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A colloquio con Giorgio Strehler dopo I'uscita dal Piccolo 

«Riprenderd il mioposto 
nella rivoluzione teatrale» 

II regista prepara « II fantoccio lusitano » di Peter Weiss - In progetto anche « Santa Giovanna dei macelli» di Brecht 

Dal nottro inviato 
PORTOFINO. 23. 

In un « buen retiro » adatto 
alia meditazione solitaria e 
al fervore di nnovi progetti, 
Giorgio Strehler sta lascian-
do passare, per cosi dire, la 
prima ondata delle reazioni 
suscitate dalla notizia delle 
sue dimissioni dal Piccolo 
Teatro. E' stato un distacco 
dolorosa, e lui non lo nascon-
de affatto: come sarebbe 
stato possibile altrimenti, do
po ventun anni di lavoro, do
po esser stato lui (con « I'ami-
co-fratello-nemico », come lo 
chiama, parlandoci delta dia-
lettica dei suoi rapporti con 
Paolo Grassi) il fondatore del 
prima Teatro Stabile italia-
no, giunto, in due decenni, 
a jama mondiale? Come sa
rebbe stato possibile un al-
lontanamento senza lacera-
z'umi inieriori, senza ferite 
da mesi aperte, perche 4 or-
mai da alcuni mesi che 
Strehler discute, prima che 
con gli altri, con se stesso, 
delta necessita, ormai verifi-
catasi inderogabile, della sua 
scelta? 

Ma alia fine il passo & sta
to fatto. E cosi la stagione 
teatrale 1967-1968, per tanti 
versi asfittica, caotica e con-
fusionaria, forse (salvo per 
qualche spettacolo da con-
tare suite dita di una mono) 
una delle piu squallide da 
un decennio a questa parte, 
una stagione che ha visto in 
particolare i Teatri Stabili. 
quale piu quale meno, in ac-
que difficili. se non burra-
scose, si chiude con un gesto 
che, insomma, la fara pas
sare alia storia della scena 
italiana: Strehler va via dal 
Piccolo Teatro. L'istituzione 
e abbastanza solida, dopo 
vent'anni — e tale i proprio 
grazie al lavoro congiunto di 
lui e di Grassi; grazie alia 
storia che Strehler ha costrui-
to con la dura fatica dei cen-
toventi e piu spettacoli — per 
resistere al colpo. E Strehler 
ci ribadisce che tanto piu gli 
resistera in quanta egli non 
se ne va € contro», non se 
ne va per pura negazione. I 
suoi rapporti col Piccolo ri-
marranno amichevoli, e an
che di collaborazione. 

Quale e" dunque — gli chie-
diamo — il significato piu 
profondo che pensi abbia que
sta tua scelta? 

c Nella mia piena maturi-
ta — ci dice — in un mondo 
che si agita vertiginosamen-
te. io voglio riprendere la 
mia strada. che non e" contro 
il teatro a gestione pubblica, 
perchd il teatro a gestione 
pubblica, comunque, rappre-
senta sempre un momento 
progressivo, nello sviluppo del 
teatro italiano. Riprendo la 
mia strada, che oggi non e 
meno difficile di quella del 
1947. Riprendo la mia rivo
luzione, che e I'unica conces-
sa, in fondo. a chi pratica 
arte, cioi facendo la propria 
arte, per cercare forse, in 
altri modi, con altre metodo-
logie. ma con la stessa in-
transigenza, la stessa since-
rita verso me stesso e gli 
altri e la stessa certezza nel
la possibilita reale, non ipo-
tetica ne" velleitaria, di aiu-
tare in qualche modo a co-
struire un mondo della ra-
gione, per uomini che ragio-
nano ». 

Mentre ci parla di questa 
sua concezione del teatro co
me di un contributo possibile 
per costruire un mondo della 
ragione. sentiamo accendersi 
tutta la tensione ideale di 
questo regista. che mai nulla 
concedendo alle mode, dlle 
sollecitazioni di facili succes-
si, ha sempre mxrato a co
struire (talvolta con un rigo-
re che gli i stato rimprove-
rato come perfezionismo) 
spettacoli Uluminati dalla ra
gione. Ci forse, in questa 
tensione, una cemponente di 
Utopia, di esaliazione? Ma 
Strehler aggiunge subito que
sta considerazione: c Tutto 
imtorno sembra gridare che 

non i vera. Invece e vero. 
E se non fosse vero — ma 
siamo tranquilli, i vero — 
sarebbe questa, comunque, la 
piu bella illusione possibile. 
Basta questa sola per illu-
minare la vita di un uomo. 
E a questa illusione non ci 
rinuncio, a nessun prezzo! >. 

