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PROBIEMI Dl MEDICINA 

Inquinamenti 
ed epidemie 

Variazioni genetiche rendono immuni i virus dai vec-
chi vaccini • Misure legislative nei Paesi socialist'! 

La pieiza dello Zocalo, 
Montezuma), II palazzo 

il centro di Citta del Masilco, neH'illuminaiione dl ogni fin» lottimana: sulla piazza lorgono la clnquecenteica cattedrale, it iiolazio del governo (un remolo palauo da) vlcere ipagnoll, edlficato tulle rovliw d«l palazio di 

del governatore della citta. 

piii albergo liardari 
un immense «murale» rivoluzionario 

In 9.000 mq. Siquehos denuncla miseria, razztsnw e shuttamento - Valutati 1S.000 lire 
nomiche contro i sindacati - Frantumazione della sinistra messkana - // lavoro delle « 

gli operai che muoiono edilicando Vhotel - Le rivendicazioni eco» 
brigate di cascientizzazionev e aVeroismo di essere comunistav 

DALL'INVIATO 
CITTA' DEL MESSICO, luglio 
Sulla Avenida Insurgentes, 

procedendo verso sud, sta sor-
gendo PHotel Messico. La no-
tizia sarebbe di trascurabile 
importanza se non ci fossero 
due particolari: che questo 
hotel assume un poco il va-
lore di slmbolo del « decollo 
messicano» e che nel parco 
dell'hotel il compagno Siquei-
ros sta allestendo il piu gran-
de « murale » del Messico, che 
pure e il piii ncco di queste 
forme d'arte. 

L'albergo raggiungera i 320 
metn — sara la costruzione 
piu alta non solo del Messi
co, ma di tutta l'America La-
tina —, sark dotato di un eli-
porto in modo che i chenti 
lo possano raggiungere in po-
chi mmutl direttamente dal-
l'aeroporto, avra ovviamente 
pjscine, vari ristoranti, una 
sala per banchetti capace di 
duemila posti a tavola, ap-
partamenti di rappresentanza 
con la propria piscina, la pro
pria cucina e il proprio ascen-
sore. Insomma, un albergo 
per miliardari creato partendo 
dal glusto presupposto che 1 
nnhardari sono assai piu del 
ncessano. 

Nel parco dell'hotel il com
pagno Siqueuos sta allesten
do il «Polyforum», un edi-
ficu) circolare destinato a sala 
da concert! e da conferenze, 
completamente dccorato — al-
1'interno e all'esterno, com-
presi il pavimento e il sof-
fltto, per una superftcie di 
poco meno di 9.000 metri qua
drat! — dalla dcscnzione del
la marcia dell'umanita sulla 
terra e nel cosmo, dal con-
trasto tra il progredire della 
scienza e U permanere della 
miseria, tra la conquista del
lo spazio e il hnciaggio dei 
negri negli Stati Uniti, tra il 
missile che raggiunge la lu-
na e quello che trasporta la 
bomba all'idrogeno. 

Alia creazione di quest'ope-
ra gigantesca — nella quale 
lo .spettatore entra a fare par
te perche la vicenda e ininter-
rotta: se la trovasottoi piedir 
sulla testa, al lati, in una pro-
spettlva che muta continua-
mente man mano che egll si 
muove all'interno di essa — 
lavorano sotto la guida di Si-
queiros decine di artisti del
la sua scuola assieme ad m-
gegneri, architetti, tecnici del-
l'acustica e deH'illuminazione 
nonche operai che sistemano 
sulle pareti e sul soffltto gli 
enormi pannelli metallici. 

E\ insomma, in dimensio-
ni diverse, un complesso non 
dissimile da quello che sta 
costruendo il gigantesco al
bergo: a divergere sono le di-
rezioni in cui si muovono, il 
valore — sia pure simbolico 
— che hanno 

