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Come vive e lavora 
1'operciio in URSS 
Non estste il problema dell'occupazione - Carriere} quaUfiche e sicurezza sociale - Si spen-
de do che occorre per la salute dei lavoratori - // salario reale - / ritmi del lavoro 
«/n URSS — dice un operaio della Borletti — c'e ana sola classe privilegiata: i bambini* 

DALL'INVIATO 
MODENA, 29 ottobre 

«Non siamo andati la per 
scoprlre chissa che cosa, ma 
per cap! re da opera! come vi-
vono gli operal sovietlcl»: co
st diceva leri a Modena il 
compagno Parodl dell'Ansaldo 
nucleare dl Genova, aprendo 
l'lncontro tra gruppl di operal 
di varle regioni e 9 dei 30 o-
perai comunisti che quests 
estate hanno fatto un viaggio 
attravorso alcune grosse e me
dio fabbriche sovietiche par-
lando con centinala di operal 
a Mosca, Leningrado. Minsk, 
Baku. 

L'lncontro dl leri era orga-
nlzzato dalla commlsslone na-
zlonnle operala del PCI, per 
cul era presente il compagno 
Giuliano Pajetta. 

Dopo la introduzlone dl Pa
rodl, le domande sono piovu-
te fltte ricevendo risposta a 
turno dal varl componentl la 
delegazlone presenti (Rosa 
Carrante e Stell di Milano, 
Bosio di Brescia, Bergamasco 
di Varese, Fornaclari dl Reg-
gio Emilia, Soro di Novl LI-
gure, Baraldl di Modena, Ft-
losi dl Roma e lo stesso Pa
rodl). Introduzlone, domande 
e risposte sono state al tem
po stesso uno specchlo in cui 
si rifletteva la realta dramma-
tlca della condizione operaia 
ltaliana e quella complcssa, 
rlcchLsslma dl conquiste del-
1"URSS. 

Qui centinala di mlgliaia di 
disoccupati, la In tutte le fab
briche carenza di mano d'o-
pera. Qui 1'operaio che non 
liesce a fare un passo avanti 
nella sua carriers e se ci rle-
Bce, diventando al masslmo 
uno specializzato di prima, a 
45-50 anni quando e sflnito e 
spremuto come un llmone si 
ritrova manovale; la 1'operaio 
che pub studiare, diventando 
tecnico, direttore. La, setti-
mana corta di 5 giorni per tut-
tl e asslstenza al 100°/o e sicu
rezza sociale: «... siamo rima-
sti strabillati, sappiamo cosa 
sono qui da noi i ritmi di la
voro e gli infortuni... all'An-

saldo nucleare di Genova c'e 
una infermeria con un dotto-
re per 2 ore al giorno, alia 
Electrosila dl Leningrado. una 
grande fabbrlca che fa una 
produzione analoga, c'e un po-
liambulatorio all'interno della 
azienda con 21 dottorl flssi 
tutto il giorno ». 

Ma non c'e solo quello che 
si vede, diceva Parodi, cl so
no le leggi dl uno Stato che 
conslderano 1'uomo come l'ele-
mento plu importante. Da noi 
ci sono leggi fatte solo per 
dlfendero i profltti dei padro
ni e noi operal « siamo consl-
derati solo numerl o macchi-
ne ». Le stesse cltta: le nostre 
sono citta mostro, a Genova ci 
sono 2 centimetri quadrat! di 
verde per ogni cittadino, a 
Mosca 40 metri quadri di ver
de. 

Come sta il rapporto tra sa-
lari e costo della vita? Che 
funzione hanno il sindacato e 
il partito in fabbrica? Se c'e 
una vertenza a chi spetta 1'ul
tima parola? Eslstono schede 
dl valutazione del singolo ope
raio nolle fabbriche? Quanto 
costa l'affltto di un apparta-
mento? Come si prevengono 
gli infortuni e chi assiste gli 
infortunati? Gil interrogativi 
la curiosita sono enormi, ci 
vorrebbero giornate per esau-
rire il dlscorso. Ma gia que-
ste prime risposte offrono ma
teria abbondante e concretis-
sima. fitta di esempi. 