Ecco, forse, qui, il nucleo 
di fondo della spinta che ha 
portato Strehler alia sua scel
ta di oggi. Assediato da tutti 
i condizionamenti che si era-
no andati concrelando attar-
no al Piccolo Teatro, e tanto 
piu in questi ultimi anni di 
logoramento, di fossilizzazio-
ne, di produttivismo forzato 
(un Teatro Stabile deve ov-
viamente produrre un tot nu-
mero di spettacoli; e deve 
farlo rispettando certe rega
le del gioco, sempre piu pe-
santi), ecco che egli sente 
il bisogno di una Uberazione; 
per si e per la sua arte, il 
teatro. Non e un bisogno ro-
mantico di evasione. di soli-
tudine, per compiacersi di 
un discorso solipsistico. Tant'e 
vero che, nella sua lettera al 
Sindaco di Milano, ha messo 
dentro con foga ed energia 
tutti i motivi concreti del suo 
rifiuto di oggi. 11 suo e una 
specie di cahier de doleance, 
di requisitoria, di contesta-
zione di tutto cid che sarebbe 
stato giusto la citta, lo Stato, 
la societa milanese e italia
na dessero all'istituto che lui. 
con Grassi, aveva portato al 
vertice della sua evoluzione, 
con un prestigio indiscusso 
nel mondo. 

c Alcuni, oggi, gente di tea
tro direttamente interessata 
e no, avanzano. sull'ondata 
della contestazione globale, ri-
chieste per il teatro. Ebbene: 
motte di quelle cose che si 
esigono oggi, io le ho messe, 
con Grassi, in un opuscolo 
che, nel 1964, conteneva, in 
forma di rivendicazione, tut
to cid che ritenevano neces-
sario per il futuro del Pic
colo >. Lo conosciamo anche 
noi, quell'opuscolo: e ci ri-
cordiamo quella pagina in cut 
Strehler poneva come condi-
zione base per il Piccolo che 
esso fosse messo in grado di 
super are la stasi di allora: 
stasi che, se non proprio ri-
gida, i tuttavia continuata 
fino ad oggi. 

€ Come guardi, dunque, al 
tuo futuro? Quali sono, in 
concreto, i progetti? ,̂ chie-
diamo. 

*Con la mia scelta — dice 
Strehler — ho voluto ripren
dere il mio posto sul palcosce-
nico, solo, senza nessun equi-
voco di potere nelle mani, la 
dove falsi profeti, miserabili 
ambiziosi non mirano, m real-
ta, che al potere. lo ci rinun
cio, per contrapporre ai pa-
rolai il "fare". II fare teatro, 
nello spirito con cui ho intra-
preso il mio lavoro vent'anni 
fa. Mi ckiedi in concreto che 
cosa faro, che cosa saranno, 
insomma, quelle nuove metodo-
logie di cui tanto si e parlato 
a proposito della mia lettera 
di dimissioni. Non ho la rispo-
sta pronta, ni facile. N& glo
bale. Sara, la mia, una speri-
mentazione, una ricerca, che 
nascera e si sviluppera sul la
voro concreto che fard per 
mettere in scena, con un grup-
po di sette attori, II fantoccio 
lusitano di Peter Weiss. Pun-
terb qui tutte le mie carte, e 
non tanto quelle del successo, 
e quindi dell'avvenire mio, 
quanto proprio quelle delta ri
cerca. Sara qualcosa di estre-
mamente duttile, aggressico, 
rapido, concreto, in una totale 
libertd inventiva. senza preoc-
cupazioni esterne di nessun 
genere. Cercherb di creare 
rapporti nuovi con gli attori, 
coi tecnici, col pubblico*. 

Lo studio di Strehler e" pieno 
di libri: volumi di storia del 
coloKalismo. documentazioni 
sulla persecuzione razziale in 
Africa e in USA. fotografie. 
E anche testi di etnologia, di 
religioni primitive. Tutto un 
materiate che servira alia 
messinscena. Di essa Strehler 
ci aveva fatto cenno quando 

d incontrammo al «Brecht 
Dialog* a Berlino, nel feb-
braio scorso: ora il lavoro e 
avanzatissimo, U testo e ap-
prontato. Ma, di qui al gen-
naio prossimo, avra tempo di 
ritornarci certamente sopra. , 

