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SCUOLA: 
LA RIFORMA 

Dl CARTA 

Clamorosa accusa del procuratore Garrison 

LA CIA. HA UCCI50 KENNEDY 
Pra t icamente conclusa or

mai — pe r il govcrno e la 
maggioranza, a s ta re alia re-
cente dichiarazione dcll 'on. 
Moro in sede di Consiglio dei 
ministr i — la quar ta legisla-
tura, i singoli membr i del 
governo si affannano a dar 
prova, in un modo o nel-
l 'altro, delle loro « buonc in-
tenzioni », aprendu con di
scre te anticipo la loro cam-
pagna ele t torale al l ' interno 
della stessa maggioranza. 

In qucsto quadro sono evi-
dontemente da collocate i t i c 
grossi voliuni sul I'mno di 
sviluppo delta scuota per il 
quinquennio dal 10UG al 1070, 
che il minis t ro Gui, mohili-
tando l'uffieio s tudi , doetimen-
tazionc e progrummaxione del 
suo ministero, ha fat to stum-
pare in questi giorni. Phi di 
mille pagine, le quali , nono-
s tante quella « tenace volon-
ta costrutt iva a vantaggio dol-
Ja scuola » d i e Gui at tr ibui-
sce alia maggioran/a di cen-
tro-sinistra, po t rebbero ave-
re come soltoti toli : la rifor
ma tradi ta , la « priori ta » nun 
r ispel tata , o simili . N'atural-
mente , chi ha seguito in que
sti ull imi anni I'attivita del 
minis t ro della PI , non si stu-
pira di leggere nella prefa-
zionc ai t re volumi, frasi e 
periodi eon i quali Ton. Gui 
tenta di sc indere la propr ia 
rcsponsabil i ta pe r l ' inat tuata 
r i forma da quel la dei « grup-
pi politici > e dello stesso 
governo di cui egli e auto-
revole membro . 

Come ehi voglia d i re : l'opi-
nione pubblica, gli elet tori 
non facciano r ieadere MI di 
me cer te rcsponsabil i ta , io 
ho compiuto il mio dovcre, 
e forse una colpa se nella 
maggioranza vi sono contra
st!, se Io stesso Consiglio dei 
ministri ha lente procedure 
ne l l ' approvare i disegni di 
legge, se liter pa r l amenta re 
non pud essere breve come si 
vorrehbe? Ed e, in questa di-
rczione, quasi commovente , 
in fine al terzo volume, la 
scarna appendice , che elen-
ca gli « schemi » di disegni 
di legge c in corso di pre-
scntazionc » (ben ot to!) , quel-
li cioe che a t tendono il via 
del Consiglio dei minis t r i . 

Un bravo minis t ro , dunque , 
g ran lavoratore , in un catti-
vo govcrno, in una pessima 
maggioranza, in un lentissimo 
Pa r l amen to . Oppure , in al-
t re , piu real is t iche paro le : 
una r i forma di car ta offerta 
alia rca le r ichics ta d'istru-
zione c di r innovamento del
la scuola che s e m p r e piii pres-
sante viene dal Paese . Ri-
tengo senz 'al t ro es t remamen-
te difficile che Ton. Gui r ie-
sca a comprendere come que
sta sua impostazione non reg-
ga alia semplice e logica do-
manda: pe rche s'e venuta clc-
te rminando la si tuazione che 
tut t i conoscono, e che si fa 
di giorno in giorno piii gra
ve? L'evasione dall'« obbli-
g o » (che tocca cifre assai 
al te cd c par t icolarmentc al-
l a rmautc nel Mezzogiorno); 
la gra tui ta della scuola fino 
ai 14 anni di eta r imasta ina-
dempiu ta ; tu t to fcrmo nel 
campo della formazione c del-
l ' istruzionc professionale; la 
r i forma della scuola media 
supcr iorc che si sta a t tuando 
p e r mezzo di circolari mini-
s ter ia l i ; la prepotenza della 
P C che blocca I'istituzionc 
della scuola mate rna s tatale , 
g iungendo a toccare — come 
ha r i levato Ton. Codignola — 
i l imiti del la legge anti-costi-
tuzionale. P e r non dire del
l 'Universi ta : il d ibat t i to sul-
la r i forma bloccato dalla con-
mvenza fra minis t ro e gover
n o c Ic ben no te baronie uni-
vers i ta r ie . E , a conclusione 
ingloriosa di tu t ta la situa
zione rea le , il ruolo di « n -
formatore » che passa dal mi
nis t ro della P.I . a quel lo del-
r i n t e r n o , c h e scatena cara-
binicr ; c polizia conl ro gli 
s tudent i . 

