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Politico 
La Repubblica federal* tedesca nella denuncia del vecchio filosofo 

Perche l'accusa di Jaspers 
rimane un discorso al vento 
Pubblicato anche in Italia il saggio sulla « Germania d'oggi»che suscttd violente polemiche fra i te-

deschi di Bonn - Dalla imprescrittibilita dei crimini nazisti alia «leggi di emergens » - II vagheggia-

mento di un'unione fra URSS e USA contra la Cina- Una serie di affermazioni velleitarie che non pas-

sono essere an punto di riferimento per le force politiche delta «opposizione extraparlamentare » 

A oltre tre anni dalla pub-
blicazione in Germaaia occi
dentale, e apparso anche in 
Italia — in una traduzione 
non sempre precisa — il pe-
nultimo saggio di Karl Ja
spers, il filosofo esistenzia-
lista tedesco deceduto nel 
febbraio scorso (* Germania 
d'oggi», Casa editrice Mur-
sia, Milano 1960, pp. 324, L. 
3000) . II volume suscito tra 
i tedeschi di Bonn violente 
polemiche, rese ancora piu 
acute da una lunga lettera di 
Walter UJbricht al filosofo. 
Jaspers fu attaccato in ter
mini che rasentarono, talvol-
U. il linciaggio morale. Al 
punto che ritenne opportuno 
rispondere ai suoi critici 
dando alle stampe un secon-
do saggio f« Risposta ») di 
cui neil'edizione italiana, 
purtroppo non vi e traccia. 
E' un peccato, perche una 
opportuna combinazione di 
stralci da entrambi i saggi 
avrebbe fornito un quadro 
piu completo dell'ultima va
ns battaglia di Jaspers, pri
ma che la morte lo colpisse 
all'eta di 86 anni. 

II volume offerto al letto-
re italiano si suddivide so-
stanzialmente in due parti: 
la prima dedicata al tema 
della non prescrittibilita dei 
crimini nazisti e la secon-
da ad un'analisi dell'attuale 
situazione politica e sociale 
della Germania occidentals 
II discorso raramente si di-
scosta dalle affermazioni di 
principio, morali piu che po
litiche, e dalla contrapposi-
zione alia realta di un astrat-
to modello di come essa do-
vrebbe essere. 

Pur tuttavia, come detto, 
le reazioni furono, in Ger
mania occidentale, molto 
aspre. Ci6 perche il filoso-
fare di Jaspers, pur tra al-
cuni abbagli (basti ricorda-
re il travisamento della per
sonality morale dell'allora 
presidente della Repubblica, 
Luebke, noto progettatore di 
campi di concentramento na
zisti), poggiava su alcuni 
punti. su alcune <veiita> 
che condannavano senza ap 
pello le basi ideali sulle qua 
li l'attuale classe politica di-
rigente di Bonn mantiene il 
suo potere. 

Prendiamo il problema del
la prescrizione dei crimini 
nazisti. La questione tormen-
td i politici tedesco-occiden-
tali per diversi mesi nel 1965 
(poiche scadevano i venti 
anni dalla fine della guerra, 
anche 1 crimini nazisti, in 
base al codice penale, avreb-
bero dovuto cadere in pre
scrizione). Al parlamento si 
tennero due sedute definite 
« memorabili ». Alcuni par-
lamentari — mentre il go-
verno taceva — fecero ap-
pello alia propria coscien-
za, alia coscienza della sto-
ria, alia sapienza giuridica, 
alle necessita della giustizia, 
e cos) via. II risultato fu il 
classico topolino: rinvio del
la prescrizione di cinque an
ni (il problema e stato que-
ct'anno di nuovo all'ordinc 
del giorno a Bonn, mentre 
una riforma del codice pena
le. approvata lo scorso anno 
alia chetichella, ha in realta 
aperto la strada alia prcscri-
lione a favore di molti crimi
nal! nazisti). Gia prima del-
1'inizio del dibattito, in una 
Intervista a Rudolf AuKstein, 
editore di Der Spiegel (il te-
ato del colloquio apre il vo
lume) Jaspers aveva messo 
in guardia contro slmill 
trucchetti, affermando: lo 
Stato nazista fu uno Stato 
criminate, 1 crimini commes-
•i in suo nome non furono 
crimini di guerra, ma crimi
ni contro il genere umano. 
Essi non possono essere pu-
niti in base all'attuale codice 
penale che non li prevede. 
Di qui la necessita di crea-
re nuove leggi, retroattive, 
basate sul diritto internazio-
nale e sul diritto umano. 