La scrivania e ingombra an
che di altre fotografie, che non 
si riferiscono all'Africa di 
Peter Weiss. Do un'occhiata: 
e tutto materiale sull'America 
degli anni trenta, sulla crisi 
economica del '29, colonne di 
disoccupati. scene di violenze 
della polizia. Qui c'e il lavoro 
preparatorio, ci rendiamo con-
to, del secondo spettacolo in 
previsione: e Strehler ce lo 
conferma. Si. dopo II fantoc
cio lusitano, per la stagione 
successiva, Santa Giovanna 
dei macelli di Brecht. Citando 
il quale Strehler vuol giustifi-
care un po' I'indubbia man-
canza di chiarezza, di preci-
sione, nella spiegazione delle 
sue prospettive. c Ricordi quel 
che diceva il vecchio Brecht? 
Diceva: "Lo so che certe cose 
che dico non sono chiare. 11 
fatto e che le cose non sono 
chiare. 11 mondo intorno a noi 
non e chiaro. Non i colpa 
mia". Lo stesso vale per me. 
lo, nel teatro e col teatro, 
vorrei continuare a cercare di 
farlo diventare piu chiaro». 
Da solo?, ci verrebbe fatto di 
domandargli, ripensando a 
quel senso di solitudine che 
abbiamo chiaramente avver-
Uto. e pur pieno di slancio, 
nelle sue parole. Ma bnmagi-
niamo la risposta: pur di co-
minciare, anche. 

Arturo Lazzari Giorgio Strehler e Milva nello spettacolo c lo, Bertolt Brecht > andato in scena la stagione scofsa 

La disoccupazione dei laureati 
Nel 1980 avremo in Italia 933.445 laureati dei quali 619.119 solfanto potran-
no essere assorbiti dall'indusfria, dai servizi e dalla pubblica amministrazione 

Rest* « furtecipwrii ad un concorso magistrate a Roma 

Le riviste LA CMT1CA SOCIOIOGKA 
-t|v?%r 

LA «DEMOCRAZIA DIRETTA» 
DEL MOVIMENTO STUDENTESCO 

D ojumto fasctcoJo de La Cry 
Hca SocMogioo (prima vera 
1968) proeegue oeU'taformazmne 
• oetTaoalisi su aJconi dei flloni 
di ncerca deltoeao oei oumen 

Gecedeoti (il rapporto fra toco 
pa e socioJogia, democrana 

come partecipazione alia socitU 
tn trasformexione. rapporto fra 
razasmo e capitallmna soooto 
gia del fatto artistico) ed intro 
due* alia oompieaaa tematica 
riesumata COD vioja—a dal mo 
timeoto stodeoteico dal rappor
ts t n elaboraziooe ad axiom, e 
•«•• date realioabtlita delle de

cision! (o, secondo lo slogan da 
militant! francesi. del c potere 
della inmaematwm »l. 

Questa introduzione e compiuta 
con la oota di Pihppo Viola su 
Alcune espenenzt di amUmomia 
politico e di democrano dtreito 
nella lotta del movimentc it* 
denlesco a Roma, cori preannun 
tiata dall'editoriale dt Franco 
Ff-rrarotti: tLa loOa aeott sra 
denli spetza Vantico rino italta 
no della doppto vertta. nacopre 
I'oppotizioiM axtra-porkmcalara, 
ripolwta 0 contotto dtraOo in
terpersonal* che si reallzza 

Vassemblea, rautogestione. La 
lotta che gli stadenti, pur 
duexmo contro le itMurtoni, par 
esparto a sapoesttoei vagamente 
anarcouh. i dwnqme in reoitd 
riitufo d*niw (moo mama attro-
verto le isUtuzumi. o\Ue la 
scoria dei regoiamentt. oftrt le 
forme cnslallizuae funo vita 
che non rtre ». 

Nella stesso numero: A. Ino. 
Marcuse e Io cronaoa; F. Fer-
raroUi. La tocuxrazia: daOa de 
mocrmia di faceiata eOa demo-
crocifl di parteciposione; A. lac* 
Clung Lea. I 

sintomi; M. Montana La pro 
spettiva deWesclns«me; S. Pie-
cooe Stella. A proposuo del Rap
porto Renter; R. Beodix, R rap
porto fra ideologic e sociotopio; 
R. Brilliant. Stona *eU art* e so 
cioloaia; G. Gadda Conti. An 
cora sul c Grande romanzo ame 
ricano >; G. Corsini. Letteratura 
e socield neoli Stafi Unita: op 
pwftfi sul nuovo romamo; M. IOT-
ciuk-L. Kogan. 1 cambtamenti 
nella vita spiritual* degh ope-
roi nelTXJnume SovieOca: 