< Mai finora, in Italia, ri
forma delta scuola fu affi-
da ta al Pa r l amen to »; questa 
e, i n fondo, la r isposta dcl
l 'on. Gui , il cui unico inter-
ven to nel la rea l ta dei proble-
mi s c m b r a consistere nella 
malfamata c i rcolare che, sot-
to il velo de l le «sagge pre-
venzioni >, chiede ai capi di 
is t i tulo di c l iminarc ogni trac-
cia di vita democrat ica nella 
scuola. 

Non viene min imamcntc in 
t es ta a l minis t ro Gui che la 
rcsponsabi l i ta p r i m a n a del 
« r i s tagno > del le r i formc ri-
saiga al par t i to di cui egli 
i u n d i r igente di p r imo pia-
M ; alia formula di govcrno, 

alia quale da parte sua si chie
de cio che essa non puo for-
nire: un compromesso con 
le istanze di r innovamento 
che vengono da gruppi del 
PSU operant i nella scuola, 
che lasci intat te le richie-
ste, vecchie e perentor ie nel-
lo stesso tempo, della Demo-
cra/ ia cristiana. E neppure 
sembra possibile convincerlo 
di un fatto che pare naturale 
a chi non sia vi/iato c distac-
cato nel proprio ragionare 
dalla prepotenza set tar ia di 
potere : che cioe una rifor
ma della scuola non puo esse
re fatta contro le istanze rin-
novatrici che dal mnndo della 
scuola vengono sempre piii 
pressauti , ne contro le aspi-
ra/ ioni delle grandi masse po-
polari che un part i to come il 
nostro riflette ed espr ime nel 
mnndo stesso della scuola, 
nel Par lamento. nel Paese. 

Ma vogliamo passare per 
buone le intenzioni del mi
nistro Gui? In questo caso, 
rinnovarulo una istanza po-
sitiva, gia espressa in meri to 
alia r iforma universi tar ia in 
un recente documento del 
g ruppo comunista della Ca
mera, gli diciamo: e'e anco-
ra qualche mesc alia fine 
della legislating; vogliamo 
sconfessare la lapidaria frase 
dell 'on. Moro? Vogliamo giun-
gere in porto, a lmeno per un 
fondamentale se t tore della 
r i forma? Allora, p renda il 
ministro l 'miziativa di un in-
contro fra tutt i i gruppi poli
tici present i in Par lamento 
pe r cercare di g iungere ad 
un accordo nel l ' intcresse del
la scuola. Noi. che sappiamo 
d 'avere le carte in regola, 
s iamo a disposizione. 

Ma non siamo, logicamen-
te, a disposizione per far pas
sare i principi di una « con-
tror iforma », quale forse, al
ia fine, il ministro Gui vor-
rebhe imporre con il suo gri-
do d 'a l larme. Ne noi, no le 
forze democrat iche che ope-
rano nel mondo della scuola. 

Adriano Seroni 

Da qui avrebbe 
sparabo Oswald Percorso 

corteo 
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r'avalgavia " ' M M CCELP 

Da qui pumare di span. 
fumo e odore di 
bolvere da sparo 

La commissione Warren sostenne che Oswald 
sparo nel Texas book depository e uccise 
Kennedy, compiendo un exploit Impossibile an-
che per campioni mondiali di carabina. II 
procuratore Garrison sostiene che i colpi ven-
nero dal poggetto erboso che si trovava di 
fronte all'auto presidenziale. La gran parte 
dei presenti nella Dealey Plaza, infatli, senti 
venire i colpi da quella direzione, vide nuvo-
lette di fumo alzarsi dietro la pergola, e chi 
passo li di fronte senti odore di polvere da 
sparo. Un cartellone pubblicitario, probabil-
mente colpito da una pallottola, scomparve 

nel corso della nottata successiva al delitto: 
non si voleva far accertare da dove venisse 
il colpo. 

