cntro «9fli 5 mafgto «fo-
vrafine arwvadtrs • far ptr-
vtrrira I 4aft » l ttSMraman-
H (M Partito a dalla FGCI 
(raiaaratl, racMati, dorm*, 
ratana, nomaro dalla tatianl 
• clrcall al canto oar cento). 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4. 

La DC palermitana. i suoi 
gruppi di potere sono a ru
more: un dirigente dei gruppi gio-
vanili del partilo — il vice dele 
gato provincial Giulio Cangemi 
— ha resist ito a tutte le prcssio-
ni esercitate su di lui e i suoi 
familiari dai notabili. ed ha corv 
fermato la sua decisione di ab-
bandonare !a DC disgustato dal 
sistema che vi domina. e di ri-
volgersi. «per un incontro pro-
grammatico >. ai comunisti, c per
che — sono sue parole — il dia-
logo con questi. in Sicilia. e la 
unica speranza che un p'ovane 
militante della lotta politica de-
mocratica pud oggi avere». 

n figlio del senatore Alessi. 
Alberto, consigliere comunale del
ta sinistra dc a Palermo, gli ha 
scritto una lettera aperta. che 
stamane vicne pubblicata da un 
quotidiano locale. «Sono vera. 
mente commosso per fl tuo gesto 
coraggioso e per gli ideali che 
lo determinano n tuo travaglio 
e stato ed e tuttora il mio». 
scri\"C Alessi riconoscendo non 
soltanto la fondatezza dei motivi 
che hanno portato Cangemi alia 
rottura con il partito, ma anche 
la legittimita dell'incontro dai 

cattolici con il PCI. definito «un 
partito di tutto rispetto >. 

Altri elementi di preoccupazio-
ne per la segreteria regionale dc 
sono costituiti dai casi del Cata-
nese (la pre>enza a Caltagirone 
del gruppo dei cattolici autonomi
st! di cui ieri s'e parlato sul no
stro giornale) e di Siracusa. do
ve si e ormai di fronte ad una 
aperta frattura nei partito. 

Dalla lista dc. per quest'ulti. 
ma circoscrizione. e stato infatti 
cscluso (non senza contrasti. 
esplosi ieri in seno alia direzio
ne nazionale dc) il rappresentan-
te della CISL Terranova, un sin-
dacalista noto che aveva certa-
mente molte chances. La sua 
esclusione e stata decisa per due 
motivi: la sua eventuale elezio-
ne avrebbe portato a cinque il 
numero dei deputati sindacalisti 
della DC al parlamento sicilia-
no: in ogni caso. la semplice 
sua candidatura avrebbe potuto 
rappresentare una minaccia se-
ria per la pattuglia dorotea di Si
racusa. Terranova. temendo il 
peggio. aveva gia presentato un 
proprio contrasscgno Non si 
csclude che. nelle prossime ore. 
possa decidere di capeggiare una 
lista di dissident!. 

g. f. p. 

Costituita a Bori 
una sezione 

del comitoto greco 
ontifascista 

BARI. 4. 
Un gruppo di universiuri el-

Ienici ha cosUtuito una sezione 
del «Comitato greco di lotta 
antifascista >. Al termine delta 
prima riunione e stato rivoito 
<un appello a tutte le forze de-
mocratiche. che hanno a cuore 
la pace e la liberta, aUe forze 
che Jottano contro la guerra e 
ropprcssione. afftnche si molti-
plichino gli sforzi per sbarrare 
la strada al fascismo che oggi 
ha sparso il terrore nei nostra 
paese .̂ 

«Siamo sicuri — prosegue lo 
appello — che la democrazia 
vincera. perche k) vuole il po
polo greco. k> vogliono, tutti co
lore) che amano la pace e la 
liberta ». 

AU'Universita di Bari vi e 
una delle piu numerose colonie 
elleruche in Itaha. 

Dal nostro inviato 
LONGARONE. maggio. 

Parlate con I superstiti — con 
coloro che sulle Iapidi poste 
sopra la terra che accoglie i 
loro morti hanno fatto incidere 
delle sentenze — e vi diranno 
che gli uomini della SADE han
no scritto la loro condanna la 
sera del 9 ottobre 1963. Una te-
lefonata da Venezia dell'ing. Al-
berico Biadene faceva correre 
affannosamente l'ing. Caruso in 
cerca del comandante dei cara-
binieri; rintracciato l'ufflciale al 
caffe. il funzionario lo scongiu-
rava di bloccare il traffico sulla 
statale d'Alemagna prima e do
po 1'abitato di Longarone, per
che tdalla diga del Vajont sareb-
be uscita dell'acqua*. Pensaro-
no alle poche macchine in tran-
sito. non pensarono agli oltre 
duemila abitanti del paese igna-
ri nelle loro case! 