[n questi giorni la costru
zione dell'hotel Messico e 
gmnta ad un'altezza late da 
essere esattamente a 2.500 me
tri sul livello del mare. Quan-
do il complesso sara termi-
nato a questa altezza ci sa-
iiinno terrazze, bar, belvede
re (l'edincio continuera oltrc 
ma quella cifra tonda tonda 
avia una sua importanza psi-
cologica): ora vi e una baiac-
chetta di legno alia quale si 
arriva col montacanchi usato 
dai muraton. In questa ba-
racchetta, per festeggiare il 
raggiungimento di quota 2 TiOO, 
il propnetario dell'albeigo, 
Manuel Soarez, ha invitato ad 
una colazione gli .lrchitctti e 
gh iimegneri che s'anno eciifl 
cando l'albergo, ha lnvitaU* 
Siqueiros e gli amici italiani 
di Siqueiros, noe noi Da lns-
su in cima, da qut'sto eclilicio 

che gia ora e il piii alto della 
citta, si domina la sterminata 
immensita di Citta del Mes
sico. Quando Cortes la con-
quisto — allora si chiamava 
Tenochtitlan — aveva mezzo 
milione di abitanti: in piu di 
quattrocento anni, cio6 fino 
alia vigilia della guerra, que
sta popolazione non si era 
neppure raddoppiata: supera-
va di poco gli ottocentomila 
abitanti; negh ultimi trent'an-
ni, dall'mizio della guerra ad 
oggi, e aumentata di dieci 
volte, passando da ottocento
mila a otto milioni di abi
tanti. 

Un aumento ovviamente do-
vuto all'urbamzzazione e non 
certo all'incremento demogra-
fico: e a Citta del Messico 
che si concentrano le poche 
industrie e le attivita terzia-
ne ed e quindi a questa ster
minata citta che accorrono i 
« campesinos » sfuggendo alia 
miseria delle campagne Que
sto e il « decollo » messicano: 
Industrie che nascono, gratta-
cieh che si alzano, la popo
lazione che aumenta. Ma qua
le c il prezzo9 

Nella costruzione dell'Hotel 
Messico sono morti, finora, 
venti operar la vaiutazione 
della loro vita e quindicimila 

lire da consegnare alle ve-
dove. Ai lavafinestre, che ap-
pesi ad una corda ad un cen-
tinaio di metri da terra puh-
scono i vetri dei grattacieli 
avendo come unica misura di 
sicure7za la mano con la qua
le si tengono alia corda che 
regge l'assicella su cui sono 
seduti, va una paga favolosa. 
cinquemila lire. Se cascano, 
alle tamighe vanno, talvolta, 
le condoglianze. In tutto, pe-
r6, i grattacieli di Citta del 
Messico sono una ventina e le 
finestre vengono lavate una 
volta al mese: quindi la ca-
tegoria e poco numerosa e il 
suo lavoro e molto saltuario. 

II reddito messicano aumen
ta — dicono le statistiche ed 
e senz'altro vero — ma il di-
scorso che ascoltavamo a 2 500 
metri precisava che da due 
anm la borghesia sta lancian-
do un appello ai lavoratori-
«Adesso sacriflcatevi: stiamo 
costruendo un grande Paese; 
poi parleremo di rivendicazio
ni ». Ma questo «poi » e m-
deflnito; per il momento i 
sacriflci li fanno i lavoratori; 
la borghesia un po' meno. A 
Cuernavaca, la cittadina dove 
va a trascorrere il week end 
la « gente bene » di Citta del 
Messico, le ville con piscina 

i Una stra'Ja del quatt iore veccllio dl Tlatelolco, alle spalle dollo Zocalo. 

honno superato le trecento. 
Anche nel « Polyforum » e 

stato pagato un pTezzo m vlte 
umane: Eletta Renales, nipote 
di Siqueiros, e precipitata dal. 
l'impalcatura dalla quale sta-
va dipingendo il soflitto della 
costruzione ed e morta sul 
colpo, sotto gli occhi dello 
zio e del padre. Eletta era 
appena nentrata da Cuba, do
ve aveva lavorato a lungo, 
ed aveva voluto collaborare 
all'opera dello zio: a quest'o-
pera che esalta l'uomo. la sua 
lotta, la sua protesta e che k 
carattenzzata da pugni chiusi 
e da grand! stelle rosse. 