Un ultimo elemento che prova la responsa
bilita dei servizi segreti presidenziali e della 
polizia di Dallas nel complotto: invece che 
procedere diretto, per Main Street, il corteo 
presidenziale compi un'incredibile deviazione 
per Elm Street, giustificata « per motivi di 
traffico >, che porto la macchina di Kennedy 
sul luogo dove era stata accuratamente prepa-
rata I'imboscata mortale. 

« Oswald non tocco fucile, quel giorno. Da esca fu capro espiatorio, da capro espiatorio, vittima» 
Cinque persone uccisero il XXXV presidente degli Stati Uniti: erano tutti agenti segreti - Gli anti-
castristi del complotto vennero addestrati a New Orleans - L'inchiesta dell'attorney della Louisiana e 
finita: agli inquirenti, tutto e chiaro — Due avvocati pagati dalla centrale-spia per sviare I'indagine 

Un teste annuncia rivelazioni ed e ferito in un attentato 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 22. 

« .S'e Richard Helms, il capo 
della CIA, appartenesse alia 
inia cireoscrizione, non avrei 
dnbbi. Farei spiccare un man
date di cattura nei suoi can-
fronti». Cosi .si t1 espresso d 
procuratore Jim Garrison, ac-
cusando Vente spionistico ame-
ncano: 1) di aver fatto uccidere 
Kennedy; 2) di aver nascosto le 
prove della congiura; 3) di boi-
cottare oggi l'inchiesta di New 
Orleans per evitare che la ve-
rita venga a aalla. Tra le di-
chiarazioni del district attor
ney altre ne emergono, per il 
loro contenuto sensazionale: 
Oswald, che pure fu uno stru-
mento del complotto, non sparo 
affatto, il giorno del delitto di 
Dallas; gli attentatori furono 
un gruppo; tra essi sono iden-
tificati cinque cubani antica-
stristi, e di questo commando 
Garrison ha le fotografie; tutti 
e cinque gli sparatori erann 
membri della CIA lino a poco 
tempo prima del deliito, il che 
significa, in effctti, che lo erano 
anche durante I'attentato di 
Dallas e che la loro uscita dal-
I'agenzia spionistica venue re-
trodatata per comprensibili ra-
gioni... 

L'aggettivo usato da Garrison 
per definire I'atteggiamento del
ta CIA sull'inchiesta di Dal
las e « criminoso ». L'attributo 
e stato diffuso negli Stati Uni
ti durante un'intervista a una 
stazione televisiva. Ma il di-
rettore della CIA — hanno 
chiesto i giornalisti — sapeva 
o no, quello che stava per stic-
cedere a Dallas? 

€ Lo sapeva, di ccrto. E la 
stessa CIA commisc un atto cri
minoso anche subito dopo I'as-
sassinio, quando non rivelo 
completamente al FBI quali 

NEW ORLEANS Jim Garrison nel suo studio 

Commossa celebrazione a Turi di Bari 

G.C. Pajetta: «Gramsci e vivo 
ovunque si lotta per la liberta» 
Corteo popo/ore per fe vie della cilladina pugliese, in una selva di bandiere rosse — la visita alia cella 

dove il dirigente comunista fu rinchiuso dal fascismo — Un'eredita preiiosa per tutti gli italiani 

Dal nostro inviato 
TURI DI BARI. 22. 

II Partito ha eclebrato il trcn-
tesimo anniversario della mor-
te di Antonio Gramsci nel cor
so di una manifestazione popo-
lare svoltasi a Turi di Bari. 
nel cui carcere epli fu rinchiu
so per cinque anni. II compa 
pno on. Gi.incarlo Pajetta ha 
tcnutn In commemnrazinne sul-
la piazza del paese gremita di 
popolo. di dclegnzioni giunte 
da ogni parte della Puglia con 
le bandiere rosse e i cartelli 
che ricordavano il sacrificio di 
Gramsci e chiedevano pace, de-
mocra>ia. riforme. Erano pre
senti. ed hanno aderito alia ma
nifestazione. delegati di altri 
partiti operai: gli onorcvoli Vi-
vagno e Finocchiaro per il 
P S l \ dirigenti del PSIL'P e del 
PRI. 