In diverse fabbriche italia-
ne c'e un servizio antinfor-
tunistico aziendale, ma a co
sa serve? Nelle fabbriche so-
vietiche e il sindacato che se 
ne occupa. Alia Siemens di 
Milano cosl come nella fabbri
ca di orologi di Mosca, i pez-
zi della lavorazione a catena 
scorrono Immersi in un bagno 
d'olio. Sono due reparti simi-
li, quello di Milano e quello 
di Mosca. Ma a Milano si ado-
pera un olio chimico, spiega 
Rosa Carrante, che provoca 
gravissime intossicazioni del 
sangue, foruncolosi e vari ma
il. A Mosca I'ollo impiegato e 
un olio vegetale, costa di piii. 

La «minigonna» di C.C. 

ROMA — L'attric* Claudia Cardinal* intercala lunghi toggiorni al-
r*at*ro con breri p*rman*ra* in Italia. Eccola appunto • Fiumicino 
• I aw* arriro dall'lnghiltarr*. (Telefoto AP) 

ma e innocuo. 
Nelle fonderie di ghisa ita-

liane si lavora in condlzioni 
di continuo attentato alia sa
lute: fumo, gas, calore. Nel-
lo stabllimento di trattori a 
ciclo completo di Minsk, en-
trando nella fonderia — dice 
Soro di Nov! Llgure — siamo 
rimasti di stucco: a Nessun 
puzzo, niente fumo, grossi 
aspirator! per i gas mentre 
grandi implanti dl ventllazio-
ne riducono 11 calore a tem
perature normali. L'operazione 
della asabbiatura» awlene 
all'interno di una camera chiu-
sa, mentre 1'operaio manovra 
dall'esterno 1 congegni. I rit
mi di lavoro sono sostenuti, 
ma vi sono numerose pause 
durante la giornata grazie al-
l'impiego dl un gruppo di ope-
rai " rimpiazzisti ". E poi que-
stl lavoratori che fanno 1 la-
vori plu pesantl hanno venti 
giorni di ferie all'anno nelle 
migllori case dl vacanze a 
spese della fabbrlca e vanno 
in pensione 5 anni prima*. 

Morale: nella fabbrica dl 
trattori di Minsk che lmpie-
ga 10 mila operal, in un an
no si sono contati in tutto 
7 infortuni. 

I salari: da 80 a 160 mila li
re, in piii c'e il salario « che 
non si vede ». Affitti sulle 5 mi
la lire al mese compreso lu
ce, gas, riscaldamento e ser-
vizi vari; asili nido che co-
stano alia famtglia poche cen
tinala di lire al mese; scuo-
le medie gratis; scuole supe-
riori e universita in cui tutti 
gli student! ricevono un sala
rio. « lo — dice un operaio 
— ho due flgli, una va alle 
magistrali, volevo farle fare 11 
ginnasio, ma non ce la face-
va col greco e a me chi me 
le dava 3 mila lire per ogni 
ora di ripetizlone? La quest! 
problem! non ci sono... ». 

La questione degli schedari 
di fabbrica, il problema del
la disciplina, dei cottimi, in
somnia tutto quanto fa del-
1'operaio qui da noi un super-
sfruttato, un uomo calpesta-
to e compresso dal sistema, 
e materia bruciante, lo si sen-
te dalle domande. Come van-
no la, le cose? 

« Certo, esiste un problema 
di disciplina, ma riguarda i 
collettivi di brigata, gruppi di 
10-15 lavoratori aH'interno dei 
singoli reparti: la mattina non 
cl sono cartellini da timbra-
re aH'orologio, chi arriva in 
ritardo e richiamato dal col-
lettivo di gruppo. Lo stesso 
collettivo operaio segnala que-
sto e quel lavoratore per il 
riconoscimento del valore del 
suo lavoro... Non ci sono 
guardie in divisa come da noi, 
ne tempi di lavorazione mici-
diali... Abbiamo visto nelle 
fabbriche tessili come in quel
le meccaniche, ovunque: a pa-
rita di fabbrica e di lavora
zione, la non plu di 4 macchi-
ne dentatrici per operaio, qui 
6-8 e anche 10; la non piii di 
3-4 telai per operaia, qui 6-8 
e anche piii». Racconta un al-
tro operaio: «Nella mia fab
brica, fai un piccolo aggiusta-
mento, un accorgimento sulla 
tua macchina che ti permet-
te di lavorare meglio, pens! di 
avere qualche cosa di piii di 
cottimo: arriva giii subito in 
reparto il tempista e ti ta-
glia il tempo e tu col tuo cot
timo sei bello che fregato. La 
resta non solo la modifica che 
hai fatto. ma viene apprezzata 
e prendi niii salario ». 