Fu un discorso al vento. 
Ugualmente al vento si di-
•persero le altre sue prese 
di posizione, contro le « leg
gi di emergenza », sulla Bun-
deswehr, potenziale « Stato 
nello Stato », sui partiti po
litici cristallizzatisi in caste 
distaccate dal popolo, sulla 
fostanziale mancanz* di de-
mocrazia del sistema attua-
le, su) cittadino rimasto 
« suddito > e sul suo vuoto 
Ideale, sulla falsita e sulla 
pertcolosita della politics 
estera e pantedesca (dottri-
na Hallstein, non accettazio-
ne dei confini, riunificazio-
ne intesa come riassorbi-
mento della RDT) e cosl via, 

La conclusione a cul J*> 
• p e n giunse fu che la ten-
denza in atto nella Repub
blica federale era quell a 
del pauaggio da una demo-
•razi* autoritarla ad una oli-
garchla di partiti, prlmo i 

passo verso una dittatura 
poggiata sulle « leggi di 
emergenza » e sostenuta dai 
militari e, al fondo, una nuo-
va guerra. 

L'allarme suonato da Ja
spers non era campato in 
aria. La realta da lui dentin-
ciata e stata al eentro, negli 
ultimi anni nella stessa Ger
mania occidentale, di un va-
sto dibattito e di un'azione 
politica di forze intellettua-
li. studentesche, religiose, 
che si sono raccolte nella co-
siddetta opposizione extra
parlamentare. Cio che tutta
via colpisce e la mancanza, 
da parte di queste forze, di 
qualsiasi richiamo al vecchio 
filosofo. La loro ricerca, pur 
tra contrasti e polemiche, e 
andata avanti seguendo altre 
strade, sulle quali Jaspers 
non si e ritrovato. Perche? 

Perche Jaspers, riportando 
it problema attuale, della 
Germania occidentale. ad un 
problema morale, di uomini, 
o. al massimo. di sovrastrut-
ture politiche, si ferma ai 
fenomeni esteriori, agli ef-
fetti di cau«» che trovano 
la loro originc nelle strut-
ture economiche e sociali, le 
stesse che quaranta anni fa 
generarono il nazismo. Ac-
cettando, infatti, le strutture 
capitalistiche come base del
ta democrazia e della civilta 
(occidentale). Jaspers si tro-
va ad esaltare l'opera di di-
visione della Germania com-
piuta da Adenauer in fun-

zione anti-comunista ed ar-
riva a teorizzare la totale 
subordinazione della Repub
blica federale tedesca e del
ta t piceola Europa > agli 
Stati Uniti. Al fondo del suo 
pensiero politico, infine, tro-
viamo (neH'ultimo saggio, 
quello non presentato al let-
tore italiano) un appello ad 
una sort a di • santa allean-

za » tra America ed Unmne 
Sovietica contro la Cina (si-
no a prospettare l'ipotesi di 
un bombardamento preven
tive da parte delle due su-
per-potenze degli impianti 
nucteari cinesi). 

E' per questo che, a poco 
piu di tre anni dalla sua pub-
blicazione, il lihro di Jaspers 

si presenta gia vecchio e pol-
veroso. Le sue anaJisi sono 
rimaste molto piu indietro di 
quelle del movimento di pro-
testa anti-autoritario e la 
battaglia delle forze demo-
cratiche va verso mete di
verse da quelle da lui pre-
conizzate. Cio che di valido 
rimane del libro di Jaspers 
sono l'appassionata ripulsa 
senza appello del passato na
zista e la veemente denuncia 
della incapacity della Ger
mania occidentale di super a 
re moralmente e politica-
mente questo passato. 

Per il resto, lo stesso Aug-
stein su Der Spiegel conclu-
se con queste parole il ne-
crologio per la morte del fi
losofo: • E«li scrisse pub-
blicamcnte che la Repubbli
ca federale ha bisogno di 
" una rivoluzione legale" 
per scacciare i suoi oppres
sor!. Non si e avuta nessuna 
rivoluzione lesale. ma una 
coalmone legale, si e avuto 
il pacchetto delle leggi di 
emergenza Ha Jaspers cosi 
aborrito. si b avuta la rivol-
ta illegal? del SDS ». Cosl. 
dopo che «ia nel 1948 si era 
trasferito a Rasilea perche 
non pntova avrre fiducia nel
la nuova realta tedesca, • Ja
spers si rassegno una secon
ds volta: alia fine del giuano 
1967 egli accettft la citta-
dinanza svizzera che sino al-
lora aveva sempre rifiutato*. 