Cosa occorreva di piu per giu-
dicare e condannare? Potcte 
spiegare le difftcolta della pro
cedure, la comp'.essita del lavo
ro di raccolta di una documen-
tazione incontrovertibile. ma 
non convincerete mai un super-
stite della tragedia che il pro
cesso non si potesse fare pri
ma. che fosse indispensabile la-
sciar trascorrere gli anni nella 
elaborazjone di perizie e di 
contropenzie. Ma a guardare in 
questo processo, a scavare in 
questo tembile spaccato della 
sodeta italiana. si scopre ben 
altro. La propria condanna gli 
uomini della SADE non rhanno 
scntta con il loro comportamen-
to la sera della tragedia: rhan
no anticipata di tre anni al-
meno. 

Ce un foglictto. fra le mi
gliaia sequestrati dal giudice 
istruttore. un semp'.-.ce foglio 
dattiloscritto con alcune anno-
tazioni a penna. Su questo fogito 
si trova tutto: d disegno del 
profijo della frana. le fasi in 
cui doveva venficarsi. la corre-
lazione fra faumento del hvelio 
delFacqua nei bacino e l'aggra-
varsi del fenomeno di cedimen-
to della roccia sulle pendici del 
monte Toe. Porta la data 15-16 
novembre 1960: e l'agenda di 
una riunione urgente e riservata 
al cantiere del Vajont. 

Pochi giomi prima, dalla spen-
da sinistra una grossa frana di 
800 mila metri cubi e precipitata 
nei lago. Appena un'untfhia. 
pero. m quell'enorme fenditura 
che si e venuta aprendo sul 
fianco del Toe. Occorre capire. 
valutare il fenomeno. Per que
sto si incontrano al cantiere. 
con il direttore ing. Pancini, 11 
goodinamico austriaco prof. 
Muller. il geoiogo dott. Semenza, 
«li ingegneri Linan. Ruol a 
Biadene, Quest'ultimo e B di
rettore del servizio costruzioni 
della SADE. Sul foglietto di con-
vocazione in cinque punti e 
fissato 1'ordine dei lavori da 
compiere: 11) natura ed origi-
ne del movimento verincatosi in 
sponda sinistra; 2) influenza 
dei livelli del serbatoio sul mo
vimento stesso: 3) programma 
degli invasi: 4) condizioni della 
spalla sinistra (della diga n.d.r.) 
in seguito al movimento; 5) si-
tuazione di Erto. 

Sul suo foglio. Ting. Pancini 
ha tracciato alcuni schizzi, ha 
fatto delk annotazioni. Al punto 
tre, c programma degli invasi >. 

ha aggiunto a mano: <e degb 
svasi». 

Un tratto di penna, e un n-
chiamo a fondo pagina, spiegano 
questa aggiunta. Leggiamo: «In-
vaso. no perche il fenomeno di 
frana diventerebbe incontrollato >. 
E subito sotto. dettagliato pro
gramma di scavi, cioc di abbas-
samenti del livello dell'acqua nei 
lago artificiale. 

Aecanto al punto quattro tro-
viamo scritto: « E' pericoloso per 
la diga 1'alzarsi veloce dell'acqua 
ed il colpo (dinamico) della fra
na veloce». «Ora non e'e nep-
pure poricolo, ma l'acqua e en-
trata nella roccia e il complesso 
e anelastico! ». 

Infine. lo schizzo: un profilo 
del Toe. il piano di scorrimento 
e sopra l'ammasso franoso. con 
un rigonnamento verso il basso. 
il materiaie cioe scivolando a 
valle si «insacca > fino a pre-
cipitare. Le diverse fasi sono se-
gnate sullo schizzo in numeri ro-
mani. C'e una prima fase di 
scivolamcnto. poi una scconda 
in cui si verifica una cespuls:one 
di sassi >. Nella terza av\iene 
la € rottura e superamento della 
resistenza al taglio» da parte 
della roccia. Infine. la quarta 
ed ultima fase, quella deJJo e slit-
tamento*. 