Prima cho avesse inizio la 
manifestazione. una dclegazio 
ne — della quale facevano par
te il compagno Alfredo Reichlin 
della Direzione del PCI e il 
compagno Giovanni Papapietro 
segretario della Federazione 
barcse — ha accompagnato 
Pajetta nella visita alia cella 
do \e Gramsci fu rinchiuso nel-
1'uUimo pcruxlo della sua pcr-
manenza a Turi. 

Dalla commozione di quella 
visita ha preso le mosse il com-
pttgno Pajetta nel suo discorso 
alle micliaia di presenti. che 
poco prima a\evano sfilato in 
corteo per le \ i e del piccolo 
centro baresc: « In quella cel
la — ha detto — Gramsci ha 
testimoniato. martire nel signi-
ficato antico del termine, la 
\ e r i t a della sua fede. Ha scrit-
to opere che vengono oggi tra-
dotte in lingue diverse, nei piu 
di \ers i carattcri . ha lasciato 
Iettere che i giovani dexono 
leggere per apprendere ad es
sere uomini da chi fu un uomo. 
per apprendere e pensare il 
mondo e la storia come egli ci 
ha insegnato a pensare; sem 
pre legando il pensiero all'ope-
ra di trasformazione, sempre 

« Ma se il pensiero era Iim-
pido, se la r icerca. il dubbio 
erano sempre tesi ma proietta-
ti aH'avvenire, se egli vedeva 
dove altri ancora non vedeva-
no. la c a m e doleva per il ma
le. il corpo era tormentato dal
la reclusione. da quei sette 
passi che la ristrettez7a della 
cella gli consentiva. Non solo 
le pareti del carcere lo strin-
gevano. ma ancora l'indiffe-
renza. Tignoranza. lo scettici-
smo di chi ignorava il suo mar-
tirio o giudicava la sua tenace 
foi*7a e la sua lotta cosi dura 
come di un folic, di un sogna-
tore solitario. di un uomo lon-
tano dalla realta che pareva 
muoversi in tutt 'altro senso. e 
persino di un nemico della pa-
tria. 

< Ma egli aveva conosciuto 
il suo popolo. il pastore sardo. 
i'operaio torincse. l'intellettua-

1c di avanguardia. Aveva fidu-
cia nel suo popolo. Aveva fat
to abbracciare il soldato sardo. 
venuto a Torino per reprime-
re uno sciopero. all 'operaio to
rincse e alio studente venuto 
con lui per par lare invece del
la miseria deH'isoIa sarda do-
\ e il soldato era stato recluta-
to. per parlare della fraternita 
che deve unire il contadino e 
I'operaio. lo studente e il pa-
store. il soldato e il militante 
rivoluzionario. E aveva fiducia 
nelle forze della storia. perche 
aveva studiato e compreso il 
mondo fra gli operai di Tori
no. e poi a Mosca dopo la Ri-
voluzione. a contatto col pen
siero e con 1'opcra di Lenin. 
Ecco perche egli ha valicato il 
suo tempo duro. le pareti del 
carcere. l 'ignoranza dei molti. 
la debolezza dei pochi. che al
lora si organizzavano intorno 

a lui. e che ora vedono lonta-
no. che ora sono piu forti per
che anche educati da lui. dal
la sua opera e dal suo csem-
pio ». 

Pajetta ha poi toccato alcuni 
temi del pensiero di Gramsci 
che ne costituiscono la origina-
lita e l*attualita piu profonda: 
i] Partito. per cui Gramsci ap-
partiene ai comunisti e nello 
stesso tempo a tutti j lavoratori 
e all'intero paese: la questio-
ne meridionale. che oggi qual-
cuno vorrebbe considerare li-
quidata con la Cassa del Mez
zogiorno e con i « poli di svi-
luppo ». e che e invece il pro
blems stesso della rivoluzione 
italiana. cioe dolla trasforma
zione della societa italiana. del
la democra7ia che non puo svi-
lupparsi e attuarsi che col so-
cialismo. 

