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IS B E L I E V J N O * * 

Nascono dalle lotte nei ghetti 
i nuovi capi dei movimenti negri Roberto Giammanco (a destra, nella foto) ad Harlem, In compa-

gnla dl Louis Mlchaux, proprletarlo della Llbrerla nazlonallsla 
negra ed esponenle del movimenlo slno dagll annl '30 

Incidenti o rivolta? — II ruolo svolto dalle organizzazioni tradizionali, 
finanziate in gran parte dal governo — I bianchi poveri del Nord 

Roberto Giammanco, al quale abblamo chiesto la seguente intervista, ha Inse-
gnato per moltl annl in universita americane ed e autore di « Dlalog0 sulla societa 
americana » (Elnaudi 1964), « II sortilegio a fumetti » (Mondadori 1965), della prefa-
zione a < Crlsi in bianco e nero » di Charles Silberman, delle prefazioni e traduzioni 
di « La rivolta di Barkeley » di Hal Draper e dell's Autobiografia » di Malcolm X 

Nel suo ul t imo numero il set-
t imanale francese Paris Match 
pubblica un grande servizlo fo-
tografico del suo inviato negli 
Stati Uni t i , Paul Slade. La foto 
che pubbl lchiamo e ripresa ap-
punto dal servizio. E' stata scat-
tata a Newark, nei giorni scorsi. 

Slade il lustra le sue fotografie 
con un breve testo, che e in sin-
tesi il racconto dei fat t i che 
hanno portato alia rivolta dei 
negri . Un poliziotto picchia un 
tassista negro accusato d i una 
infrazione stradale. Si sparge la 
voce che il negro e morto per 

i colpi r icevuti. La sera una fol ia 
d i negri attacca il commissariato 
d i polizia. La Guardia Nazionale 
e chiamata in rtnforzo e viene 
instaurato il coprifuoco. La se-
conda notte dalla sommossa v i 
sono tre morti fra i manifestant i ; 
la terza 16. A l qu into g iorno il 

bilancio e questo: 24 mort i d i 
cui 22 sono negri . — NELLA 
FOTO: una del le v i t t ime, un 
bambino negro riverso in mezzo 
alia strada, mentre due poliziott i 
della Guardia Nazionale si muo-
vono indifferenti . 

Stokely Carmichael, a pro-
posito degli scontri in corso 
negli Stati Uniti, ha detto 
che non si pud parlare di 
incidenti, ma di rivolta. 
Quale valore ha un'afferma-
zione di questo genere? 

« Per anni il movimento per 
i diritti civili ha sostenuto che 
per ottenere sensibili progres-
si sia sul piano giuridico che 
su quello socio-economico era 
necessario che i negri non so
lo si astenessero da ogni di-
mostrazione violenta. ma so-
prattutto accettassero la vio
lenza della polizia come un 
elemento episodico della lot-
ta. Fino alia marcia su Wa
shington del 1064 qualsiasi 
"insurrezione" locale era con-
siderata non solo come un at-
to di insubordinazione nei con-
fronti della struttura del po-
tere bianco, ma come un ve-
ro e proprio tradimento nei 
confronti dei leader ai quali 
soltanto veniva attribuito il 
diritto di trattare con le au-
torita federali e locali. In al-
tri termini, con tutta l'auto-
rita di negoziare delegata ai 
leader (bene accetti all'esfn-
blishement), i negri del ghetto 
furono sistematicamente esclu-
si da qualunque partecipazio-
ne alia Iotta. 

c Prima di tutto gli obiet-
tivi e i valori del movimento 
dei diritti civili erano com-
pletamente estranei agli inte-
ressi e alia mentalita dei ne
gri del ghetto. In secondo luo-
go le organizzazioni che si 
proclamavano sole rappresen-
tanti delta popolazione negra 
erano delle burocrazie soste-
nute e finanziate o diretta-
mente dal governo federale o 
da fondazioni, Industrie, grup 
pi liberali bianchi, e compo-
ste da membri della classe 
media, che proponevano di ri-
correre ai normali canali della 
beneficenza e dell'intervento 
sanatorio. 