Dunque tutto bene, tutto 
perfetto? No. ci sono proble-
mi da risolvere, riforme da 
fare come quella economica 
gia in atto, passi in avanti da 
compiere (perche per esem-
pio, ha rilevato qualcuno del
la delegazione, non si rende 
piii facile e rapida I'iscrizio-
ne al partito agli operai, an
che se e vero che essere nel 
partito significa grosse respon-
sabilita e • sapere tirare la 
carretta meglio e di piii a). Ma 
gli operai sovietici, aggiungo-
no che gli stessi operai ita

liani, sono i primi a essere 
consapevoli delle cose da fa
re e mlgllorare. II fatto e pe-
ro che nel Paese del social i-
smo quello che conta, prima 
su tutto, e l'uomo. L'operalo 
Stell di Milano — e cl sem-
bra una splendlda conclusione. 
esatta al mlllimetro — l'ha 
detto in una frase: «Una so-
cleta che afferma i diritti dei 
mlei flgli, dove Tunica classe 
privilegiata sono i bambini, 
per me e la socleta mlgliore ». 

Lint Anghel 

Vigilia di apertura del Salone dell'automobile di Torino 
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« Motkvltch » 1300 t c , novit4 aitolula par II Salona di Torlna 

Tra le novita per I'Italia: le sovietiche 
le auto elettriche e il Wankel della NSU 

La rassegna si inaagara in un momento di difficolta per Vindustria tedesca e hancese t di espansione per quella italiana - La 
fasione Fiat-Autobianchi-OM fara risparmiare al monopoUo 5 miliardi di tasse in tre anni - Una cifra record: 580 espositori 

DALLA REDAZIONE 
TORINO. 29 ottobre 

Ancora poche ore e il 49" 
Salone internazionale dell'au
tomobile prendera il « via ». 
L'attesa e viva, anche se, 
da anni ormai, i Saloni 
non presentano piii le novi-
ta-bomba. Le Case — infatti 
— hanno finalmente compre
so che e meglio presentare i 
modelli a distanza di tempo 
dalle grandi manifestazioni. 
In questo modo si ottiene il 
risultato di accentrare sui 
nuovi tipi di autovettura la 
massima attenzione d e l l a 
stampa specializzata e d'infor-
mazione e, di conseguenza, 
dell'opinione pubblica. II pub-
blico corre ai Saloni proprio 
perche ha visto le novitfe — 
specie quelle straniere — in 
fotografla e le vuole toccare 
con mano, vederle da vicino, 
anche se non ha alcuna pre-
disposizione all'acquisto. Dif
ficile spiegare altrimenti le 
ragioni per cui mezzo milio-
ne di persone si recano ogni 
anno a visitare il Salone, 
anche se un certo richiamo 
viene esercitato dal sorteggio 
quotidiano di un'auto. 

II Salone di Torino, comun-
que, conclude la stagione mon-
dlale dei saloni e mercoledl, 
quando il Capo dello Stato 
inaugurera la rassegna torine-
se, si dara mano ai bilanci 
quanto meno sul piano euro-
peo. Per quel che concerne 
quello di Torino il bilancio 
del Salone e decisamente 
positivo. In 67 anni la rasse
gna ne ha fatta di strada. Na-
ta nel lontano 1900 (a qualche 
anno di distanza dalla prima 
rassegna francese), su inizia-
tiva dell'Automobile Club di 
Torino, quella che allora si 
chiamava o Esposizione inter
nazionale di automobili» si 
installb proprio sulle rive ver-
di del Po, nel Palazzo delle 
belle arti. Venti espositori. 
tra cut alcuni nomi allora 
pressoche ignoti ma destina-
ti a diventare famosi: la FIAT, 
che da pochi mesi aveva co-
struito la sua prima fabbri
ca in corso Dante, sei mo
delli di Michele Lanza, una 
Marchand di Piacenza, un mo-
dello Ceirano e poi tutti gli 
altri (tutti ancora in fase 
poco piii che artigianale) co
me Panhard e Levassor, Peu
geot, Hurtu, Bender e Mati-
ny, Storero, Buchet. Mors, 
Aster e Werner. 