Romolo Caccavale 

Letteratura 

La malattia dello 
«scapigliato» Tarchetti 

Nella stona dellu nostra 
cultura del &econdo ottocento, 
si registra intorno agli anni 
sessiintiv una fase di crisi e 
d4 ripensamento che vede 1 
nostri piii sensibili scrittori 
disposti a spregiudicata aper-
tura intelletluiile e volti al 
la spenmentazlone di tutte 
le proposte rulturall della 
avanguardia letierarla euro. 
pea Per questo, la scapiqtm 
tura segna un momento dl 
acuta percezione de» limit i 
della cultura ufficiale e di tor-
mentnta tensimie ad un avan 
guardismo perseRuito con de-
cisa volonta di rot tura con 
la tradizione e dl rlnnova-
mento ititegrale della c«»ndi 
zlone culturale. Alia compren-
stone dt essa ha spesso no-
citito in passato la descrino 
ne glohale che si tendeva 
a fame e che finiva con 1'es-
sere gonerica e supcrtuMaie 
Per una piii effioaee analisi 
del fenomeno occorreva di 
scrlrrrinare fra 1 slngol) pro-
faeonisti e venffcare nella con-
creta ojxrazione dl ognuno 
Eh srtecifici rontnbutt Fd t» 
qtiflnto si pub dire sia stato 
fatto in narticolare per £. 
Praga, C. Dossi, G. Camerana 
ed ora anche per I. U. Tar. 
chettt, <M cm Enrico Ghidet. 
ti ha tracciato una «biogra. 
fla critlca » per la collana dl 
naggt e studi diretta da C Sa 
linari («Tarchetti e la scapj. 
gliatura lombarda », Mbrerta 
sclenttMca Fditrlce, NapoU. 
pogg. 2«2, L. J5O0). 

Preoccupulone preUmlnxre 
di Ghidetti e di demitizzare 
la personallta di Tarchetti e 
aaggiare il suo concrete ap-
porto culturale nell'analUl 
puntuale dl tutt* la »ua pr<v 
duzlone, da4 mccooti all* poe-
ale ai romanxi. Egll rovescia, 

perci6, il metodo comune a 
quasi tutti l biogrufi di T.ir-
chetti che per esaltare 1'uomo 
ne trascuravano l'opera di 
scrittore, e assume i dati bio-
grafici in funz.ione dell'aopio 
fondimento della sua dimen-
sione morale e culturale. Sen-
za correre mal 11 rischio dl 
soprawaluUire lo scrittore, 
che e pur sempre un minore 
del nnstro ottocento, Ghidetti 
gli riconosce tuttavia un po-
sto di pnmo piano nel movi
mento scapigHato sovrattutto 
per la sensibilifa decadent? 
ehe In lui. piu che negli al-
tri srapigliati, affiora pur fra 
le lncerrez7,e dl una cultura 
estrosa e le remore di un 
carattere lnquieto e appassio
nato Ghidetti individua la v.\ 
ratterisfica della sua arte In 
una spiccata tenden?a alia 
mcrtitazione che, sulla base 
delle vicissitudini personali 
da quelle relative alia came-
ra nulitnre « quelle sentinien 
tall, doveva farlo approdare 
alia consapevoto77n del I'm 
fluenza determlnante della 
oondizione sociale in o«ni 
sofferenza indivlduale, e quin-
di ad un ribellismo anarchico 
sul piano sociale e aU*« os-
sessionante pensiero della 
morte» sul piano individua
te Pur nel contesto di mo-
dull e schemt narrative natu
ralistic!, quel ribellismo e 
quella ossessione della morte 
asaumono In lui rlsonanze de-
cadentisticlw. II suo anarcht-
amo e nella contestazione, da 
prospettlve socialistiche, della 
aooteU costltuita che lo fa 
Irrlduclblle obiettore del ml-
litarismo e della monarchla, 
•trumento uno e lstltuslona 
l'altra dl oppresstone aocla-
1*. L'evaalone, pol, nell'«lrra-
sionaae*, U auo arrovcUaxat 