Naturalmente se la lotta po-
polare messicana fosse solo 
quella che si espnme con una 
opera d'arte, potrebbero par-
larne i cntici, non i cromsti. 
Ma ce n'e un'altra: quella con-
dotta dalle organizzazioni po-
polari in condizioni di estrema 
difflcolta: le rivendicazioni e-
conomiche vanno conquistate 
« contro » i sindacati che ap-
partengono tutti al FBI (ed 
anzi ne costituiscono 1'ossa-
tura orgamzzativa e la mac-
china elettorale), le rivendi
cazioni politiche conducono a 
Lecumberri, il carcere di Cit
ta del Messico. 

La prima vittima di questa 
lotta e di questa repressione 
e, naturalmente, il partito co-
munista: il suo segretario, 
Valentin Campa, e in carcere 
da ormai dieci anni; quasi 
tutto il gruppo dingente e 
anch'esso in carcere o ne e 
uscito da poco (como e il ca-
so di Siqueiros, appunto, di 
Hugo Ponce de Leon, di Ver-
dugo e di innumerevoli altri). 
Ogni volttt che la situazione 
messicana giunge ad un pun-
to di ebollizione, la repressio
ne colpisce il partito comuni-
sta. Fra i centosessanta dete-
nuti in attesa di giudizio per 
l tatti deH'autunno 1968, un 
centinaio sono militanti del 
partito, anche se in realta la 
influenza del partito sul Mo-
vimento studentesco non era 
percentualmente cosi alta. 

Perche il P.C.M., attraverso 
anni di persecuzioni, di arre-
sti, di violenze, ha visto as-
sottigharsi le sue file e, di 
conseguenza, ridurre la sua 
influenza fino a diventare un 
mmuscolo movnnento caratte-
rizzato dalla tendenza alia co-
spirazione. Ma da qualche 
anno la sua azione ha conun 
ciato a nprendere respiro, 
specie tra 1 g ^vani Ua gio 
ventu comunista e, piopor-
zionalmfnte — ma forse anche 
m assoluto — piu numerosa 
che ll partito stesso), la sua 
presenza si sente in tuitc le 
lotte — da quelle del movi 
mento studenlesco agli scio 
pen di Durango proLrattisi 
lier nnquc mesi, alia lotla 
neH'Univeisita di Smaloa. su 
luppatasi nelle settiinane scor 
se — nella ricerca di forme 
unitane che nescanu a dare 
vita ad un'autentica forza di 
sinistra. 

Perche tl vero dramma del 
Messico e questo che al dl 
fuon del partito comunista 
non esiste una sinistra. E il 
partilo, come si e detto. c 
numencamente luttora debo 
le La sinistra messicana ut-
Uciale e il PBI (sarebbe come 
due che la sinistra italiana 
e il PSU) non perche ablila 
nulla di sinistra, ma perche 
e l'erede della tiadizione so 
cialista della rivoluzlone mes 
sicana impel sonata da Villa 
ma soprattutto da Emlhano 
Zapala. Anche se 1 tigll del 
protagonisti della rivoluzione 
hanno I nisformato m dema 
>;oina 1'impegno del padri, la 
realta e quella 

II PCM lavora alia rico-
struzione dl un grande movi-
mento dl sinistra; ma e un 
lavoro difficile perche anche 
in Messico la frantumazione 
dei gruppi marxisti non e dis
simile da quella degli altri 
Paesi deU'America Latina ed 
errori, incomprensioni, pre-
giudizi, rendono aspro un la
voro comune. Aspro, ma non 
impossible. 

Una sera, in una piccola 
casa sulla strada che porta a 
Toluca, sono stato invitato a 
partecipare ad una riunione 
di una delle «brigate di co-
sclentizzazionei) sorte sulle ro-
vine di quelle che furono le 
(i brigate di mformazione » del 
Movimento studentesco. 

VI partecipavano una de-
cina dl persone: comunistl, 
un sacerdote, alcuni professo-
n e student i delle piii varie 
correnti politiche, ma tutti di-
chiaratamente marxisti. 11 la
voro di queste brigate e, ap-
parentemente, ad un livello 
piii o meno di beneflcienza: i 
loro componenti tre sere alia 
settimana vanno nei quartieri 
piii poveri della periferia, rsei 
remoti « pueblos » della Valle 
di Messico ad insegnare a 

leggere e scrivere ad operai 
e contadini. Solo che queste 
brigate si propongono qual
che cosa di piu: dare — at
traverso la culture — una co-
scienza di classe a queste 
masse: una coscienza dei pro-
pn diritti e della propria for-
za. E' ormai un anno che la
vorano, e I risultati — dico
no — sono soddisfacenti. 