Preciso. perfetto; un'anticipa-
zione addirittura raggelante nella 
sua esattezza di cio che accadra 
tre anni piu tardi, la sera del 
9 ottobre 1963. Eppure si e andati 
ugualmente avanti. Quel <no> 
all'invaso che Yint. Pancini ave
va annotato nei 1960 non e stato 
rispettato. Per decisione di chi? 
dell'ingegner Biadene o di qual-
cuno piu in alto di lui? Si e sal'tj. 
ancora e ancora. Da quota 600 

a quota 700 metri nei 1962, da 
quota 647 a quota 710 dall'aprile 
al settembre 1963. 

Tutto quanto avviene in que
st'ultimo periodo ha qualcosa dl 
sinistro. denso com'e di coinci-
denze non facilmente spiegabili. 
U 6 dicembre 1962. infatti, il Par
lamento ha approvato la nazio-
nalizzazione dell'industria elet-
trica. 

II trasferimento degli impianti 
dell'impresa SADE ail'ENEL e 
deciso, con decreto ministeriale. 
U 14 marzo 1963. II 20 marzo 
awiene la nomina di un ammi-
nistratore prowisorio nella per
sona dell'aw. Feliciano Benve-
nuti. di cui la SADE viene infor-
mata con lettera del presidente 
dell'ENEL il 22 marzo. 

Ebbene. nello stesso giorno del 
20 marzo, nei momento in cui 
la situazione e piu fluida dal 
punto di vista giuridico, in cui 
piu totale appare una «vacanza 
di poteri >. viene richiesta l'au-
torizzazione ad elevare l'im-aso 
del bacino del Vajont fino alia 
quota di 715 metri. 

I maggiori tecnici della SADE, 
trasferiti in b'occo ail'ENEL. san-
no perfettamente che raumento 
di lnello rcl iago influenza in 
modo pericolosissimo il mov men-
to franoso. II dottor Muller lo 
scriverii nei suo famoso rapporto 
del 1961: «L'influenza di pre-
cipitazioni sara tanto piu grande 
quanto piu alto sara il livello 
del lago >. 

Una serie dunque di ammonl-
menti severi, ripetuti. indiscuti-
bili. Eppare. si e voiito salire 
ugualmente. 

Mario Passr 

senso stretto, ne tanto me no seel-
te istituzionali, ma di riflettere 
criticamente su ccrte tenderize in 
alio e dt offrire dcgli spunti ad 
un discorso complesso e scottan-
te perclie collegato alio tirandi 
contraddiziom che dominano la 
scena mondiale. Si pud forsc ac-
carezzare un nuovo ideale euro 
centrico. mosso da un larvaio 
disprezzo per le cspcrienzc, le 
esigenze. le culture non europee'.' 
O si pud forse mirare ad una in-
tegrazione dell'Europa che pro-
gressivamente oscuri le differen 
ze tra capitalismo e socialismo? 
Umberto Cerroni. nei suo inter-
vento di ieri. ha respinto qucste 
ipotesi, come impropambili per
che in fondo. pur richiamandov 
ad un t modello di civilta ». cerca-
no un'assurda continuttd con la 
vecchia Eurotxi. che non e stata 
solo quella delle piu alte produ 
ziom intellcttuali. ma anche ma 
trice del colonialismo e del fa
scismo. 

11 punto di partenza per I'Eu 
ropa occidentale deve essere per-
ctd un punto profondamente au-
tocritico. se non si vogliono ripe-
terc ipotesi europeisttche destina-
te al falhmento come VEuropa 
dei SPI. L'Europa riuscird a ri-
scopnre la sua *amma po.<itiva » 
— ha detto Cerroni — se riuscird 
a parlare anche al Brasile, al 
Congo e al Vietnam, se riuscird 
ad indicare una prospettiva anche 
ai popolt che un tempo ha op-
presso. E' nella prospettiva di 
questa Europa. che I'apporto del
l'URSS e dei paesi socialisti di-
venta decisivo, per le forme nuo
ve di cultura, per I'eccezionale 
sviluppo percorso in cinquanta 
anni dall'URSS laddove altri pae
si avevano impiegato secoli. per 
I'impegno del mondo socialista eu
ropeo nella pace e nei garan-
tire I'indipendenza e le conqui-
ste di altri popoli. 