I. d. c. 

Qual e l'awenire dei lau
reati italiani? In quale mi-
sura troveranno un'occupazio-
oe adeguata alle loro possi
bilita? Avremo, nel breve vol-
gere di alcuni anni, una di-
lagante disoccupazione profes-
sionistica? Non sono doman-
de oziose. E non sono solo 
domande nostre o soltanto de
gli ambienti studenteschi. 
Qualche giorno fa un giornale 
della Confindustria ha pub-
blicato le tabelle sulle pre-
visioni fatte dall'Istituto di 
studi sulle relazioni industria-
Ii e di lavoro (ISRIL) che 
presentano un quadro sempli-
cemente impressionante. E' 
vero che gli autori dello stu
dio si premurano di awertire 
che le cifre da essi elaborate 
possono risultare errate — 
anche in considerazione della 
impossibilita di stabilire oggi 
con esattezza quale sara lo 
sviluppo economico e sociale 
del Paese fino al 1980 - ma 
e altrettanto vero che siamo 
di fronte ad un'indagine con-
dotta con una certa serieta 
se non altro perche < interes
sata ». 

Vogliamo dire, in altri ter
mini. che 1TSRIL. essendo le
gato alia grande industria, 
deve prevedere con la mas-
sima approssimazione quali 
potranno essere le fonti cui 
attingere i futuri quadri della 
tecnica e della burocrazia in 
dustriale. E non ha quindi 
nessuna ragione per giocare 
con le statistiche e con i Hu
meri. soprattutto quando si 
tratta di stabilire su quanti e 
quali dirigenti 0 grosso pa 
dronato potra fare assegna-
mento negli anni a venire. 

Sta di fatto. in ogni modo, 
che secondo gli stueb'osi del-
I'lSRIL nel 1980 avremo In 
Italia 933.445 laureati. rispet-
to ai 538.307 del 1965, mentre 
le caparita di assorbimento 
deO'industria. dei servizi e 
della pubblica amministrazio
ne non supereranno le 619.119 
unita. 

Risultera cos) che il nume
ro dei laureati in sovrannu-
mero si aggirera intorno alle 
180 mfla unita (11SRIL dice 
esattamente 177J77). E que
sto significhera che un vero 
e proprio eserdto di giovara 
col famoso cpezzo di carta a 
in tasca. se non vorranno in-
grossare le file della disoccu
pazione. saranno costreUJ a 
svolgere on lavoro purchessia 
e comunque non confacente 
aOa propria specializzazione 

Sempre secondo la previ-
stone di cui d stiamo occu 
paodo. nel 1980 dovrebbero ri
sultare in eccederaa 42.422 
laureati del gruppo scientif k», 
9J3I del gruppo medico. 
80.042 dd gruppo ceooootni-
00 > • 55-426 di que&o uma-
nlwtifrft Dorrebbafo iovece 

mancare, rispetto alle possi
bilita dell'offerta, 5.988 inge-
gneri. 2.619 dottori in agraria 
e 1.894 avvocati. Certo. a noi 
sfugge il modo con cui gli stu-
diosi dell'ISRIL hanno con-
dotto la loro pur complessa 
fatica. Ne questa e la sede per 
attardarsi in un discorso me-
todologico. 

Crediamo di poter afferma-
re. tuttavia, che con ogni pro
bability la previsione e stata 
condotta sulla base di quelle 
che sono le «intenzioni > dei 
grandi gruppi capitalistic]" per 
quanto conceme lo sviluppo 
economico e sociale del Pae
se. Altrimenti, per esempio. 
non si capirebbe perche i lau
reati in medicina in questo 
quindicennio (1965-80). dovreb
bero essere troppi rispetto 
alle nostre esigenze sanitarie 
pur risultando pari soltanto 
a 74.923 unita. E' evidente in-
fatti che se si facesse — co
me pur si dovra fare — il 
c servizio sanitario nazionale > 
questo numero risulterebbe 
inferiore alle esigenze di una 
societa in rapida crescita ci
vile. 

Forse, d'altra parte. l'ISRIL 
ha voluto dare Tallarme per 
evitare che si compiano deter
minate scelte anziche altre. o 
addirittura per imporre — an
che in questo campo tutt'altro 
che secondario — la volonta 
di taluni gruppi dominant!. 
Appare tuttavia chiaro che d 
troviamo ad affrontare un pro-
blema molto serio e grave, 
di fronte al quale i paUiativi 
— non le riforme — proposti 
di volta in volta dai van mi-
nistri (dericali) della Pubbli
ca Istruzione risultano per lo 
meno grotteschi. 