L'incasso, ricorda 11 diario 
di quel giorni. fu di 2 mila 
lire e la superflcie espositiva 
di 1300 metri quadrati. Da 

quegli anni eroici il salto e 
stato grande. Si e passati agli 
attuali 45.000 metri quadrati 
dedicati alia rassegna e il 
numero degli espositori (com-
presi quelli che presentano le 
a parti staccate ») ha toccato 
la cifra record di 580, in rap-
presentanza di 15 Paesi: Au
stria, Belgio, Cecoslovacchia, 
Danimarca, Francia, Germa-
nia, Giappone, Olanda, Regno 
Unito, Spagna, Stat! Uniti, 
Svezia, Svizzera, URSS e Ita
lia. 

Settantadue sono le marche 
d'auto, appartenenti a dieci 
Paesi: Skoda (Cecoslovac
chia); Citroen, Matra, Pan-
hard e Levassor. Peugeot, Re
nault, Simca (Francia); Audi, 
BMW, Daimler-Benz, Ford. 
Glas, NSU, Opel. Porsche. 
Volkswagen (Germania); Hon
da (Giappone); Daf (Olanda); 
Aston Martin, Austin, Austin 
Healey, Bentley, Daimler, 
Ford, Lotus, Hillman, Hura-
ber. Jaguar, Jensen, MG, Mor
ris, Rolls Royce, Rover, Sin
ger. Sunbeam, Triumph, Van-
den Pals, Vauxhall, Wolseley 
(Regno Unito); Buick, Cadil
lac, Chevrolet, Chrysler, Dod
ge, Ford, Imperial, Oldsmobi-
le, Plymouth, pontiac, Ram
bler (Stati Uniti), Saab, Volvo 
(Svezia), Moskwitch, Z a z 
(URSS), Abarth, Alfa Romeo, 
Autobianchi, Bizzarrini, De 
Tomaso, Dino, Ferrari, Fiat, 
Giannini, Innocenti, Iso Ri-
volta, Lamborghini, Lancia, 
Maserati, Moretti, Siata. Siva, 
Urbanina (Italia). 

Quest'anno al a Salone » to 
rinese sono ospitati anche gli 
autoveicoli industriali d'ac-
cordo tra i Saloni prevede la 
biennalita per questo settore) 
e sono preannunciate molte 
novita. Ben 24 sono le marche 
presenti che citiamo rapida-
mente: Steyr Puch (Austria); 
Citroen, Peugeot, Renault, 
Simca. Unic (Francia); Daim
ler-Benz, Magirus Deutz, Volk
swagen (Germania); Daf (O-
landa); Bedford, Land Rover. 
Vauxhall (Regno Unito); Pe-
gaso (Spagna); Belaz, Gaz, 
Maz, Xizil (URSS); Alfa Ro
meo, Ferves, Fiat, Lancia, 
Macchi-Bussing, OM (Italia). 

La piii grossa novita della 
rassegna resta comunque il 
fatto che, per la prima volta, 
1TJRSS e presente al Salone 
di Torino e per la prima vol
ta l'Unione Sovietica, presen-
ta contemporaneamente vet-
ture e autoveicoli industriali 
nello stesso Salone. In que-
ste ultime ore la delegazio
ne sovietica ha deciso I'in-
vio a Torino della Zaporjet, 

La « Fiat 500 » con il motor* alattrlcc matao a pun to dalla Morattl 
di Torino. II motor*, alimantato da battarla • 36 * l *m*nt l , aviluppa 
una potanza di 3 HP ad una valoclta dl 55 km./ora. L'awtonomia * di 
100 chilomatri. Par ricaricara I * battari* sono n*ca*t*ria da 8 • 10 or*. 

piii nota come «Zaz», una 
utilitaria che ricorda esteti-
camente la « 600 » Fiat. 

Evidentemente, 1' accordo 
tra 1'URSS e la Fiat ha fatto 
modificare molte posizioni nel 
settore dell'automobile. Basti 
ricordare — tanto per fare un 
esempio — che soltanto tre 
anni orsono il governo Italia-
no aveva protestato a Bruxel-
les, in sede MEC. e si ripro-
metteva di <r ricorrere a una 
misura di salvaguardia nei 
confronti delle importazioni di 
automobili provenienti dal 
Belgio, ma costruite con pez-
zi smontati importati dall'U-
nione Sovietica e dalla Ceco
slovacchia ». Allora La Stam
pa, sempre sensibile agli in-
teressi del MEC, dopo aver 
reso nota la protesta della 
delegazione italiana, scriveva 
che * il problema, tuttavia, 
non riguarda soltanto le vet-
ture sovietiche (le "Scaldla" 
e le "Volga", che venivano 
montate ad Anversa dalla 
"Beermans e Moens" - ndr.): 
il passo italiano e stato com-
piuto in vista della realizza-
zione di nuove fabbriche di 
montaggio, sempre in Belgio, 
da parte di societd automo-
bilistiche svedesi e giappone-
si. Istituendo "teste di pon-
te" in Belgio, certe Industrie 
dei Paesi terzi riescono in so-