La battaglia per esaltare la 
€ buona covcienza dell'Europa » 
e quindi battaglia anche contro 
quella tendeitza a tranquillizzarsi 
rapidamentc dinanzi al vecchio 
cancro del fascismo che ricom 
pare in Grecia o ad acquetarsi 
dinanzi alia tragedia del Vietnam 

Ritornando alia problematica 
piu propriamente culturate il ce
coslovacco Hayek, nei suo saluto 
al Congresso, ha rilevato. rifa-
cendosi a certi spunti di Piore 
ne. un'esigenza di autocritica che 
si pone nell'ambito della cultura 
manista. psrche le naturali dif-
ferenze non rendano difficile lo 
scambio reciproco di esperienze. 
c Noi portiamo avanti il dialogo 
con i non marxisti — ha detto 
Hayek — ma nello stesso tempo 
certi marxisti dell'Europa orienta-
le manifestano cosl debole com-
prensione per le posizioni teoriche 
di Garaudy. tanto che uno scam~ 
bio aperto di cedute appare qua
si impossibile. La sinistra mar-
xista francese ha trorato negli 
ultimi tempi la po*sibilita di un 
utile dialogo con altre tendenze 
dell'intellettuahta di sinistra, ma 
alio stesso tempo Sartre, per 
esemp'-o. ha dovuto cercare dei 
contatti con il marxismo attra
verso I'ltalia piuttotfo che in 
Francia. Da parte loro i nostri 
omici italiani mi pare perdano 
nuovamente interesse. in certi ca
si. per cid che avviene ad esem-
pio nella cultura cecotloracca e 
degli altri paesi socialisti. non 
riuscendo ad orientarsi fra le 
tendenze contraddittorie del suo 
sviluppo ». 

II prof. Alfredo Monaco si e ri-
fatto ai motivi della crisi della 
piccola Europa. per sostenere la 
necessita di dare nuora ampiezza 

agli scambi culturali con VURSS 
e cogli altri paesi socialist!. Que
sta esigenza e stata affermaia 
anche dal prof. Ercole Sega. ch0 
ha portato la testimonianza dei 
suoi incontri nell'URSS. U pro-
fessore Ijazarev ha messo n: ri-
hero le antiche tradizioni d«i 
rapporti culturali tra I'ltalia e la 
Russia. 

Dopo il saluto del francese 
Jeanson, Von. Anderlini ha sot-
tolineato I'atmosfera nuova nella 
quale il dibattito congrcssualc ti 
b svolto. su un tema che solo 
5 10 anni fa sarebbe stato consi
derate un'utopia. 11 regista Laf-
tuada ha espresso il suo auguno 
al Connresso. al quale nella gior-
nata di ieri ha partecipato anche 
Riccardo Lamlxirdi 

lxi nuova formula scelta per 
quc\to congresso dell'.\<*ociazio 
ne Italia URSS tutto centratn su 
un tema prcc\<o. ha niutn dirique 
successo. anche se il discorso $ 
stato sulo avviato. un discorso 
che dd la misura, nei cinquante-
narto della Rivoluzwne d'Ottobre. 
del poderoso camminn percorso 
dall'Unione Sovtctica c dei mu-
tamenti radicali che la presenza 
dell'URSS e degli altri stati so 
ciahxti hanno introdotto nci rap
porti mondiali. 

Alatri. concludendo. fia dettn 
cite il Congresso ha voluto of
frire un fecondo terreno di ri-
flessione critica. che nutrira I'im
pegno fuluro dell'ltalia URSS. Un 
impegno — ha detto Alatri — che 
nell'Unione Sovietica d assolto 
dalla associazionc consorella 
URSS - Italia, rappresentata al 
Congresso da un'aulorevole dele-
gazione. capeggiata da iVina Po-
pova. \ja simpatia con la quale 
VURSS quarda a qucln impe
gno c stata riaffermata dall'am-
hasciatore sovietico Rumor, che 
ha sottolineato il roloro dell'in 
tensificarsi dei rapporti rcninmici 
e culturali tra VURSS e 
I'ltalia, che contribu'.scono alia 
creazione di un assetto jwciflco 
dell'Europa. 

R comitato di presidenza del-
VAssociazionc e risultato compo-
sto dall'on. Orazio Barhicri. pro
fessor Pietro Rucalossi. senato
re Jauret Busoni, Eduardo De 
Ftlippo. Renatn Guttuso. onore-
rolp Riccardo Lombardi on. G'an 
Carlo Pajetta. on. Fiorentino 
Sullo. Cesare Zavattini. 

Sara «tagliafa» 
la linea FS 

Pergola-Fahriano 
Rispondendo a diverse inter-

rogazioni sui tagli dei «rami 
secchi > delle ferrovie, il mini
stro Scalfaro ha dichiarato che 
la PergolaFabriano del com-
partimento di Ancona. per 
quanto riguarda il trasporto 
delle persone. sara sostituitn 
da un'autolinea gestita dalle 
F.S. Esiste perd il problema di 
migliorare le condizioni di agl-
bilita della strada che dovrA 
essere pcrcorsa dagli autoser-
vizi. 