«In tal modo fu facile per 
molti anni. grazie alle promes-
se e alle manifestazioni co-

I GIOVANI COME SOGGETTO NON COME 0GGETT0 

«Noi vogliamo lavorare ma 
la societa ci mette alia catena» 

a Visto che alia catena ci sono degli uomini, i padroni devono considerarli almeno tal i» — « La societa dei con-

sumi ci vuole integrare e noi consumiamo " pochissimo " per disintegrare questo societa » 

IV 
Davanti ad una fabbrica. E' 

mezzogioroo. Le opcraie esco-
no per tre quarti d'ora. Le piu 
curiose — dicci, dodici — tro-
vano un po' di tempo anche 
per me. La piu giovane rispon-
de per prima: « n lavoro che 
uno fa dovrebbe corrispondere 
alle proprie attitudini. Si do
vrebbe potcr scegliere il pro
prio lavoro. Purtroppo nelle at-
tuali condizioni, almeno nella 
nostra zona, (siamo nella pro-
vincia attorno a Milano) a nes
suno e dato scegliere il lavoro. 
Per quanto so anche dalle mie 
arnichc per noi d cosi. Abbia-
mo acccttato il lavoro passiva; 
mente anche se ognuna di noi 
ha superato molte difficolta per 
trovarlo. 

« D'altra parte pud essere di-
verso? La scuola non serve ai 
fini del Ia\oro e le amiche che 
non sono state costrette alia 
fabbrica e continuano a stu-
diare mi dicono che non serve 
neppure per continuare gli stu-
di. Non ho difficolta a creder-
lo perche da un po' di anni nel
le scuole fanno piu seioperi di 
noi o quasi, e fare sciopero non 
e per nessuno un passatempo o 
un fare qualcosa tanto per fare 
qualcosa. La scuola non indi-
rizza neanche alia scelta Io sa-
ro come tante altre, piu medio
cre che intelligcnte. ma la ve-
do cosi >. 

Incalza la seconda: «E* ve-
ro: quando alia televisione si 
dice che anche da noi, tutti pos-
sono anivare al posto che vo
gliono nella societa mi fanno ri-
dai*. II figlio di un contadino 

(quelli che lavorano dawero 
con le mani la terra) o di un 
operaio. non e vero che basta 
Io vogha per poter diventare 
ingegnere o avvocato. Anche 
in mezyo a noi. in fabbrica. ci 
sono donne intelligenti che so
no costrette a fare i robot e 
non per loro pigrizia certa-
mente ». 

La piu posata, quella che pro-
nuncia piu lentamente le paro
le. d la piu ferma nella sostan-
za: « La verita e che quella 
che e chiamata societa non fa 
che isolare e tiranneggiare 1'in-
dividuo. Invece di associare. 
dissocia voglio dire. Per que
sto anche avendo trovato un 
la\oro noi non possiamo accet-
tarla cosi com'e. Anzi la com-
battiamo. Purtroppo non riu-
sciamo a capire sempre che se 
non ci uniamo cadiamo ancora 
una volta nelle morse ingiuste 
della societa. Per me la socie
ta e come la catena in fabbri
ca. Se non t'ingrani con la 
macchina d finita. E poiche la
vorare bisogna non resta che 
spezzare questa attuale socie
ty e costruirne un'altra che 
vada finalmente d'accordo col 
signiflcato della parola > 

Parlano tutte le ragazze che 
ho fermato. anzi il crocchio si 
d allargato. Sono arrivate ope-
raie anziane. Una mi dice: « Ha 
sentito? Queste ragazze hanno 
gia capito tutte le cose. Noi 
ci siamo arrivate dopo anni. n 
loro difetto e di non fare, di 
non agire per quanto hanno 
capito. Noi facevamo di piu 
in condizioni diverse e molte 
volte senza avcre capito. Ci 

lasciavamo.guidare ». 
Interrompe la piu giovane. 

sfacciatamente: < Siamo alle 
solite. Forse abbiamo capito 
anche che vogliamo guidarci 
da noi perche vorremmo fare 
prima a risolvere quei proble-
mj che voi non avete potuto ». 

• • • 
Un salto in tutt'altra parte. 

Dal mezzogiorno a mezzanotte. 
e non solo come segni sulToro-
logio. 

Sono venuto a chiacchierare 
in un club di giovanissimi. Fan-
no cantare le chitarre elettriche 
con la naturalezza delle cica-
le. Molti hanno i capelli lun-
ghi. Le ragazze sono vestite 
poco e a colori vivaci. 