Scienza e tecnica 
Al l * origini della cibernetica 

L' uomo 
come 

macchina 
I rapporti fra scienza de l la re-

golazione e neurofisiologia 

II lettore si immaginl po-
sto in un punto dj Oiserva-
zione. per esempJ'-" un croce 
via. II traffico scorre ararn 
nicamente regolato da un si
stema di segnali luminosi. 
verde, rosso, giallo; os»servan-
do i tempi che intercorrono 
tra un segnale e un altro 

| regolaaione che sia in grado 
di alfrontare problenu ignoti, 

j non preventivati all'atto della 
costruzione di una macchina 
o sistema. II regolatore con 
controreazione (feedback) 
pu6 fare questo; da qui la sua 
notevole importanza per la 
cibernetica Esempio: una 

nella diagnosi della «malattia», 
del patalOQico, come smtomo 
di ojjni vera condizione esi-
MtMi/ialo, fa di lui, piuttosto 
che un tardo-romantico, un 
pre deeadente, per la partico-
lare scnsibihth con cul, egll 
vive la coscienza della « ma
lattia ». Cosl Ghidetti modifi-
ca il guidi/io di ("roce (che 
lo aveva definito « anlma... ro-
mant»ca»l e mostra come nel-
l'opera di Tarchetti ai possa 
« cocliere la cenesi del deca
dent ismo italiano*. 

Armando La Torre 

scopre che essi non sono uni 
formi, ma che vanano a se-
condo deU'importanza aeila 
arteria e della frequenza dl 
passaggio delle automobtli. 
In questo caso la macchina 
semaforo costituisce un siste 
ma fisico complesso che si 
autoregola in funzione delle 
probabilita che ha ciascun ele-
mento di cui esso si compo-
ne di verificarsi piu o meno 
frequentemente. 

Ora pensate ad un'altra si-
tuazione: un uomo mentre 
cammina per la strada sta 
per essere colpito da una pal-
la, allunga le mam e la at-
ferra al volo. Egll prima di 
arrivaxe a questo comporta 
mento di difesa ha dovuto 
0 o m p 1 e r e preceaentemen-
te una serie di operazioni, 
eseguire scelte. prendcre de-
cisioni ad una velocita che 
sfugge al controllo cosciente: 
si e dovuto trasformare in 
una macchina per prendere 
la palla al volo. In modo co
sciente vede arrivare la palla 
contro, decide di afferrarla e 
lo fa: in modo Inconsapevole 
invece un sistema di esplo-
razione visiva sempre vigile si 
accorge della palla; al eervel-
lo arrivano delle mformazio-
ni che servono di base per 
elaborare in maniera ultrara 
pida una ipotesi su cib che 
sta accadendo e mettere in 
azione un sistema volontart-
stico. A causa di quests vo-
lonta. che a sua volt« e un 
misterloso e complesso pro-
cesso psicologico, entrano in 
gioco special! meccanisml ot-
tici per il calcolo della traiet-
toria della palla ed ha irrizio 
una serie di movimentl Hsici 
perchfe la mano al momento 
opportuno possa incontrarsi 
con la palla e bloccarla. 

Questi movimenti richledo-
no speeiali provvedimenti W-
siolctffici: inspirazione di una 
maggiore quantita di ossijie-
no, camblamento del tono mu-
scolare. mndiricazione dell'at 
tenzione di tutto il sislema 
nervoso E via di seguito Del
le milioni dl decision! che 
vengono prese In questa mac
china solo una arrivera a W-
vello di consapevolezza auel-
la di prendere a volo la palla. 

Ora in entrambi 1 casi sia 
che il sistema complesso sia 
fisico o vivente vi sono delle 
declslonl da prendere, delle 
strategic comportamentaH da 
elaborare, delle regolazlonl da 
effettuare. La scienza che stu-
dia tutti i process! che sog-
giacciono ai fenomeni di re-
golazione si chiama ciberneti
ca. Essa si occupa di aiste-
ml eccessivament* complessi, 
inaccessibili ad una descrlzlo-
ne minuziosa, 1 quail perche 
possano essere regolatl neces-
sitano di un meccanlsmo dl 

Notizie 

Ecce la claulflca del dl-
tchl dl rmulca l«go*r« «h« 
M M rltullatl plu wtwlotl 
nel corte della » « • • • • wt-
llmen*. La flraduatsrla a 
data calcoUta dall'ANSA 
utlllnando le Monalatlonl 
della rubrke radlofettlca 
• Hit Perede t e del perio
dic! i Glevanl t, • Muilce e 
ditch) i e aSorrltl • Can-
ion! t. Tra peranteti 4 Indi
cate la peiltlone che lo atee* 
ae dlace eccupeve le aertl-
man* precedent*, 

\) a Lite daflll ecchl blu *, 
Marie Taiaute, COD (1). 

I ) * Storle d'emere a, Adrfe> 
ne Celentaa*, Clan (1). 

I) t Hon credere a. Mine, 
POU (4). 

4) • Penaendo • t* a, Al 
Beiw. EMI 0 ) . 

5) i Devantl agli Men! 
ifilei a, New Trolls, Co-
tre (•). 