Sir. Se. 

Ceramico 
d'arte 

a Cervia 
Giunta alia sesta edizione 

la mostra di ceramica d'arte 
di Cervia e stata aperta 
domemca scorsa. La mo
stra e stata allestita con 
sobrieta e furodonalita oei 
locali dd monumentale ex 
magaxzeno del sale dove 
forme, cokxi e materia della 
ceramica d"oggi sono bene 
messi in evidenza. 

I vindtori dd concorso so
no: Franco Bucd di Pesaro 
(L. 1.000.000). Edouard Cha 
paDaz (Svixaera, L. 500.000). 
Rolf Overberg (Germania. 
L. 300.000), Guerrino Tra-
monti di Faema e WHbeJm-
Elly Kucb (Germania). 

Con i farmaci 
« inducenti » 

Meno 
tossiche e 

piii efficad 
le cure 

L'esperienza del prof. Wi-
snewski all'ospedale psi-
chiatrico di Bialystok . Ve-
leni che non avvelenano 

Chi andasse a curiosare nel- . 
le cartelle cliniche dell'ospeda-
le psichiatrico di Bialystok 
avrebbe di che stupirsi, tro-
vandovi un reparto dove qua
si per ogni paziente, insieme 
con le solite terapie, figura 
l'insulina. II che farebbe sup-
porre che debba trattarsi di 
diabetic!, e che per avere tan
ti infermi con trattamento in-
sulinico il capo del reparto 
Prof. Wisniewsik debba essere 
uno specialista diabetologo. 

Ma lo strano arriva quando 
dalla terapia si passa lo sguar-
do alia diagnosi, perche nessu-
no di quegli ammalati risulta 
diabetico e del resto si viene 
a sapere che il nostro medico 
non e per nulla un diabeto
logo. Ed allora? La spiegazio
ne e semplicissima: lo studio-
so polacco va sfruttando, nel
la cura dei neuropsicopatici 
con cloropromazina, l'azione 
potenziatrice dell'lnsulina, ov-
vero quel singolare fenomeno 
di recente scoperta detto far-
maco-induzione. 

Esso consiste nella capaci
ty che ha un determinato far-
maco di influire sul metaboli-
smo di un altro farmaco, sti-
molandolo oppure inibendolo, 
e con ci6 modificandone l'ef-
fetto terapeutico, che diminui-
see nel primo caso, aumenta 
nel secondo. 

Intanto si e incominciato 
con l'identificare una prima 
serie di medicinali che sono 
in grado di esercitare codesto 
influsso, e che si definiscono 
farmaci inducenti. Ve ne sono 
di vario tipo, steroidi, jpogli-
cemizzanti, antistaminici, anal-
gesici, anestetici, ipnoticl, ben-
che non tutti gli appartenenti 
ai suddetti gruppi abbiano po
tere inducente. Anzi il potere 
inducente sembra legato a una 
data struttura cbimica in mo
do specifico ed esclusivo, tan
to che non lo possiedono al
tre strutture che le siano chi-
micamente e terapeuticamen-
te molto affini. 

L'induzione, come si e det
to, pu6 stimolare o lnibire, ma 

- per alcuni medicinali pub ave
re ambedue gli effetti, prima 
l'uno e poi l'altro. Ess! dipen-
dono da vari fattori, quali la 
durata del trattamento, il ses-
so del soggetto trattato ecc, 
e possono avere aspetti diver-
si. II farmaco inducente pub 
agire prolungando l'azione di 
un altro farmaco, oppure au-
mentandone l'intensita, o ri-
ducendone la tossicita. Come 
si vede. non e un capitolo 
nuovo che si schiude, relative 
a un composto o a un gruppo 
di compost! da studiare o rt-
studiare, ma l'intera farmaco-
logia che va revisionata sotto 
questo profilo. 

E non solo per accertare t 
possibili farmaci inducenti, e 
per clascuno di essi quelll che 
ne subiscono l'influsso, ma an
che per mettere in luce il mec-
canismo del fenomeno. Mecca-
nlsmo che sembra incidere sul 
sisteml enzimatici del fegato 
che sovraintendono ai process! 
di trasformazione del metabo-
lismo farmacologlco, dove si 
pub avere, oltre alia accelera-
zione o al ritardo dei process) 
medesimi, a volte la compar-
sa di un metabolita lnterme-
dio piii attivo. 