Interrogo il capo-equipe del 
quartetto scatenato. E' poco piu 
di un ragazzo: c E' falso dire 
che noi non Iavoriamo. Secon
do me i giovani non sono mai 
stati cosi disposti a lavorare 
non foss'altro perche non sono 
mai stati tanto convinti di ac-
quistare la loro indipendenza. 
Crede che non sia faticoso can-
tare, suonare la chitarra elet-
trica o la batteria? E quante 
ore ci vogliono di prove gior-
naliere per raggiungere I'af-
Hatamento. per suonare in un 
complesso? ». 

Avanza il tipo con i capelli 
alia nazzarena. 

€ Io sono un "capellone". sis-
signore, oppure un "provo". 
come scrivono sui giornali quel
li che credono di interessare di 
piu i lettori facendo gli esoli-
ci. Ebbene io non voglio piega-
re la schiena davanti a un pa
drone. Non voglio essere sfrut-

tato. flo la mia coscienza di 
classe e non mi bastano i sin-
dacati. Faocio male? Lo so, 
siamo una minoranza ma cre
do che valga anche la nostra 
protesta. Lavorare. lavoro per
che voglio vivere senza pesare 
sui miei ma alia catena ci deb-
bono stare i card non gli uo
mini. E se ci stanno gli uomini 
anche il padrone deve impara-
re a considerarli tali >. 

Poi quello che spunta dletro 
una complicatissima batteria: 
€ Io \-oglio mettere in musica 
la frase della Repubblica fon-
data sul lavoro. In musica e 
poi andarla a cantare in faccia 
a chi la pronuncia nei discorsi. 
Veneo dalla Calabria e so che 
come ha fatto mio padre che 
e emigrato in Belgio per le 
miniere. si continua anche 
oggi >. 

Mi stanno tutti attorno. Han
no smesso di suonare e di bal-
lare. S'infervorano nel discorso. 
Mi ribattono colpo su colpo. 

< Non vogliamo lasciarci In
tegrare dalla cosidetta civilta 
dei consumi. Noi consumiamo 
pochissimo per consumare la 
sodeta >. 

Sapevano tutto. magari in 
modo confuso. Sapevano an
che che era sorta rindustria dei 
giovani. quella dei capelloni. 
quella dei dischi. Erano anche 
loro convinti che la protesta fi-
niva di diventare un affare per 
quelli contro cui protestavano. 
Che fare, allora? 

Ho ripetuto loro le conclusio-
ni di alcuni convegni cui avevo 
assistito, convegni di giovani di 
tutte le tenderize. Nessuno si 

aspetta che le condizioni per 
fare il passo avanti vengano of-
ferte su un piatto d'argento. 
Occorre un responsabile inv 
pegno. una decisa unita. Una 
unita non da conclamare ma 
da fare. 

La conclusione e stata seria e 
attenta come nelle riunioni con 
i giovani di fabbrica. 

n suonatore di chitarra elet-
trica ad un certo punto ha trat-
to dal portafoglio ritagli di gior
nali studenteschi e di fabbrica: 
«Tutti scritti di giovani». ha 
detto. Poi ha voluto leggere una 
citazione di Bertrand Russell 

che figurava appunto in testa 
ad uno dei suoi ritagli: «La 
cattiva coscienza della societa 
e di coloro che hanno costruito 
una societa innalzando ideali di 
denaro e svuotandola di ogni 
alto ideale e che si meraviglia-
no poi quando accade che dei 
giovani approfittino di questa 
lezione di cannibalismo >. 

« Ecco — ha detto il chitarri-
sta — noi non vogliamo appro-
fittarne ma condannare una si
mile societa irrimediabilmente 
sostituendola con una nuova 
che sara giusta perche nostra >. 