« Occi il ministro Colombo — 

Alia presenza di oltre cento studiosi 

Aperto a Parma il congresso 
internazionale stendhaliano 

ha proseguito Pajetta — puo 
ancora ripetere l'idea del Mez
zogiorno come palla di piombo 
a I piede della nazione. pud fi-
gurarlo come un vagone fre-
nante in un treno guidato da 
una locomotiva veloce che e 
1'economia del Nord. Ma Gram
sci ci ha insegnato che il Mez
zogiorno non e un'area depres-
sa che abbia bisogno di pro 
tettori che le mandino un qual-
che aiuto. e invece uno squili-
brio dell'cconomia nazionale. e 
il risultato di quesia direzione 
dell'eeonomia e della societa 
italiana. E allora la questione 
meridionale e un problema di 
alleanze per In classe operaia 
che vuolo cambiare la direzio 
n^ del pae=e. che vuolc realiz-
z.ire una effettiva unita per 
uno "=viluppo democratico e 
nvxlerno della societa ita
liana >. 

Pajetta ha infine parlato del 
l"internazionali-mo di Gramsci. 
dil suo mai-xi=mo anti-dogma-
tico. del suo leninismo: «Non 
profeta disarmato egli fu. per
che non pen^o nulla fonza gli 
uomini. senza l'organiz7a7ione. 
Mai dis^e una parola per in-
segnare che non fo=?e precodu-
ta da una domanda per appron 
d^rc. Pfrr io egli vive ogsi nan i ci'iove 

fossero state le attivita di Lee 
llarwei) Oswald a New Orleans. 
Oswald lavorava per loro, per 
la CIA; sono stati recidivi, poi, 
quando hanno messo in atto 
ogni sforzo possibile per bloc-
care le indagmi che avevamo 
avviato a New Orleans ». 

Ma Oswald, sparo o no. qual-
die colpo in direzione di Ken
nedy? « No — ha risposto Jim 
Garrison — quel giorno Oswald 
non sparo un solo colpo dal de~ 
posito di libri in cui si trovava. 
Quel giorno egli non tocco nes-
sun fucile, egli dapprima fu 
una vittima designata, poi una 
vittima immolata ». 

L'tntervistatore TV non lia 
chiesto a Jim Garrison un chia-
rimento su un altro fatto impor-
tante deH'incfiiesta; ma il pro
curatore, un giorno o l'altro, 
dovra sbottonarsi anche su que
sto: come arrivb al Texas book 
depository il famoso Mannlichcr 
Carcano. modello 91, che se-
condo Warren uccise Kennedy? 
Oggi poi sappiamo che quel fu
cile era stato conservato per 
mesi nella casa di Ruth Paine, 
arnica di Marina Oswald; il co-
gnato della Paine e uno dei di
rigenti della CIA. 

Ma continuiamo con Vintcr-
vista resa da Garrison: «Chi 
ha ucciso Kennedy, dunque? * 
gli hanno chiesto. E il procu
ratore: « Potrei dirlo senza al-
cuna incertczza. Noi sappiamo 
qual c il gruppo che ha orga-
nizzato il delitto, conosciamo 
uno per uno i nomi dei killer. 
non sappiamo perb, per alcuni 
degli esecutori del delitto, clii 
si trovava appostato in un luo
go e chi in un altro. Queste 
cose pero devono essere scritte. 
sono scritte nei forzieri chiusi 
della CIA. I killer sono tutti ex 
dipendenti della CIA. Abbiamo i 
nomi di alcuni, non posso dire 
con che mezzi li abbiamo avuti. 
ma posso aggiungere che at-
traverso nessun ufficio gover-
nativo siamo riusciti a saperc 
dove oggi gli sparatori siano 
nascosti >. 

« / cubani del complotto — 
ha aggiunto Garrison — erano 
stati addestrati a Seic Orleans 
dagli anticastrisli >. Un porta-
vocc della CIA ha gia annun-
ciato ufficialmente che non ver-
ra fatto nessun commento nei 
riguardi delle dichiarazioni del-
ratt torney. 