Nulla di deciso. secondo Scal
faro. per la Fano-Urbino. la 
Padova Calalzo e la Castellam-
mare di Stabia Gragnano. 

Iniziativa dei deputati comunisti dopo lo sciopero dei medicl 

Non rinviabile la rif orma degli 
istituti per malati psichici 

I deputati comunisti hanno de
ciso di pre>entare. nei corso del 
dibattito sulla legge ospcdaliera in 
fase di svo'.gimento a Montecito-
no. alcuni emendamenti per jn-
serire gli ospedali psichiatnei fra 
gli ospedali pubblici. In questo 
modo governo e parlamento sa-
ranno spinti alia suceessi\a ra-
pida approvazione delle norme 
specifiche necessarie a riformare 
radicalmente ed organicamente 
questo delicato settore che \er-
sa in uno stato fra l piu gravi 
e tragici del sistema sanitario 
attuale. 

Da un lato. infatti. permane 
una concezione del malato che 
sorTre di disturbi psichici di ti
po medioevale, per cui questo 
malato viene considerato quasi 
come un c indemoniato .̂ costret-
to in luoghi privi di adeguate 
strutture sanitarie e carenti di 
personale specializzato; dall'al-
tro lato i medici degli ospe
dali psichiatrici non sono incorag-

,giati nella loro difficile azione 

perche costretti in una condizio-
ne professionalc arretrata che si 
traduce in una rctribuzione in-
fenore a quella degli altri me-
d.ci ospt-da'iieri. 

Nelle scorse settimane i me
dici psichiatr;ci sono scesi in 
sciopero per le loro legittime ri-
vendicazioni di carattere econo-
mico e per ottenere 1'approvazio-
ne di quella n forma che. elabo-
rata dal mini>tro della Sanita. 
e b'.occata da molti mesj dal go
verno e piu precisamente dal mi
nistro del Tesoro. Colombo, che 
si rifiuta di fomire il finanzia-
mento necessario per dare attua-
zione pratica alia riforma. Lo 
scicpero £ poi stato sospeso do
po lassicurazione data da Ma-
riotti secondo cui Colombo si e 
impegnato a trova re i soldi per 
equiparare gli stipendi. 

I deputati comunisti giudicano 
le promesse di Mariotti come 
espressione di buona volonta pri-
va perd di sostanziali garanzie. 
II piu grande rischio che minac

cia i medici degli ospedali pM-
chiatr.'ci e che con il parziale ac-
eogl.menlo delle richiesJc eco-
nomiche si lenda a reprimere 
la fondamentale richiesta di ri
forma del settore. E' invece que
sto il momento piu importante 
della lotta dei medici psichiatri
ci perche, coincidendo con il di
battito parlamentare della leg
ge ospedaliera. esiste la possibi-
lita di ottenere che gli ospedali 
psichiatrici siano classificati co
me ospedali specializzati fra gli 
ospedali pubblici. in modo che 
i malati di mente siano consl-
derati come un qualunque altro 
malato e ai medici del settore 
sia assicurata una condizione 
professionale modema. fonden-
dola con quella rivendicata dai 
medici ospedalieri. 

Giustamente i medici psichia
trici rivendicano una nforma 
fondata sull'unicita dcll'atto me
dico nelle fasi di prevenzione, 
cura e recupero, e specifiche mi-
sure per un'azione valida e con-

sepuente nei campo dei disturbi 
psichiaci dell'infanzia. Tali 
misure e not me dovranno inglo-
bare in strutture unitarie i ser-
vizi per I'infanzia e per gli adul-
ti. prevedere una serie di isti-
tuzioni difTerenziate in modo da 
evitare 1'allontanamento del ma
lato dall'ambiente familiare. la, 
Iiberalizzazione delle norme per 
l'ammissione in istituti di rico-
vero. l'abolizione de] casellario 
giudiziario. 

R gruppo dei deputati comu
nisti si 6 impegnato a compiere 
ogni sforzo perche i principi del
la riforma del settore siano in-
seriti nella legge ospedaliera e 
perche le leggi di riforma psi-
chiatrica — sulla «sanita men-
tale e assistenza psichiatrica» e 
sulla «assistenza agli irregolari 
psichici in eta evolutive > — di-
sposte da tempo dal ministero 
della Sanita siano discusse ad 
approvato dal Parlamento pri
ma della fine di questa 
tura. 