4) a Acqua azzurra. acQua 
chlaret, Luclo Battlatl, 
Rlcerdl (5). 

7) « Penalere cTamore », 
Mel, RCA (n, »-). 

I ) • L'altalena », Orletta 
Berrl, Phonogram (*). 

f) « TI vegllo tenia bene a, 
R O M M O , Variety (n^.) . 

astronave e in volo verso la 
luna ad un certo punto del 
suo ruolino di marcia si ve-
rificano delle variazioni nel 
complesso sistema di bordo 
che non sono dovute a gua 
sti meccanici, ma all'mterfe 
renza di elementi imprevedi 
bili al momento in cui 1'uo
mo costruiva la macchina, il 
regolatore con controreazione 
s| occupera di tutte queste 
anomalie del sistema di ori 
guie sconosciuta permettendo 
alia macchina di funzionare 
il piii possible vicino al mo 
dello costitutivo di base. 

Le origini della cibernetica 
come scienza della regolazio-
ne sono legate paraaossa! 
mente. ma significativamente 
per capire il perche di una 
sua ufcilizzazione a binario 
unico, alia soluzione di alcu
ni problem! tecnici riguardan-
ti l'impiego di macchine cal 
colafrici durante l'ultimo con-
flitto mondial?. In particolare 
alle modificazioni delle struts 
ture delle macchine calcola-
trici ed alia progettazione di 
reti elettriche. 

Nell'estate del 1940 N. Wie 
ner (si consiRlia la lettura del 
fondamentale libro dl N. Wie
ner: « La cit>ernetica ». II Saa 
giatore, 1969) si dedicd alio 
studio di questo problems 
cercando di risolvere equa-
zioni differen7iali alle deriva 
re parziali mediante le macchi
ne calcolatrici: vi riusci con 
1'introduzione del procedimen-
to di scansione Tale proce 
dimento permetteva di modi 
ficare la struttura delle mac 
chine calcoiatrlcl trasforman 
dole da lenfe in ultrarapide 
con alcune innovazioni come: 
I'utlliz/azione dl un apparato 
centrale numerico: 1'intro 
duzione del tubi elettronici a) 
posto dei rel*« meccanici: la 
adozione del sistema di nume 
ra7.:one hinario: l'assenza dl 
intervento umano dal momen 
to in cui i dati entravano in 
macchina e fino a auando 
uscivano: l'esistenza d! una 
memorin in crado di memo 
riware una notevole quantita 
di dat) e di cancellarli al 
momento opportuno. 

All'mirio della enierra inoi 
tre un altro problema mono 
pollrrava l'atten?ione deell 
scienziati: tl prestigio dell'ar-
tiglieria tedesca. Cio compor 
to lo studio dl una nuova 
batteria antiaerea adeeuata al
ia velocita elevatisslma degll 
aerei \\ prnhlema consisteva 
non nel lancfare It protet-
We sul bersaglio ma nel rin 
srire a trovare un modo per 
cui il proiettile e l'aereo si 
incontrassero in un determl-
nato punto dello soazio In 
ventare lnsomma un sistema 
ner prevedere la nosiztone fu-
tura dell'aereo. Tale proble
ma venne ri^olto con lo stu 
dio della previsione curvlllnea 
del volo Ora in niinnto nre-
vedere il futuro dl una curva 
Imnlica effettnnrp delle one-
ra7ionl dl calcolo sul suo pas
sato era necessario intrortur 
re un operatore che fosse in 
«rndo Hi comnicre a velocity 
elevatisslma tall operation!; si 
decise cos! di utllizzare come 
primo ooeratore l'analizratore 
diffc'-en'inle di Rush ovvero 
In termini a noi pifi consenla-
li. l'el,irioratorp elettronico 

La complessit& delle onera 
zionl di previsione e (M de-
clslone, precedentemente de-
scrltte. e la presenza nel cam 
po di operatori non solo mec
canici ma anche umant. pone 
va perh per la prima volta 
sul tapneto 11 problema dt 
come si estrlnsecano alcune 
fun7ion! umane p di come in 
giobare nel sistema clberneti-
co 11 suo piii lmmediafo fm* 
tore: I'uomo. SI creavano p«r-
tanto le premesse per l'lncon-
tro. au un terreno concreto 
dl studio e di analisi dl al
cune funzlont umane, con la 
neurofisiologia. 