Dieci richieste dal Convegno di Reggio Emilia 

I giuristi per una legge democratica di P.S 
La relatione . W a n . Lopane • i'mlervento M sen. 6ianqainto • U poliik In sollecitalo prets* gli alberglii gli deKki dei g'misti presenti airossemblea 

DALL'INVIATO 
•CGGIO EMILIA, 29 ottobre 
II Convegno di studio sui

te riforma della legge di Pub
blica Sicurezza, organizzato 
daU'Associazione italiana giu
risti democratici, si e conclu-
so con 1'approvazione di un 
documento che riassume i 
principal! orientamenti emer-
si dalle sette relazioni e dai 
33 interventi e comunicazio-
ni di quest! tre giorni. 

II documento sottolinea in 
primo luogo «l'impossibillta 
dl apportare solo modifiche 
parziali al Testo Unico del 
1931, emanato in pieno perio-
do fascista ed ispirato a prin-
clpi ormai ripudiati dalla 
coscienza comune, prima an
cora che dalle stesse solennl 
affermazlonl della Carta Co-
stltuzionale; e la sostanziale 
negativita del progetto di leg
ge govemaUvo, che anche nei 
singoli aspetti appare Ispira
to a coQcezioni arretrate e in 
certi casi addirittura peggio-
ra la legge fascista». 

Auspicando quindi la for-
mulazione di una legge com-
pletamente nuova, si offro

no per questa alcune indi-
cazioni generali: 

1) deftnire un concetto di 
ordine pubblico che rispon-
da alle norme della Costitu-
zione: 

2) dare come compito fon-
damentale alia Pubblica Si
curezza. queilo di garantire 
l'esercizio dei diritti fonda-
mentali dei cittadinl; 

3) attribuire prevalentemen-
te agli Enti locali e ai loro 
organi i poteri che incido-
no direttamente sulla tutela 
e la disciplina dei fondamen-
tali diritti civili; 

4) garantire la plena liber
ty delle associazioni e l'effet-
tivo esercizio del diritto di 
riunione, impedendo ogni in-
tervento dei pubblici poteri 
specialmente nelle manifesta
zioni connesse aH'esercizio del 
diritto di sciopero; 

5) contenere il fermo di po-
lizia nei limiti costituzionali. 
impedendo ogni intervento 
contro la liberta personale 
fondato semplicemente su so-
spetto; 

6) disciplinare la materia 
delle licenze ed autorizzazio-
ni amministrative in modo che 

ci6 non costituisca ostacolo 
al libero esercizio delle atti-
vita economiche, 

7) escludere perentonamen-
te come incostituzionale qual-
siasi norma che attribuisca ai 
poteri pubblici la facolta di 
sospendere i dintti civili; 

8) impedire che Tesercizio 
dei diritti fondamentali sia 
subordinato al potere discre-
zionale delle autorita: 

9) dare ai cittadini la pos
sibility di ricorrere al giu-
diee contro evenruali abusi 
delle stesse autorita; 

10) Hmitare il potere del 
govemo di regolare 1'esecuzio-
ne delle leggi di Pubblica Si
curezza. 

Alcune di queste indicazio-
ni erano uscite con particola-
re chiarezza dall'ultima parte 
del dibattito. cui era presen
te un altro giudice costitu-
zionale. il dottor Chiarelli. 
Nettissima come dicevamo ie-
ri, la presa di posizione del-
1'aTvocato Mario Berutti, gia 
presidente deU'Associazione 
nazionale magistrati, ni me-
rito al fermo di polizia: 
«... qui si ritoma alrabuso 
della polizia fascista, per cui 

si ferma un cittadino solo in 
base al sospetto che voglia 
commettere un reato anche 
rninimo; mentre in tutti gli 
Stati civili e ammesso l'ar-
resto solo in flagranza di rea
to o in esecuzione di un or
dine deirautorita giudiziaria.. 
Una legge del genere pub es
sere l'ideale in uno Stato di 
polizia. ma non pub e non 
deve divenire la legge di una 
repubblica democratica >. 