Ma l'mteresse della riunione 
non stava m questo, quanto 
nel dibattito che questi gio-
vani hanno condotto tra loro 
sul ruolo del P CM.: e stato 
un dibattito che ha avuto 
punte di estrema asprezza 
(rna questa e la loro consue-
tudine: l'asprezza, talvolta in-
sultante, non incide sul suc-
cessivi rapporti), le critiche 
nvolte al partito sono state 
dure e spesso motivate con 
superflcialitii. I comunistl mes-
sicani sono stati accusati di 
essere rimasti per troppo 
tempo inerti di fronte al de-
generare della situazione del 
Messico, preoccupati solo di 
salvaguardare una legalita che 
nessuno piii rispettava; alcu-
ne di queste cntiche sono 
condivise dall'attuale gruppo 

dingente del partito, altre no; 
ma non 6 questo il punto di 
maggiore interesse. E' un al-
tro, e raffermazione di uno 
di questi giovnni, non iscritto 
al partito — anzi, per vari 
aspetti anch'egli su posizioni 
criliche — fratello di uno dei 
massimi dlrigenti del «Con-
sejo nacional de huelga » che 
diresse la lotta di due anni 
fa: osservd che nel i: Consejo 
nacional de huelga » i piii nu-
merosi e i piii attivi erano 
stati l giovani comunisti, che 
nelle careen messicane i de-
tenuti politici piii numerosi 
sono i comunisti. E concluse 
dicendo che «l'atto stesso di 
lscriversi al partito comuni
sta e un atto di eroismo; per
che in fondo per flnire in ga-
lera non importa tanto il la
voro che si fa, quanto la tes
sera che si ha in tasca». 

Una discussione accesa ed 
un nconoscimento sul quale 
tutti erano d'accordo; ma so
prattutto il segno della ricer
ca di un labonoso punto di 
incontro, ancora parziale ma 
che ormai non e piti limitato 
o sporadico. 

Kino Marzullo 

II dossier dei capi d'accu-
sa contro gli inquimunenti 
deH'arla, della teira, dell'ac-
qua, diventa sempre piu vo-
lumlnoso Ecco alcuni nuo\i 
dati. 

Si sa che il virus intluen-
zale prescnta a ogni nuova e-
pktemia variazioni genetiche 
o mutazloni, che rendono nn-
posslbile l'utllizzo dei vac
cini glii esistenti e Impongo-
no la fabbrlcazione di vacci
ni nuovi: per questo motivo 
tra il momento d'inizio di unii 
mutazione genetica c il mo
mento in cui e possiblle la 
vaccinoprofllassl lntercorre 
un perlodo di tempo in cui 
si ammalano 1 soggettl parti-
colarmente espostl (bambini, 
vecchi), e secondo la vlru-
lenza del nuovo virus si ha 
una mortallta piu o meno al
ta. Ebbene, sembra che le mu-
lazioni genetiche del virus 
influenzale slano determina
te, almeno In parte, dagli in-
qulnamentl atmosferloi. 81c-
che un'aria piii pulila rende-
rebbe possiblle quella profl-
lassi di massa die oggi non si 
riesce a condurre. 

Questo fenomeno sarebbe 
un caso particolnre di un fe-
mento piu generale: esiste 
neU'aria urbana inquinata un 
fattore recentemenle identl-
ficato, cui 6 stato dato il r.o-
mc di OAP (open air /actor, 
o (tfattore ana apertau) che 
modiflca l'amblente batleri-
co e virale, uccidendo alcuni 
germi e alcuni virus, e tra-
sformandone geneticamente 
altri. Nella provincia indu
s t r i a l olandese di Drendte si 
ha una frequenza altissima 
(circa dlcci volte piii grande 
del normale) dl alcune gravl 
malformazioni fetali: l'anen-
cefaha, cioe la manoanza dl 
cervello, e la spina bifida che 
e una mancata saldatura de
gli anelll vertebrali. I medici 
di Drendte, alia ricerca del 
fattore che provoca cosi gra-
vi alterazionl dello sviluppo 
del bambino entro il grembo 
materno, hanno identificato 
nell'aequa e nei suolo della 
loro provincia un livello al-
tissimo, molto piii alto del 
normale, di ossido dl cavbo-
nlo dl origlne idustriale. At' 
trlbulscono dunque a questo 
inqulnamento l'incldenza ab-
norme dl anencefalia e di spi
na bifida. 