Una simile ricerca sistematl-
ca riservera certo delle sor-
prese, per 11 caso per esem
pio dell'uso contemporaneo di 
prescrizioni diverse, di cui ci 
sia sfuggita finora qualche 
anomalia biochimica (e con-
seguenti ripercussioni sull'or-
ganlsmo) dovuta appunto al-
l'avere associato tali prescri
zioni. Ne si tratta di suppo-
sizioni fantastiche se si pensa 
che gia nelle limitate indagi-
ni eseguite fino ad oggi sulla 
farmaco-induzione di varie so-
stanze si son viste cose sor-
prendentl. 

Bast! un solo dato spertmen-
tale fra i tanti: nei ratti la do
se di zoxazolamina che di nor
ma e letale nel 100% dei cast, 
se si somministra dopo aver 

dato per una sola volta il 3-me-
tilcolantrene non e piii letale 
in nessun caso! Ed e anche in-
teressante segnalare che l'ef-
fetto del farmaco inducente si 
ottlene con dosi non tossiche, 
perfino con dosi inattive, che 
basta sommini5trare piu a Iun-
go per rendere attive. 

Per torcare alle prove clini
che dello studioso polacco di 
Bialystok diremo che egli ave
va gia potuto constatare in nu-
merosi esperimenti sugli ani-
mali l'induzione farmaco-meta-
bolica dell'insulina nei riguar-
dl di molti medicamenti (sal! 
cilato, isoniazide, reserpina, 
cloropromazina, morfina) i 
quali in piccole dosi davano 
1'effetto delle grandi dosi qua 
lora gli animali fossero stati 
prevlamente insulinizzatl. 

Codesto risultato apparlva 
come azione diretta del far
maco inducente, non dovuto 
cioe alia ipoglicemia prodotta 
dall'insulina, poiche si verifica-
va indipendentemente dal U-
vello glicemico anche se que
sto veniva artificialmente ele-
vato con sommlnistrazione dl 
glucosio. Per cui si 6 avanza-
ta llpotesi che l'insulina lnten-
sifichi I'effetto dei suddetti 
farmaci tavorendone la peoe-
trazione nella cellule, di cui 
aumenterebbe la permeability 
E' da registrare intanto che I 

J)rtml tentativi eseguit] sul 
"uomo hanno confermato i da 

ti sperimentali: 1 neuropatia 
trattati con Insulins da Wi-
sniewsik si sono giovati di do
si assolutamente minime di 
cloropromazina che altrimenti 
sarebbero state del tutto lno-
perantl, e son riuscltj cosi ad 
evitame gli effetti tossid. 

Gaetano Lisi 
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Un trucco elcttorale 
a fini di corrente 
del PSU di Genova 
mascherato dal PRI 

Ho letto, glornl or sono, la 
lettera di quel lettore dt Na-
poli, presldente di seggio nel
le ultime elezioni politiche. 
Nel seggio cui presiedeva so
no capitati due casi di rap-
presentanti di Hsta per ta D. 
C. che, presentatisi al seggio 
con alquanto ritardo, hanno 
votato (fruendo del regola-
mento che da facolta ai com
ponent i del seggio di votare 
nel seggio stesso, anche se 
iscritti tn altre sezioni della 
provincia), e poi si sono su- ' 
bito allontanatl senza farsl 
piii rivedcre. 

Vorrei far notare che la stes
sa cosa si e verificata anche 
in due dei quattro seggi che 
sono nella giurisdizione terri-
toriale della mia Sezlone del 
PCI. come pure in altri seg
gi della zona. In questi casi 
pert si trattava di rappre-
sentanti di lista del PRI. A 
prima vista la poco chiara 
faccenda appariva come un • 
tentativo dt broglio e nof, in-
fatti, provvedemmo immcdla-
tamente a segnalare i casi, 
corredati di generalita e n. 
del seggio di iscrizione, alle 
nostre sezioni di competenza; 
ma risultb poi che si tratta
va di una manovra (broglio 
solo in parte) di «corrente » 
del PSU, che inviava suoi elet-
tori (con certificato di rappre-
sentante di lista del PRI) al 
solo scopo di far dare piu 
voti a un candidato a danno 
di un altro dello stesso PSU. 

Veniva procurato ad essi il 
documento di rappresentanti 
del PRI evidentemente perche 
questo partito, in quel seggi, 
non manda suoi rappresen
tanti. 

Cordialmente 
MITERSTAINER 

(Genova) 

Perche i ministri 
non si mcttono 
in regola con la 
residenza? 