Giutappe Da Luca 

Una legge che fa 
del Proweditore 
aĵ Ii Studi il 
giudice di se stesgo 

L'art. 11 dcllu (£00* H gru-
gno 1969 n 292 su gh tnca-
richi e supplenze ntgU isti-
tuti dt istruzione tecondaria 
rtgola la composition* e t 
comptti delle Commusiom per 
i Ricorti, di quelle commit-
tiont ctoe che devono emette-
re un giudizio ttt arbitrane 
astegnazioni di posii. erentua-
li erron etc. comptuti dal 
Provvedttorato agli Studt E' 
inoltre loro compito ernmHta-
re i ricorsi dei professori in-
caricati e tupplenli avverti i 
liccmiamenti dispotti dot ca-
pi di istituto. 

la Commistione tbeortl t 
comporta di: 1) U Prowedi
tore agli Studi (che la pre-
tiede): 2) un capo d'htituto 
di ruolo: 3) un tunzioneho 
della carriera diretttva del 
Proweditorato ttetto: 4) due 
profettori di ruolo; Si un pro
fessors mcaricato: 6) un wae-
gnante teenieo-pratieo-

II Proweditore agli Studi, 
contro cui si ta ricorto, pre-
siede la Commitskme. nonti-
na U Capo d'tstituto di nolo 
e il himionario della carrie
ra diretttva e nomtna pure 
gli altri 4 membri della Com-
missione, anche se solo tra 
ouelli oroposti dai rappreten-
tanti procinciali dei smdaca-
ti. Una apruzzatma di demo-
cratieita pud forte render cie-
chi di fronte a un autoritari-
smo co$\ sfacciato* 11 Prov-
veditore agli Studi tnsomma 
e U giudice di se atesso 

ABP 
fNapoll) 

Sapete che cosa 
vuole dire «6-12»? 
Ef una cosa come 
scontare una pena 

Siamo un gruppo dt puar-
die dt Pubblica avcurezza della 
Polizia ferrovvaria. Non sap-
ptamo piii come fare. 1 nostn 
supertori ci rendono la vita 
irnpossibile. Noi facaamo un 
turno dt servtzio da tchiavi, 
il t6-12». Sapete che cosa 
vuol dire 6-12? Vuole dire sei 
ore di servieio e dodici dt 
riposo. E' una cosa nnpossi-
bile. 

Chi abita vicino alia stazio-
ne dove fa servizio, se la ca
va; ma spesso non si pub abi 
tare vicini, con quegli afjltti 
dt casa che corrono. Al mint-
mo si deve fare mezz'ora di 
vtaggio per recarsi sul posto 
del servizio e mea'ora al ri-
tomo. Ct si figuri un po' che 
cosa vuol dire quando uno fa 
Vorario dalla una di notte al
le sette del mattino e dalle 
ore 19 alia una nello stesso 
giorno: come minimo fa quat-
tordici ore di servizio. Questo 
turno capita due o tre volte 
la settimana; e pot e'e quello 
dalle 7 alle 13 e dalle 13 al
le 19 

Ct danno u riposo setttma-
nale a modo loro. proprio quel 
po' che non ci possono toglie. 
re. Quando ci hanno arruolato 
hanno chtesto mformazioni sul 
nostra conto e anche sulle mo-
gli di chi era sposato, per ve-
dere se avevamo precedent* 
penali: si direbbe di si. vtsto 
che per il modo con cui a 
trattano, a noi sembra di do-
vere scontare una pena. 

11 6-12 e troppo pesante e 
noi che lo facciamo da anni, 
ora ancor piii di prima sen-
Uamo la fatica, 

Tutto questo avvtene perche 
noi non abbiamo un sindaca-
to, ctoe non stamo degli ita-
liani come gli altri. 

UN GRUPPO DI GUABDIE 
CHE FANNO IL «6-12» 

Anche 24 ore su 
24 Torario di 
servizio dei 
carabinieri 

Per not carabinieri Vabuso 
che tanto d demoralize e ct 
rende la vita penosa e quello 
del servizio senza alcun limits 
d'orario. Oggi m tutto il mon-
do e in tutte le tstitmioni st 
sta lottando per ridurre Vara-
rio di lavoro, ma per noi ap-
partenenti alle staziont cara
binieri distaccate, detto ora-
no aumenta sempre di piii, 
tanto da dover arrivare tmo 
alle 70-80 ore settimanali. 

L'abuso princtpale che fan-
no i nostri supertori e quello 
derivante dal servizio di ca-
serma che ha la lunga durata 
dt 24 ore. Nelle caserme di
staccate ct sono massimo 3 
militari. Detto sercizio ha ttu-
zio di solito alle ore 14 e do-
rrehbe terminare alle 14 del 
giorno successive, Inoltre i 
comandanti commettono lo 
ahuso di seanarti di servizio 
alle ore 19 dopo appena b 
ore. 