// quale ha conlinuato, imper-
territo. a mettere sotto accusa 
sia la commissione Warren che 
la CIA e il FBI. c Non siamo 
soltanto noi — ha detto — a 
conoscerc ormai j nomi degli 
esecutori del delitto, propria di 
coloro che premettero il gril-
letto. Es*i spararono dal pog 
petto erboso c da dietro un mu-
retto ». Garrison ha affermato 
di arere delle fotografie di que. 
sti unmini. prima che si celas-
sero dietro a ripari naturali e 
di costruzione. Due si sareb-
bero trovati dietro al muretto, 
tre dietro al poggetto erboso. 

Da rilerare, a questo punlo, 
che quando il maritn dell'autri
ce di Mae Bird, r/ dramma tea-
trale americano scritto sull'uc-

di Kennedy, si trorn 

lato. Le ipatesi che vengono 
fatte sono due: o viene mon-
tata una nuova provocazione, si 
tratta di un falso attentato e 
si vuole dame la colpa agli 
uomini di Garrison; oppure la 
CIA pensa di sbarazzarsi di un 
testimone pericoloso. 

Novel doveva fare, a una 
stazione radio, rivelazioni 
esplosive contro Garrison ma, 
dopo I'attentato — da cui v 
uscito illeso — non le ha fat
te. Ormai era aU'intcrno del
lo stabile, uessuno lo minac-
ciava piii. se voleva poteva 
parlare... per questo I'attenta
to sa tanto di manovra. 

L'n'altra manovra e tentata 
dall'avvocato Alan Adelson, le
gale del fratello di Jack Ruby. 
Egli ha detto cfie sta scriven-
do un libro per sostenere le te
si della commissione Warren e 
che e disposto a difendere Clay 
Shaw. In effetti I'avn. Adel
son sarebbe, insieme al legale 
di Gordon Novel, uno dei due 
legali che la CIA finanzia per 

screditare l'inchiesta di Garri
son. E. avendo anclie Clay 
Shaw vecchi precedenti di rap-
porti con la CIA e con il suo 
predecessore bellico, I'OSS. una 
tale offerta non stupisce nes-
suno. 

« L'inchiesta. comunque — 
lia concluso Garrison, parlando 
ai tele.schermi — <"• finita, e si 
e conclusa positivamente. Or
mai abbiamo appreso cib die 
successe. La CIA potra ritarda-
re 1'acccrtamento della veritA 
da parte della magistratura. 
ma non potra evitarlo ->. 

Trn /c verita sarebbe la ve
ra posizione di Oswald. Non 
uno (HIT. »n uomo importante 
della CIA: ma un modesto im-
piegato dcU'cntc spionistico. 
Un impiegato che era stato vo-
lutamente compromesso con t 
sovietici, con I'ambasciata cu-
bana al Messico. per poi tra-
sformarlo « in esca, in capro 
espiatorio, in vittima >. 

Samuel Evergood 

Si e aperto ieri a Mosca 

// IV Congresso 
degli scrittori 

dell'URSS 

come pen^atoro solitario. ma • nella necessita di fondare una 
tome capo ideale di un partito J casa editrice. perche nessun 
che e cresciuto. si e allaccia'.o j editore volera pubblicare il le-
a \ a r i ceti sociali. a ma=?e d: ! 5 f o della moglie. chiamb la sua 
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PARMA. 22. 
Oltre cento studiosi di Sten

dhal sono convenuti a Parma 
per il V7 Congresso Interna
zionale stendhaliano. Nei tre 
giorni di lavori verranno di-
scusse numerose relazioni e 
comunicazioni. 

Alia cerimonia inaugural? 
svoltasi nell'Aula Magna della 
Universita hanno partecipato 
anche il sindaco di Grenoble. 
citta natalc di Stendhal, lo 
scrittore sovictico Ilja Ehren-
burg e altre personality della 

comprendendo per modificare. | cultura mondiale. Numerosi let-

terati sono giunti anche da 
lontane nazioni come il Giap-
pone, l 'lndia, gli Stati Uniti e 
1'Australia. 