Durante i giorni delle ul
time elezioni, la TV ci face-
va vedere e ci diceva che 
Von. Taviani aveva votato a 
Genova al seggio n ; cfte 
Von. Pella aveva votato a To
rino al seggio n ; che Von. 
Scelba aveva votato a Calta-
girone al seggio n ; che 
Von. Moro aveva votato a Ba
rt al seggio n ; che Von. 
i aveva votato a Y al seg
gio 

Ora io desidereret sapere 
come mat questi signori che 
da moltissimi anni risledono 
a Roma, non si sono messi 
in regola con il loro domici-
Ito e la loro residenza. Se 
avessero ta residenza regolare 
questi signori dovrebbero vo
tare a Roma, ma a quanto 
sembra cid non accade. 

C'e una disposizione che in 
tema di residenza e domici-
tio stabilisce che una perso
na che esplichi la sua attivita 
preminente in un dato Co-
mune, deve entro 20 giorni 
dal suo trasferimento da al
tro Comune, provvedere a de-
nunciare Vavvenuto trasferi
mento. 

Come si pub giuslificare un 
Moro. che ha da anni la sua 
attivita in Roma, che ha i fi-
gli che studiano iscritti nelle 
scuole romane. ha tutta la 
famiglia che vice a Roma, di
co come si pud giustificare 
che non abbia residenza in Ro
ma? 

Di Scelba non e altrettan
to? Ha uno studio legale in 
via Barberini, svolge la sua 
attivita da qualche decennio 
in Roma, ecc, e poi il Co
mune di Caltagirone gli invia 
il certificato elettorale come 
residente in quel luogo. 

E' cosi che t nostri signori 
rappresentanti danno il buon 
esempio. 

MARIO DI MARCO 
(Roma) 

La Valle Pad ana 
soffre 
per 1'ora estiva 

Si e nella speranza che que
sti giorni dt canicola convin-
cano i nostri governanti e i 
pochi sostemtori dell'ora le
gale circa la dannosita del 
prorvedimento e Vinutilita dei 
sacrifici che devono essere 
sopportati dalla popolazicme. 

II fatto che le citta del nord 
stiano molto ma molto peg-
gto di Roma, dove il sole tra-
monta alquanto prima e il fre
sco ponentino permette un 
buon riposo. e che percib nel
la capitate siano portati a sot-
tovalutarne t disagi, non si-
gnifica che si debba continua
re a far rovinare la salute a 
chi abita nelle zone di pianu-
ra dcll'alta Italia. 

In Valle Padana, dove — e 
stato giustamente scritto — 
molto si latora e dote quin
di alia sera molto si e stan-
chi, il tramonto cosi ritarda-
to (come non avtiene in nes-
sun'altra parte del mondo) e 
il persistere quindi tanto a 
lungo delVafa rappresentano 
un vero supplizio, in quanto 
la gente deve aspettare le ore 
piccole della notte per poter 
addormentarsi. quando poi e 
noto che nel settentrione non 
si usa dormire dt pomeriggio 
Peggio ancora poi per le cen-
ttnaia di mighaia di lavora-
tori che devono alzarsi alle 
4 o alle 5 del mattmo. E tut
to questo senza alcun reale 
beneftcio. 

Se a qualche automobillsta 
fa comodo la luce alia sera 
tardi. a decine di migliala di 
utentl della strada serve la 
luce al mattmo presto (spe
cie quando tncommciano le 
nebbie mattutine) per portar-
si al lavoro. motivo tutfaltro 
che futile. 

Basta quindi con Vara le
gale! Basta con questa impo-
sizione! Ma che razza di de-
mocrazia e mai la nostra, do
ve le legittime protest* del
la stragrande maggioranza 
della popolazicme non vengo-
no ascoltate'* 

Grazie delVospitallta. 
A. LOMURI 

(Milano) 

Mia moglie e stata 
investita sulle 
strisce pedonali 
ed uccisa sul colpo 

Gli incidenti stradali diven-
tano sempre piu numerost 
senza che il governo adotti 
i provvedimenti necessari ad 
imporre norme tall che puni-
scano i responsablli. 

Chi scrive si trova tn uno 
stato d'anlmo particolare: il 
giorno delle elezioni, mentre 
tornava dal seggio elettorale, 
mia moglie e stata investita 
sulle strisce pedonali ed ucci
sa sul colpo. 

Se chi guida le macchine, 
e macchine di cccezionale po-
tenza come quella che ha uc-
ciso mia moglie, venisse seve-
ramente punito io credo che 
ci sarebbero meno incidenti. 