L'awocato romano Emilio 
Lopane. in tema di «poteri 
degli Enti locali e funzioni 
di polizia» aveva dichiarato: 
* Lo Stato democratico pre-
visto dalla nostra Costituzio-
ne, toglie la funzione di pub
blica sicurezza al questore e 
al prefetto, almeno per quan
to riguarda i diritti di li
berta di pensiero e di asso-
ciazione dei cittadini, per at-
tribuirla agli Enti locali auto-
nomi... Perdb bisogna eliml-
nare l'istituto del prefetto e 
riconoscere che la funzione di 
indirizzo poliUco a lui attri-
buita dall'ordinamento fasci
sta e pre-fascista come rap-
presentante dello Stato cen-
tralizzato. scaturisca oggi an

che da altre fonti che sono 
appunto gli Enti locali e le 
Regioni... L'aver quindi pre-
sentato un disegno di legge 
come quello che stiamo esa-
minando. e un atto di insen-
sibilita politica oltre che giu-
ridica m quanto non tiene 
conto neppure delle modifiche 
per quanto parziali (come le 
Regioni) che gia sono in at
to per adeguare il nostra or-
dinamento alia Costiruzio-
ne .». 

Fra gli intenenu quello ap
passionato del compagno se-
natore Gianquinto aveva po-
sto in luce altri pericoli: at-
traverso la modifica o la sop-
pressione di alcuni articoli 
della vecchia legge. si tende 
a dare alio • stato dj perico-
lo», dichiarabile dal gover
no, il carattere di stato d'as-
sedio, cos! da limitare le li
berta fondamentali dei citta
dini e da impedire, come nel
le recenti alluvioni. non solo 
l'opera di soccorso delle or-
ganizzazioni popolari ma an
che la denuncia delle scelte 
poUtiche di fondo che della 

calamita naturali sono spesso 
la causa indiretta. 

Lo « stato di guerra >, poi. 
con le particolari restrizioni 
che la Costituzione prevede 
ma solo nel caso di guerra 
estema. rischia di essere usa-
to anche in caso di a disor-
dini » interna, collegandosi co
sl alle previsioni d'intervento 
straniero contenute nel Pat-
to Atlantico. 

II Convegno ha gia avuto 
due risposte, una negativa (di 
conferma delle critiche in es-
so sollevate, poich^ i] presi
dente professor Natoli ha do-
vuto denunciare che la poli
zia aveva ottenuto o cercato 
di ottenere dagli alberghi gli 
elenchi dei partecipanti) ed 
una risposta positiva (data 
dalla presenza delle vedove di 
Tondelli e Reverberi, della ma-
dre e del fratello di Franchi, 
tre caduti delle giornate dl 
luglio. 

A Reggio e ci auguriamo in 
tutta Italia, la legge di P.S. 
e la sua riforma sono ormai 
un impegno di tutti e non 
solo del giuristi. 

Pier Luigi GancNni 

stanza a penetrare nel Mer-
cato Comune, godendone i 
vantaggi e senza dare nulla in 
cambio alle industrie italiane, 
tedesche o francesi». 

I tempi — si diceva — sono 
cambiati. La Fiat ora rivol-
ge altrove la sua preoccupa-
ta attenzione: anche se, per 
forza di cose, questo Salo
ne non si svolgera aU'inse-
gna dell'Alfa-Sud, sara que
sta un'altra novita di cul piii 
si parlera, sia pure sottovoce. 

Martedl — un giorno prima 
dell'apertura del Salone — la 
Fiat terra presso la sede del 
suo centro storico 1'annuale 
conferenza stampa. Per la 
prima volta non sara il prof. 
Valletta a fare gli onori di 
casa. Non e dato, inoltre, nep
pure sapere chi sara il rela-
tore. L'ing. Minola, che in 
tutti questi anni ha offerto 
alia stampa italiana e str«nie-
ra le previsioni elaborate nei 
vari uffici-studi della Fiat, e 
infatti pressocche giubilato co
me direttore generate e pro-
mosso « sul campo a vice pre
sidente della Confindustria. 
D'altra parte, a proposito dl 
previsioni degli ufflci studi il 
nuovo presidente, l'awocato 
Gianni Agnelli, gia lo scorso 
anno aveva smentito il suo 
collaboratore contrario ai 
c matrimoni a tre » (Fiat, Re
nault, Volkswagen) precisan-
do sull'Espresso 11 suo pen
siero in proposito. 