Davide Lajolo 

Interrogazione del PCI per 
la liberta di Regis Debray 

I compagni on.li Boldrini. San-
dri. Lajolo. Melloni. Laura Diaz 
e Serbandini hanno rivolto una 
interrogazione al ministero degli 
e<teri cper sapere se il governo 
itatiano — dinanzi airarresto 
operato da reparti deiresercito 
boliviano, nello scorso mese di 
aprile. del pubblicista francese 
Regis Debray che si trovava in 
una zona di guerriglia per eser-
citare la sua attivita giornali-
stica — abbia raccomandato al 
governo della Bolivia fl rispeUo 
delle fondamentali norme del di
ritto. Mentre e segnalata la pros-
sima celebrazione del processo a 

carico del giornaUsta francese e 
in tutto il mondo si sviluppa la 
campagna di solidarieta nei suoi 
riguardi, per iniriativa di gover. 
ni. autorita religiose, persona-
lita e organizzazioni di diverse 
ispirazioni politiche e culturali. 
gli interroganti invitano fl go 
verno a rinnovare — o a com-
piere — oeirambito delle strette 
relan'ord di amicizia che uni-
scono I'ltalia alia Bolivia come 
agli altri Paesi dell'America La-
Una. on suo passo voHo a aollev 
dtare che a Regis Debray venga 
restituita la libertA ». 

reografiche deH'amministra/io-
ne Kennedy prima e di quella 
Johnson poi, presentare il pro-
bleina del ghetto come quello 
della poverta in generale e 
quindi denunciare come in-
controllata violenza gli scoppi 
di rivolta sociale. II dialogo 
era tra la classe dirigente 
bianca e i suoi confidenti e 
collaborator! delle burocrazie 
negre. 

«Oggi i negri di Detroit, 
New York, Newark, ecc. si 
muovono e agiscono in prima 
persona, si ribellano non con
tro condizioni di ingiustizia lo
cale, ma contro tutta la di-
namica della struttura di po-
tere di cui fanno parte i Mar
tin Luther King, i Roy Wil-
kins, i Withney Young. Siamo 
dunque di fronte non piu a 
incidenti, ma a una vera e 
propria rivolta che apre una 
fase politica nuova nella sto-
ria dei negri e della societa 
americana. E' per questo che 
non si pud piu parlare di " in-
tegrazionismo" per le lotte in 
corso. I negri non vogliono 
affatto integrarsi nella socie
ta americana, ma contribuire 
a cambiarla > 

La probabile repressione 
del governo, che si rivol-
gera e in parte gia si ri-
volge contro i nuovi dirigen-
ti negri, come Carmichael e 
Brown, pud decapitare II 
nascente movimento nazio-
na lists? 

< L'eliminazione dei capi dei 
movimenti radicali negri • 6 
quasi un fatto tradizionale. 
Basti pensare al sistematico 
assassinio dei piu pericolosi 
dirigenti del movimento dei 
diritti civili del Sud. assas
sinio realizzato dal razzisti lo
cali. Malolm X, ucciso ad Har
lem il 21 febbraio del 1963 
(giorno che la conferenza del 
Potere negro di Newark ha 
proclamato unica festa nazio 
nale dei negri d'America), e 
I'esempio piu clamoroso dei 
rischi che corrono i leader 
radicali del movimento. 

< Dopo essersi staccato dal 
conservatorismo nazionalistico 
e dall'inazione dei Black Mu
slims, Malcolm aveva cercato 
in Africa e nel Medio Oriente 
legami a livello internazionale. 
alio scopo di trasformare la 
Iotta dei negri d'America da 
una questione interna a parte 
del movimento di Iiberazione 
nazionale dei popoli e delle 
razze oppresse. Fu allora che 
Malcolm X diventd pericoloso. 
II suo appello a una solidarieta 
internazionale degli oppressi, 
" al di fuori dei giochi di po
tere delle grandi potenze bian-
che," assai piu che il suo im-
menso prestigio personale tra i 
negri del ghetto, fu la causa 
prima della sua pericolosita. 
Nella condizione di caos in cui 
si trovavano molti gruppi ne
gri. fu possibile sfruttare per 
scopi ben piu vasti le gelosie 
e i rancori esistenti tra le va-
rie sette. In tal modo. leader 
come Malcolm X potevano an
cora essere isolati, si poteva 
ancora impedire che diventas-
sero capi di grandi organizza
zioni di massa. 