Anche quando la ricostru-
zione di un incidente mette 
in evidenza la volonta omici-
da, tutto si riduce ad una 
condanna, lieve, con la con-
dizionale, e chi e morto e 
morto. 

Un incidente mortale su 
una strada urbana, sulle stri
sce pedonali non pub trova-
re giustificazioni ed il respon-
sabile va chiamato per quello 
che e, e dot un assassino. 
L'unico punto di differema 
da altri assassini e dato dal
la ignoranza della identlta 
della persona che viene uc
cisa. Ma guidando in un cer
to modo si sa che si pub 
ammazzare qualcuno; qmndi 
si e assassini. 

Non penso che bastl una 
legge per eliminare gli inci
denti: ma una legge ben fat-
ta. severa e rigorosamente 
applicata potrebbe salvare pa-
reccMe vite umane, oggi di-
strutte con la facilltd cinica 
che deriva dall'essere tran
quilli, tanto se ammazzo qual
cuno c'e Vassicurazione che 
paga. 

Ma davvero la vita umana 
e qualcosa che sta in rela-
zione ad una somma di de-
naro? No, non pub essere 
cosi. Bisogna farlo capire e 
chi non lo caplsce non pub 
invocare attenuanti al di fuo 
ri di imprevedibili guasti 
meccanlct. 

E' una battaglia, cara Unita, 
che deve essere combattuta 

. e credo che nessuno meglto 
dei comunistl che mettono so
pra ad ogni cosa il valore 
dell'uomo possa portare a-
vanti con efflcacta. 11 Parla-
mento deve essere solleclta-
to per leggi efflcacl anche in 
questo campo, perche non ba
sta la zuccherlfera educazio 
ne stradale del ministero del 
Lavori Pubbllcl. 

NELLO RUGIADI 
(Livomo) 

Le citta sono un . 
inferno e sarebbe 
facile provvedere 

Recentemente ml sono re-
cato in citta perche avevo 
bisogno di andare in alcuni 
uffici. 

Guardando il movlmento 
delle macchine, la confusio-
ne, il pazzo intreccto dell'an-
dirivieni, ml e saltata al pen-
siero una riflessione su cib 
che diverranno le citta fra 
qualche anno, se non saran
no presi del provvedimenti 
sen per risolvere tale assll-
lante problema. 

Le citta oggi sono un infer
no e le autoritd, mi accorgo, 
per quanto poco io sia in-
formato, non prendono al
cun prowedimenlo. 

Orbene si caplsce che il 
governo, anche in questa cosa 
come in tutte quelle che ri-
chiederebbero prevlsloni ac-
corte e provvedimenti adegua-
ti presi per tempo, e pigro, 
indolente e sprovveduto. E si 
muove solo — quando si muo-
ve — dopo che awengano 
dei disastri. Gli esempi sa
rebbero a non flnire. 

Perche non si cerca ancora 
di risolvere la questione ur-
banistica? Se fossi io il go
verno cercherei di farlo quan
to prima e in un modo assai 
razionale: 

1) costruirel del grandi par-
chi di sosta delle macchine 
alia periferia delle citta; 

2) permetterei I'accesso al
ia citta solo agli automezzi 
in servizio pubblico o a quel-
li che abbiano compiti di ri-
fomimento. 

Sono convinto che in que
sto modo si potrebbe ridar* 
un po' di respiro alle citta 
ed eliminare ingorghi ed in
cidenti, che oggi sono una 
vera piaga sociale. 

Distinti saluti. 
PIETRO PISANESCHI 

(Piastre il Botro - Pistoia) 

Ricorda quando 
anch'egli fu legato 
al palo 
nelPinvcrno '42-'43 

Leggendo lTJnita ho notato 
in prima pagina e in una in
terna le fotografie del milita-
re legato all'albtro alia Cec-
chignola di Roma. Quest* fo-
to mi hanno fatto riandare 
col pensiero a molti anni fa, 
quando il sottoscrttto era nel-
I'Union* Societies tn servizio 
militare nel periodo 1942-43. 
Ho cosi avuto I'impressione 
che ben poco e cambiato nel
la mentalita delle gerarchi* 
militari. Anch'io, allora. sono 
stato legato ad un polo con 
i ferri, prwato della * deca
de» e aeUe sigarette, men
tre tmperversava il gelo. 

L'agghiacciante episodio dt 
questi giorni dimostra che le 
autoritd militari agtvano al
lora come agiscono oggi. Bi
sogna quindi stare piii che 
mai attentl. 

ANTONIO CELENTANO 
(Napoli) 