«Quando parlo di un'tndu-
Mtria automobilistica europea 
integrata — diceva in quella 
occasione Agnelli — non mi 
riferisco ad accordi tecnici o 
commerciali limitati su pro-
blemt particolari, come la ri-
cerca sull'inqurnamento della 
aria o sulla sicurezza, ma a 
un'industria fortemente cen-
tralizzata come Quella ameri-
cana...». 

Tornera la Fiat su questo 
argomento? Questa posizio
ne della presidenza si sta fa-
cendo strada o si e arenata 
strada facendo? A questi in
terrogativi probabilmente non 
sara possibile offrire una ri
sposta in occasione del Sa
lone. Comunque e un dato di 
fatto che, per quanto riguarda 
la produzione italiana, siamo 
in pieno «boom» e ii corrente 
anno dovrebbe concludersi 
con una produzione comples-
siva superiore a un milione 
e GOO mila autoveicoli. Nel 
corso della conferenza stam
pa deirANFIA, che si terra 
pure martedl prossimo, co-
nosceremo gli ultimi dati uf-
ficiali, ma si sa gia che la 
tendenza non ha subito fles-
sioni, salvo — ma non ec-
cessivamente — nel settore 
delle esportazioni. Nei primi 
otto mesi del 1967 rincremen-
to e stato. in confronto al 
'66, del 20 per cento con un 
milione e 50 mila autovei
coli prodotti, di cui 9S2 mila 
vetture. La Fiat in questo pe-
riodo ha costruito 906 mila 
veicoli (124 mila in piii del 
'66 nello stesso periodo). 

La Fiat — dunque — e l'in-
dustria prima d'Europa, dopo 
il cedimento della Volkswa
gen. Se • rimasta al quinto 

posto nella scala mondiale, 
cio e dovuto al grande bal-
zo in avanti deU'industria 
giapponese. 

Altro fatto nuovo deH'anno: 
1'assorbimento da parte del
la Fiat dell'OM e dell'Auto-
bianchl. Ne ha spiegato le ra
gioni lo stesso Gianni Agnelli: 
la Fiat, l'OM e l'Autoblanchi 
risparmieranno in questo mo
do in tre anni 5 miliardi dl 
lire di tasse. 

Per la Fiat c'e da dire an
cora che e diminuito il nu
mero dei trattori prodotti (44 
mila nel '65, 36 mila nel '66 
e 34.500 nel '67, sempre per 
i primi otto mesi) ed e au-
mentato il tonnellaggio (9 
per cento). 

Nell'area del MEC non si 
pub dire, per ora almeno, che 
per francesi e tedeschi spiri-
no brezze molto favorevoli. 
A Parigi 11 Salone ha ma-
nifestato l'incertezza esisten-
te sul mercato francese e a 
Francoforte si e resplrata 
aria dl crisi malgrado 1 vari 
discorsi forzatamente ottimi-
stici, come quello fatto dal 
ministro federate dell'Econo-
mia, Schiller. II 26 per cento 
di calo della produzione (e 
11 18 per cento deU'esporta-
zione) nei primi sei mesi del 
1967 sono un indice del gra
ve disagio in cui si dibatto-
no le varie case. 

E' vero che la NSU ha pre-
sentato (e ci sara anche a 
Torino) la «RO 80 a, col mo-
tore Wankel (180 chilometri 
all'ora), ma di fronte a que
sto exploit sta il fatto che la 
industria italiana nel '66 ha 
esportato in Germania circa 
110 mila vetture. Di queste, 
centomila sono della sola Fiat 
(che in occasione del Salo
ne di Francoforte ha appor-
tato un ribasso di 45 mila li
re al « coupe" 850») e ben 4 
mila dell'Alfa Romeo, che ha 
cosl notevolmente rafforzato 
la sua presenza sul mercato 
tedesco. 

Ma i Saloni — si diceva 
— sono da tempo molto di 
piii di una rassegna. Se al 
pubblico piace scoprire le no
vita dal punto di vista mec-
canico o estetico (magari in-
dirizzato intelligentemente da 
una forma di pubblicita che 
ha saputo far centro) agli in

dustriali, agli economistJ, ai 
politici, 1 dati della produ
zione automobilistica significa-
no valorl ben plu determl-
nanti e deflnlti. 