Madame Dussane. della « Co-
medie Francaise >. ha parlato 
sul \a lore drammatico e tea-
trale della «Certosa di Par 
m a » : il prof. Franco Simo-
ne. dell'L*niversita di Torino. 
sulla < Certosa di Pa rma e ii 
mit odell'Italia > e il prof. Ri
chard N. Coe, dell 'Universita 
di Warwick (Coventry . Inghil-
te r ra ) , sulla « Certosa di Par

ma: ritratto di una reazione ». 
Sono seguiti il prof. Carlo 

Pellegrini. deH'Universita fio-
rentina: il prof. Leon Cellier. 
dell'Universita di Grenoble; il 
prof. Victor Brombert. della 
Universita di Yale (US): So 
shana Feiman. di Gerusalem-
me; 1'abatc Alain Chantreau. 
di Nantes: Tatiana Kotcheko-
\ a . Conservatrice della biblio-
teca di Riga (URSS); Gene
vieve Muillard. di Parigi e il 
prof. Hanri Imbert, dell'Uni
versita di Montpellier. 

Ci Min mi ha parlato } e stato il maggior successo tea-
di Gramsci. del com | trdle dello scorso ar.no. L'opi 

e:o\ani che vogliono camb;ar»- > <f>cieia « roggio ernosot. pro 
il mondo e vogliono essere. co I P r 'o r*>r sottol'meare da dove 
me fu lui. uomini veri. Egli I vennero i colpi che uccisero il 
e vi \o do \e si lotta per la li- j presidente. E. nor.ostante le 
berta. e vivo noi Vietnam, do- • censure e la polizia, Mac Bird 
ve Ho Ci 
di lui 
battente e pen*atore interna J n ' o n e piioMica americana, in-
zionalista: e \ ivo dove si lotta | wmma. e ormai convinla. e si 
per la pace, contro 1'aggres- J appasswna all'wchiesta di Jim 
sione americana che minaccia j Garrison nonostante i numerosi 
il mondo. « E' vi\ o nella ere i tentatiri per screditare il co-
riita che ha lasciato - ha con J raggmso magistrato della Lui-
cluso Pajetta — come Togliat | siana. 
ti. come Di Vittorio: non capi ' Uno dei personaggi che met-
che pensano per tutti. ma gui- j fono in atto questi tentatiri de-

viatori c stato preso a schiop-
pettate. Si tratta di Gordon 
Novel, il sosia di Oswald, che 
alcuni ritengono lo psevdo-

de di un partito che e intellet-
tuale collettivo. che cresec. 
combatte e avanza con loro». 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
.MOSCA. 21. 

Esauritesi in poco tempo le for-
m.i'iita il IV Congresso degli scrit
tori — aperto^ questa mattina 
al Cremlino — e ducntato sut)ito 
una nunione di ln\oro con una 
sene di interwnti sullo st.ito at-
tuale della narrativa. della p<>e-
sia e della dr.nninaturgia 5o\ie 
tiea. A nomp del CC del PCLS 
il eonipacno Demicev ha pronun 
c ato un bre\e ch^cor^o sottoli-
neando il \a!t>re di opere che 
es prima no - tutia la ncehez/a 
della vita. fle?h ltleali e del la-
\oro concreto della gente so\ie-
tica. tutti i problemi ehe sorgo-
no nella co'-tnizjone della societa 
nuo\a >. banclindo ocm superfi-
ciali^mo e o?ni \ is one troppo 
unilaterale della rcalta. 
Kon-stantm Fedin. presidente de'-