< La caratteristica fondamen-
tale delle rivolte di oggi e che 
non hanno bisogno piu di leader 
carismatici. hanno bisogno si 
di coordinator!, di voci che 
esprimano i termini della Iot
ta: ma queste voci i negri d'A
merica le troveranno sempre 
piu numerose. Brown e Carmi
chael verranno arrestati. se
condo i principl delle leggi re
pressive di oggi e di quelle che 
in fretta e furia vengono ap-
provate. ma cid non bastera a 
impedire lo sviluppo del movi
mento Cnnv dioeva un poeta 
negro del ghetto: " Altri Mal
colm verranno ". 

e La rivolta dei ghetti non 
richiede il tipo di organizzazio-
ne a cui sono abituati gli eu-
ropei. E* un Tatto nuovo. con 
una dinamica tutta sua. basata 
principalmente sulla solidarieta 
della miseria. suU'autodifesa. 
sulla cosdenza che fl ghetto e 
una fortezza assediata all'inter-
no di un campo nemico. La Iot
ta non solo produrra i capi. ma 
attirera anche gli alleati >. 

La cronaca dei recentl 
scontri mostra che gruppi di 
disoccupati bianchi t i sono 
uniti ai negri. E' un fatto 
nuovo nella storia della lot* 
ta dei negri americani. Co
me vanno intesi quest! svi-
luppi? 

Prima di tutto non bisogna 
dtmenticare che cosi come e 
divisa lungo linee di classe la 
comunita negra, la societa bian

ca americana prescnta dei mec-
cauismi di esclusione capaci di 
spingere alcuni strati alia coin-
cidenza con gli obiettivi di mu-
tamento sociale che si propon-
gono i negri. In citta come De
troit. Newark, Chicago o New 
York, Tunica cosa che distingue 
i bianchi poveri dai negri po
veri 6 il colore della pelle. 

« La discriminazione razzia-
le praticata dai sindacati nei 
confronti dei negri (l sindacati 
sono in grandissima parte stru-
menti di esclusione e di con-
trollo) si ripercuote, nel pieno 
sviluppo dt'H'automazione, in 
un'economia inflazionistica di-
pendente in misura determi-
nante dalle spese belliche, su 
vasti settori della forza-lo\oro 
bianca. 

* Nelle piccole comunita del 
Sud i bianchi poveri sono razzi
sti perche il colore della pelle 
e l'unico simbolo che li tiene 
lontani dalla disperazione. ma 
nei ghetti delle citta industriali 
del Nord quel simbolo non con-
ta piu niente. Non e piu una 
questione di diritti civili, per
che nel Nord i negri possono 
votare. sedersi in qualunque 
locale pubblico, e in teoria 
acquis tare una casa dovunque 
e far domanda per essere as-
sunti in qualsiasi posto. In real-
ta la discriminazione. assai 
peggiore che nel Sud. e resa 
possibile da una struttura so-
cio-economica saldamente con-
trollata. 

c I bianchi poveri sono con
tro i sindacati e lo possono es
sere da destra o da sinistra. 
II movimento negro, che de-
nuncia con i fatti il mono polio 
del lavoro e la difesa dello 
sfruttamento organizzato. ser
ve da polo di attrazione pe r 

queste masse di esclusi. Le co-
siddette calleanze* si attuano 
nel corso della Iotta e. nel ca-
so del movimento negro, non 
sono e non possono essere dei 
dialoghi in cielo. fatti sulla 
base di astratti principl ideo-
logici. Sarebbe necessario stu-
diare con attenzione le caratte-
ristiche della cosiddetta " clas
se lavoratrice " americana. i 
cui interessi e obiettivi sono 
estremamente differenziati e 
contraddittori e. almeno in par
te. potranno precisarsi sotto la 
spinta del movimento negro. La 
funzione di questo 6 quella di 
un catalizzatore. di una forza 
che apre un discorso nuovo sui 
rapporti tra gli oppressi. sulla 
funzione delle organizzazioni 
tradizionali (partiti e sindaca
ti), sulle prospettive di un'ana-
lisi teorica e di una strategia, 
completamente nuove ». 

Edgar do Pellegrini 

Giornale 

per soli 

uomini 
Bisogna riconoscere che L* 

stampa e un giornale che sa 
stare al passo cot tempi, ed ha 
gran fiuto per le notizie che 
contano. Sapete, infatti, chs 
sesso e motori sono le molle 
fondamentali della societa di 
consumo: come e perjettamen-
te sintetizzato nell'immagine di 
una ragazza che. chissa perchS 
in bikini e chissa pcrchc su uno 
scooter, reclamizza un disse-
tante. Sesso motori ed un tan-
tino di violenza: come ha in-
segnato. ai tempi suoi, anche 
James Bond. 