Avremo modo nel proasl-
mi giorni, di parlare anche 
delle automobili-novila e in 
partlcolare delle automobili 
elettriche, che sul piano del
la curiosita faranno la parte 
del leone. Ma va detto subi
to che in quel campo siamo 
ancora in una fase sperimen-
tale, anche se presentano mo
delli con trazione elettrica 
ben quattro case: la Moretti, 
la De Tomaso, la Giannini • 
la Urbanina. 

Quando si muoveranno le 
grosse case, intendlamo Ge
neral Motors, Ford, Fiat, Re
nault e qualche altra (tutte 
case che da anni hanno alio 
studio progetti in quella di-
rezione) allora sara 11 caso 
dl guardare l'« invenzione» 
con qualcosa di piii della 
semplice curiosita. Per ora, 
infatti, alamo ancora nella fa
se degli esperimentl e delle 
molte garanzie sulla carta. 
Quando sflleranno sul circui-
to di prova, quando alia di-
chlarata autonomia si accom-
pagnera la possibility concre-
ta di andare da Torino e Mi
lano e ritomo, allora 11 di-
scorso si fark realmente se-
rio. Quello attuale, delle espe-
rienze e del sondaggi, e co
munque un passo obbllgato, 
verso un obiettivo che blso-
gnera pur raggiungere. 

Tra le tante case italiane 
presenti a «Torino esposi-
zionl a una nuova casa: la 
SIVA, la quale presentera al 
pubblico 11 suo primo pro-
dotto battezzato « Sirio a. Si 
tratta di uno spider trasfor-
mabile in coupe" mediante un 
tettuccio rigido. II motore e 
quello della Ford Taunus 
a 20 M TS» con i 6 cllindri 
a V (2000 c.c); la meccani-
ca e del torinese Virgilio 
Conrero e la carrozzeria e 
della a Stile-Italia ». La SIVA 
e la concessionaria Ford di 
Lecce e a questa dovrebbero 
far capo tutti i concessionari 
macchine estere della regio-
ne. Per maggio sono previ-
ste le prime consegne. 

Otcllo Pacifico 

In un incidente d'auto 

E morto il regista 
Julien Duvivier 

PARIGI, 29 ottcbr* 
Il regista Julien Duvivier e 

morto questa sera in una scia-
gura stradale a Parigi. L'au-
to di Duvivier si e scontrata 
con un'auto a bordo della qua
le si trovava il ministro di 
Stato per la ricerca scientifl-
ca Maurice Schumann, che e 
rimasto illeso. 

Julien Duvivier era nato a 
Lilla nel 1X96. Fattosi un so-
lido mestiere con una serie 
di film muti d'ispirazione re
ligiose, s'impose negli anni 
trenta come uno dei maggio-
ri autori del cinema d'ottre 
Alpe. 

La sua opera piu nota. 11 
bandito della Casbah. lo fece 
paragonare a Carni e a Re
noir ma proprio la fredda 
compiacenza con cui narrb la 
fatale vicenda di Pipi, le Mo 

fed chuirtsce che non ebbe ne 
la sincerita e le capacita nar
rative di Carni ne il rigore e 
Vintelligenza creativa di Re
noir. 

Nondimeno anche le sue 
opere artisticamente meno riu-
scite testimoniano di un ecce-
zionale mestiere che si spiega 
soprattutto nella creazione di 
atmosfere e nella direzione de
gli attori, tutti i migliori del
la generazione francese tra le 
due guerre fDavid Golder, 
1930, Il giglio insanguinato, 
1933. girato in Canada, Golgo-
ta. 1934. La bandiera, 1935, Go
lem. 1935. L'uomo del giorno, 
1936, Camet di ballo. 1937, I 
prigionieri del sogno. 1939, II 
carro fantasma, 1939). 

Nel dopoguerra si limitd a 
dirigere produzioni commer
ciali caratterizzate da noti at
tori che diresse con I'abitua-
le maestria. da Vivien Leigh 
a Jean Gabin, da Girard Phi-
Upe a Brigitte Bardot. Un suc-
cesso eccezianale — e comun
que rmrneritato, dato il tono 
qualunquistico delle vicende 
ispirate ai racconti di Guare-
schi — ottennero Don Camil-
lo e II ritomo di Don Camil-
lo girati in Italia con Gtno 
Cervi e Fernandel negli an
ni '50. 
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