!a a-^ociazione degli scrittori. ha 
poi pronunciato ii discorso rii 
aprrtiira ncordincio in part.colore 
— m una c.ild.i nexocazione de 
g.i anni ch<- \iriero sorgerc la 
Ictttratura ••o\ieiica — come su 
hito dopo 'a rno!ii7ione I^»nin 
abba impov.ato la * rnoluzior.e 
culturalc > delllTtSS enunciando 
la battaclia contro 1 analfabet 
snio e afTermando che 1'ered ta 
cul tural del nassato e un patri-
monio che appart'enc a tutto il 
popolo. Fedin ha noi brillantc 
mente e garbntamente polemiz-
7atf> ci>n riuanti parlano della 
' morte del ronianzo > ncordando 
che il problema e oi "=crivere 
opere nun\e. Del re^to. ha detto. 
quecli *tes-i cho parlar.o di « cri 
>;i » *cr \or.o poi ,n realta ro i 
man/i. reattamente con-e Tolstoi 
cbe txire prima dt dar \ita ai 
pil.Ttri della r a r ra tna deT800 
a\e\a decretato nolemicnrrente 
la nr>rte del romanzo. A conclu
sione Fedin ha parlato dei com-
p.ti che i cra\i avven.menti ;n 
eor«o nel rr.ondo. e soprattutto nel 
Vietnam pongono a tutti dli in-
tellettuali 1^ famosa. storlca 
questione posta da Gorki negli 
anni Trenta agh intellettuali di 
tutto ;1 mondo — ' Con chi siete 
\oi. uomini di cultura? » — ha 
detto. e piu che mai valida e 
attuale. 

5»ono poi iniziate !e relazioni di 
atti\;ta. Markov ha presentatouna 
r?.s5eena dellattuita rii tre ge 
nera7i'on. di narraton «ovietici 
indicando i positi\i risultati rag 
giunti da numerosi autori che 
hanno afTrontato da van punt! di 
vista la realta del nostro tempo. 
In questo quadro ha segnalato 
oltre alle opere di Simonov. Eh-

I.fo:n>\. F'ed.n. Sc.olokov. Katt-
ie\, tiuolle dei gitnani. A\ igiUA. 
Aitmaiov. Akc.onov. Kuznetzov. Il 
relatore M e diffiiM> anche s>il!a 
necessity di combattcre l'lnflupn-
7a deH'ideologi<< borghese sojirat 
tutto sui gio\nni scrittori nia ha 
detto cbe occorre a\ere la mas-
sinia comprensiofe |>er ;e ten-
den7e ntiove v la maxima riinc/-
7a contro !a •- lrtteratura artigia 
nale ». provinciale e di ba^sa 
Icga. 

Dubin. nella sua rela/ione sulln 
poesia. si e diffu-o sul carattere 
popolare della ixx-^ia sovieliia e 
ha rictto the a '•uo parere i %ersi 
migliori di questi ultnni anni sono 
quelli di T\ardovski. Olga Ber 
gholt7. Jascin, Vo=Tes;enski, Ev-
tucccnko. 

La di^cus^ione si aprira rfoma-
ni mattina. Alia seduta inaucurii-
le erano presenti Breznev. Kow-
ghin. Podgorm. oltre a scrittori 
di 22 paes:. 

a. g. 

Oswald di cui si & tanto par- renburg, Paustovski, Polevoi. 

Il 10 giugno la 
Giornata della 
assicurazione 

II Presidente della Rer>jbbl:ca 
ha accordato il suo aito patronato 
a"a G:omata deir.Vssxuraz.one 
che sara celebrata per la prima 
\olta :1 10 gr.i?-v> pro>^mo • 
Ro-na ed .n alcur.e grand: c.tti 
ital:anc. 

I^i mar.ife.-'.azlone ha Io soorx) 
di diffondere ne'.ro.n n.or.e pjb-
b!:ca la p.ii amr^.a noz:one de: 
serv.zi che I'as^curaz.one puo 
fomire per la copertura de. van 
nschi che i capi fumi.g'.ia e g'.i 
operaton economici pessono jn-
contrare nella loro attivita. 

Come organizzazjone della soli-
da neta fra gh uorniii per la 
sicurezza di ciascuno. l'assicura-
zione attua nei van rami forme 
diverse di mutaahta \oIontaria. 
al One di lincrare gli individui 
dalla insicurezza rispetto ai ri-
schi eccoomici \erso -e ste^si. la 
propria famiglia ed i terzi. 

In occasione della Giomata 
avranno luogo diverse manifesta-
zioni di carattere pronagandisti-
co. mformativo e divulgativo. c& 
verra data tempestivamente notl-
zia a cura del comitato organiz-
zatore. costituito presso l'Auv-
ciaziooe nazionale fra It impniat 
assicuratrici. 

file:///erita
file:///alore
http://ar.no
file:///iriero
file:///or.o
file:///olta
file:///oIontaria
file:///erso