FAI ecco infatti che La stam
pa 007 ci da. ogni giorno, lezio
ne di giornalismo. Figlia predi-
letta dei piu diffusi motori ita-
liani. non le mancava — per 
essere perfetta — che il sesso. 
Violento, naturalmente. E i suoi 
redattori sono stati allenati 
specificamente per fiutarne le 
tracce piu remote. Frendete un 
numero a casa; quello di ieri. 
poniamo. Si comincia con un 
signore «accoltellato in auto 
mentre e insieme ad un'ami-
ca » e con una « donna aggre-
dita in casa ». K' lantipaslo. 
Unico fra tutti i retrogradl 
giornali italiani, il quotidiano 
a quattro ruota affronta di pet
to la questione con questo bel-
I'clenco di notizie, solttamente 
confinabili fra le « ttere in bre
ve »: « La sedicenne di Cossa-
to (rapita e violentata) riliuta 
le nozze riparatrici» (cinque 
colonne di titolo); <r Due mon-
dane derubate da un " clien-
te " » (due colonne. c si pre-
ga notare la finezza del clien-
te virgolettato); « Haga/za to-
rinese aggredita e violentata » 
(quattro colonne, con accurate 
descrizioni). Purtroppo gli ita
liani non sono alia moda, Le 
violenze scarseggiano. Ci so
no, e vero, quelle della polizia 
bianca contro i negri di De
troit: ma non si tratta di vio
lenze sessuali. B La stampa 
dcre arrangiarsi come puo. 
Dopo aver descritto la « Rissa 
in un night per un complimen-
to ad una bella ragazza» ed 
aver approfondito il tenia 
«Gonfia con aria compressa 
un compagno di lavoro». si 
scava — sempre con titoli a 
cinque colonne — nella vita in-
tima di alcuni piu o meno noti 
personaggi. Colonne di piombo 
sono dedicate alle < Negate 
nozze in Svi/zera ai due fidan-
zati di Carignano » e al « Regi-
sta Daniele D'Anza denunciato 
per concubinato ». 

Che volete di piu? Per cin-
quanta lire e ventiquattr'ore 
di spasso i suoi lettori posso
no esser contenti. Non solo. Con 
un giornale che si pud leggere 
in famiglia. possono perfino ri-
sparmiare i soldi dell'acquisto 
di Men, King o che so io. Fin-
che naturalmente qualcuno non 
scopra che invece del c mensi-
le » stanno leggendo un « quo
tidiano per soli uomini >. 

l a « Elah » 
acquistafa 

dall'americana 
« General Foods » 

GENOVA, 28. 
La societa dolciaria italiana 

<Elah» e la sua Lliazione «Elah-
Sud » sono state acquistate dal
la « General Food > di New York. 
La G.F. e la piu grande « Corpo
ration » esistente nel settore ah-
mentare con un giro di affari di 
oltre mille miliardi I'anno 

Edizioni 
Libreria Feltrinelli 
Vi segnallamo due importanti opuscoli dl 
nostra edizione: 

P I E T R O S E C C H I A , Coipo di sta-
to e legge di Pubblica sicurezza L. 200. 

IL PROGETTO LEGGE Dl P.S. 
DELLA MAGGIORANZA GO-
VERNATIVA E LE PROPO-
STE DEI SENATORI: 
Terracini, Secchia, Gianquinto, Kuntze, 
Caruso, Maris, Faliani, Aimoni, Adamoli, 
Orlando, De Luca, Petrone, Spano, Gra-
megna, Palermo, Perno, Galani, Farneti, 
Montagnani, Valenzi, Salati, Samornani, 
Pajetta, Cipolla, Maccarone, Francavilla, 
Brambilla, Trebbi, Moretti, Vidali, Roasio, 
Di Paolantonio, Santarelli e Carulia L. 350. 
Vi prego di inviarmi contrassegno 
copie Colpo di stato e legge di Pubblica sicurezza 
copie II progetto di legge di P.S. della maggio-

ranza governativa e le proposte dei Sena-
tori . . 

Per ordini superiori alle 20 copie sconto 3 0 % 

nome 

cognome 

via 

Citta 

Incollare su cartolina postale e Indirizzam a 
Libreria Feltrinelli - via Manzoni 12 - 20121 MILANO 

file:///-oglio