In altri corpt di polizvi e 
dell'esercito in genere dove 
gli uomini vengono impiegatt 
per 24 ore di servizio, tale 
servizio viene assegnato dopo 
48 or* di riposo. Quindi, per
che il servizio di caserma non 
viene fatto di 8 pre? 

Un gruppo di appuntat) 
e carabinieri delle sta 
zioni distaccate. 

II SIFAR 
in sagrestia 

Circa IS giorni fa mio fi-
glto e andato in chiesa per 
il disbrigo dei documenti dt 
matrimonio. Incredibile ' Egli 
si e scntito rivolgere le <te-
guenti domande' * £' tscrit-
to al PCI ?». Mio ftglto ha 
coscienttmente risposto di si. 
K Lei e propagandista ? a. Mio 
figlio ha risposto di no. Ha 
detto che aveva la tessera e 
che lavorava onestamente. 

tl reverendo ha scritto tut
to, domande e risposte. Che 
cosa significa questo'' Mio ti-
glio sera schedaW 

Ho 72 anni e in vita mia 
non avevo mat sentito par-
tare di eerie domande rivol-
te dai preti, nemmeno duran
te U fascismo. Ma si vede 
che adetso e proprio tempo 
di Sifar... 

ETJGENIO FARATTI 
(Pisa) 

La cmpagiM per i im 

La graduatoria 
delle Federazioni 

Elence dello temnae verute effemministreiioNe ceetrele 
alia ere 12 di •*•>*•* 9 egeate per le aeHepcrUieMe delle i»e«»-
pe ceaaunisie. 

Feder. S * 

Modena 
Peaare 
Imele 
Lee ce 
Prate 
Gerizia 
P i * * 
Seedrie 
Flreiue 
Vereae 
Reveeee 
Maetowa 
Liver** 
•eeewente 
V O C O M 
Ferrer* 
Toronto 
Vkenza 
Bologna 
Crema 
Latino 
Avexzeno 
Enne 
Parma 
Si recuse 
Macorete 
AgrigePto 
Asti 
tr^eMHaMlf) 
Sione 
Forli 
AkMMMdrie 
Arezco 
Ancene 
Come 
Verfceni* 
Aeata 
Cuneo 
Bellune 
Brescia 
Le Spezle 
Reggkt E. 
Bielle 
Terni 
Rovigo 
Sevona 
Pevle 
Aojuile 
Milano 
Udine 
Geneve 
Padevo 
Masse C. 
Pordenone 
Torino 
Trieste 
Penigie 
Catania 
Lucca 
Pistole 
Veneris 
Rome 
Trewiso 
Grease to 

meae werset* 

114.1M.IM 
1t.4W.M4 
11.4MJM 
5.145 jm 

17.4M.ol4 
4.S44.444 

vjm.m 
1.4*4.444 

W-S44J44 
11.744.4*4 
JS.414.144 
11.133.444 
2S.*a5.5M 
2.MS.M* 
1 * * * * * * 

24J94.444 
S.43S.44* 
4.45*.*** 

• > * • •^Rf ••^gW 

3.1*5.44* 
5.45*.*** 
1.5*4.444 
2.444.M* 

11.274.4*4 
3.443.444 
4.244.4*4 
5.4M.9S3 
3.2M.M* 
7.2M.4** 

24.444.444 
19.4*4.444 
11.34*.M* 
15.4N.4** 
12.Mt.444 
5.144.444 
4.*5*.**t 
2.7*4.4** 
2.7*4.4*4 
2.4«*.*44 

H514-M4 
11.749.444 
37.S**.44* 
4.5*4.444 
4.995.4M 
4.3*6.*M 

14.444J4* 
12.444.7*4 
1.*4«.M4 

45.444.4*4 
4.4*4.4** 

34.444.044 
4*37.544 
3.439.N* 
2.144.4*4 

2*0*4.444 
*.40*.*M 

10.574.444 
5^15444 
1.4*4.44* 
™»*^^B»*^B*J 

•.775,4*4 
24.7*4.975 
3.2M.9M 
4.445.440 

CeltenlsseHa 2.M2.SM 
Rimini 
Brindisl 
Palermo 
Lecce 
Viareggie 
Novera 

4.9S7.544 
2.442.175 
5.914.4M 
2.144.250 
2.140.000 
3.5*0.0*0 

% 

145J 
•4 

••4 
7f,1 
75 
75 

na 72,7 
7*4 

na M,I 
474 
47 
47 
444 
454 
444 
444 
U 4 
44,7 
4)4 
424 
414 
•1.1 
41 
4*4 
4*4 
4 *4 
4 *4 
4* 
4* 
4* 
4* 
4* 
4* 
44 
4* 
4* 
4* 
S44 
544 
534 
524 
524 
514 
50 
494 
4*4 
474 
474 
44,1 
45,5 
45,3 
444 
424 
4* 
3*4 
» 4 
37,7 
374 
34,5 
35,9 
35,5 
344 
34,1 
33 
33 
324 
» 4 
32,1 
314 