In Inghilterra si strappano 
ogni anno quattromila chili 
di dentini infantili: secondo 
gli odontolatri inglesl 1'inqui-
namento delle acque ha una 
notevole responsabilitii In 
questi guasti dentari. 

II DDT ha invaso gli orga-
nismi di tutte le specie, in 
tutte le parli del mondo; un 
istituto di ricerche che cer-
cava tessuti ammali pnvi di 
DDT non ne ha trovati nem-
meno negli animali che vivo-
no sui ghiaccl polari. ha do-
vuto quindi fare ncovso ai 
tessuti conservati nei musel, 
prelevati in epoca anteceden-
te all'lntroduzione del DDT 
nell'uso comune. Ne«di Stati 
Unlti il DDT, nel 1950, era 
presente nei tessuti umani ill 
percentuale pari a 6 parti per 
milione: nel 1967 era presen
te in quantita triplicata. 
Perfino i tessuti dei neonati 
sono inquinati di DDT, perche 
questa sostanza attravcrsa la 
placenta. Per quanto ormai il 
DDT sia vietato in molti 
Paesi, non sappiamo quando 

Su una montagna presso Barcellona e o Toronto 

Precipitano due aerei: 220 
vittime in Spagna e Canada 
Nel primo caso si trattava di turisti inglesi che andavano a trascorrere in Spagna un pe
rlodo di vacanza; nel secondo di passeggeri di un aereo di linea Montreal-Los Angeles 

BARCELLONA, 5 luglio 
Un « Comet » della societa 

aerea inglese « Dan-Air » par
tito da Manchester, e prect-
pitato sabato mattina in una 
regione montagnosa presso 
Barcellona. Tutte le 112 per
sone che erano a bordo sono 
morte. Oltre ai sette membri 
deU'equipaggio, l'aereo tra-

sportava 105 turisti, in massi-
ma parte provenienti dall'In-
ghilterra centro-settentrlonale 
che si recavano in Spagna 
per trascorrervi un periodo 
di vacanza. Sono in corso le 
indagint per determinaro le 
cause del disastro. Finora non 
e stata rmtracciata la « scato-
la nera», e le inchieste sa-

ranno svolte soprattutto sulla 
base della registrazione delle 
ultime conversazioni fra il pi-
lota Alec Neal e la tone di 
controllo di Barcellona. 

L'apparecchio si e schiiuita-
to a 1500 metri di altitudine, 
in una zona molto impervia, 
e il recupero delle salme, 
sparse su una vasta area, bm-

ciate e mutilate, e stato par-
ticolarmente difficile. Si ntie-
ne che l'aereo sia esploso ur-
tando contro il montc, e che 
i passeggeri siano morti sen-
za neanche avere il tempo di 
rendersi conto dl quel che 
accadeva. Circa trecento uo-
mlni fra agenti, dipendenti 
della Croce Rossa c volontan 
hanno partecipato alle ricer
che. Le salme sono state por-
tate ad Arhucia, locnllth che 
dista ottanta clulomeln da 
Barcellona, e li saranno se-
polte. 

+ 
TORONTO, 5 hcjl ic 

Un quadngelto u Super DC 
R» di linea canadese t1* pre-
cipitato in fiamme quevta 
matlina poco prima del pie-
vlsto atteriaggio a Toronto 
Tunc le 108 pel ".one a bordo 
sono peine 

L'aereo. appartencnto alia 
Air Canada, era in \ laugio da 
Montreal a Los Angeles, con 
lappa a Toronto. 