Reggie C. 
Potense 
Asceli P. 
Ceserie 
Forme 
Vorceiii 
Fresinene 
Cegliari 
Nuoro 
Sesseri 
Repute 
Metere 
Crotone 
Berl 
Imperia 
Catenzere 
Trapent 
Boizene 
Vlterbe 
Templo 

1454 4*4 
27*2.544 
1.7*5**4 
2.44*.*** 
14J4.4M 
2-594.4*4 
2.3*244* 
1.742.5** 

92*44* 
1.4*4.4*4 
1.494.7** 
1414-4M 
1.S2S.M* 
442S.SJ* 
2.ai$.4*t 
1.9*74** 
1.9*445* 

4 3 M M 
1.**4.4M 

35944* 
C*po D'Oriende 1794** 
Rietl 
Nepoh 
Paggio 
Poscare 
CMetl 
Avelllne 
Oristeno 
Salome 
Piecenie 
Cernenie 
Cosonze 
Messina 
Bergemo 
T rente 
CempolMSM 
Ternmo 

EMIGRATI 

Germania O. 
Svluera 
Belgio 
Lussemburgo 
Verio 

442.5*4 
7.4*4.44* 
3S44 444 
1.7*7.5** 

497.5*4 
4*54** 
K5.44* 

1.7325*4 
1.472.5** 

554 * M 
14** .*4* 

4*3*44 
1.24*.*** 

357.54* 
3314** 
742.54S 

1.M9.414 
3.*M.M* 
I . * * * . * * * 

3.597!7«* 

Tot. net. 1.443.425.*M 

31 
3*4 
3*4 
294 
2*4 
21,7 
2*,7 
27,9 
274 
27 
24,9 
244 
M 
254 
25,1 
M 4 
234 
21.7 
224 
224 
21,9 
214 
214 
17,9 
17.9 
17.4 
144 
H 4 
154 
154 
154 
114 
114 
11 
M 
• 4 
74 

1M.9 
75 
544 
54 

GRADUATORIA REGIONALE 
13' settimana 

REGION! 

EMILIA 
MARCHE 
TOSCANA 
VAL D'AOSTA 
LOMBARDia 
FRIULI 
VENETO 
PIEMONTE 
LIGURIA 
UMBRIA 
SICILIA 
LAZIO 
PUGLIA 
LUCANIA 
SARDEGNA 
CAMPANIA 
ABRUZZO 
CALABRIA 
TRENTINO 
Mollse 

\ 

% 

744 
444 
42 
4* 
54.4 
49 
444 
47,4 
44,9 
43,9 
174 
15.9 
31 
294 
2 M 
24,2 
214 
214 
144 

84 

EDITORI RIUNITI 
MANIFESTI DELLA 
GUERRA CIVILE 

IN SPAGNA 
A cura di Rafael Alberti 

e Maria Teresa Leon 
10 manifesti a colori In grandezza naturale 

racchiusi In cartella L. 3.500 

I manifesti piu signifieativi che chiamarono il popolo 
alia lotta per la liberta della Spagna. In essi rivive la 
grorlosa e tragica epopea degli anni trenta, il batta-
•imo politico della prima generazione antifascista. 

EDITORI RIUNITI 
Gydrgy Lukdcs • PROLEGOMENI 

A UN'ESTETICA 
MARXISTA 

Nuova blbllotec* dl cultura 
pp. 260 L. 2500 
Traduzione di Fauato Codlno • Maalno MomiWBfl 

Storia • teorla dall'astetka da Ha«al al I M M M fllon*! 
nalla •Uaborouriono dl un granda • dlocuaao flloajofo 
cotttOftiporanaTO^ 

Editori Riuniti 
Giulio Cesare Italiani 
Paolo Graldi 

CINQUE 
CONTRO 
Busta con cinque manifesti a colori 
f.to 33.5x48.5 ' L 1.000 

Clnquo momentl dalla nostra cotclanxa pultbUteV 
cinqvta nttovi maniftati (toll* conttttaiiooa. 

http://1t.4W.M4
http://17.4M.ol4
http://12.Mt.444