Un gravissimo di.snstro co] 
pi la slossa compagnta. che 
allora si denommawi Trans-
Canada Air Lines, il 20 noveni-
bre 19(i:t, nel Quebec, prove 
cando la morte di tutte le 113 
persone a bordo 

L'aereo stava pel atlerrare 
con elolo soicno. alle (1,15 (ora 
locale), alloichc il moloie 
eMerno di destia si e mcen 
diato e dopo un'esplosione c 
caduto su una pista. L'aereo 
ha sbandato e dopo aver pei 
riuto 1'ala e preeipilato quasi 
\'eiticalmente su un campo a 
sei chilomotri dall'aeioporto, 
disintegrando.si 

Delle 10.1 persoi.e a boirin. 
0° ciano passeggeri c no\e 
meinbri deU'equipaggio. 

potremo liberare il mondo dal 
DDT che abblamo rlversato 
pazzamente sulla faccia del 
plnneta- infatti esso giunge 
al mare attraverso le acque 
dl scarico, inqulna 11 plane-
ton che viene manglato dai 
pesci, ritorna all'uomo attra
verso la pesca e rlcomlncia 
11 ciclo. Per di piii le grandi 
Industrie americane, che han
no cessato la labbrlcazlone 
di DDT per usl nazionall, con-
tinuano a produrne grandi 
quonlilft che vengono vendu-
te nel Paesi del Terzo Mon
do v particolarmente in In
dia: slcche l'lnquiiiamento 
precede alaLremenle. 

Era tulll i tlpl di inqulna
mento, l'lnquiiiamento da in-
settlcldi e quello che fa na-
scere notevoli probleml dl 
rapporti internazlonali, pro
prio perche, come dicono gli 
scienziati, « gli insetllcldl non 
hanno frontleren: uccelll e 
pesci mlgrando da una regio
ne all'altra, 11 trasportano. 
Ce, per esempio, il problema 
dei Paesi lontani dall'equato-
re: i marl lontani dall'equa-
tore fanno da serbatoio de
gli insetllcldl che vengono n -
versati negli oceani in prossi-
mita delle zone equatorlali. 
Per ragionl non ben cono-
sciute, quando 11 DDT si rac-
coglie nei man artici e an-
tartici srugge alle possibilita 
di degradazlone c si racco-
glie intatto negli orgamsmi 
del pesci: slcche pcpolazloni 
che si nutrono largamente di 
pesci, e di pesci pescatl in 
acque setlentnonali, si mtos-
sicano dei diversi lnselticidi 
e pesticldi die sono stati im-
picgali nei Paesi troplcali. E' 
il problema delle popolazio-
ni scandinave e delle popola-
zioni russe. 

I Paesi sociallsti in genere 
protestano contro questo dif
fuse inquinamento che li col
pisce, e del quali essi non 
hanno responsabllita: la stes-
sa rivlsta inglese New Scien
tist, nel numero del 10 apri-
le 1970, ospita un articolo 
che nconosce ai Paesi socia
llsti 11 grande merito di mi-
sure legislative e amminislra-
tive in difesa del patrimonio 
naturale che non hanno e-
guali in nessun altro Paese 
del mondo. Questa e una tra-
dizione del soclalismo che ri-
sale alia Rivoluzione d'Otto-
bre: nel 1919, in plena guer
ra civile, quando la possibi
lita stessa di sopravvivenza 
del regime sovletlco sembra-
va In forse. Lenin fond6 nella 
citta di Astrakan, assedia-
ta dalle truppe nemichc, il 
primo Zapovcdnik, istituto 
per la salvaguardia e lo stu
dio delle condizioni naturah 
deH'ainbiente. Un aspetto del 
rapporto fra socialismo e ca-
pitalismo nel mondo di oggi 
e percio questo: il sociali-
smo, con il suo rispetto del
la natura. protegge la sa
lute di tutti gli uomlni, an
che gli uomlni che \ivono 
nel mondo capitallsta; men-
tre II capltalisrno, con la sua 
economia governata dal pro-
filto delle grandi induslne 
chimiche, avvelena tutti gh 
uommi, anche gli uomlni che 
vivono nel mondo socialista. 

Laura Conti 

A Guido Piovene 
!o « Strega» 7 0 

ROMA, 5 luglio 
Nell'atmosfera mondana del 

Nlnfeo di Villa Giulia a Ro
ma e nella piii completa as-
senza di ogni serio interesse 
culturale, si e slancamente ri-
petuta ancora quest'anno ia 
((votazione » finale del « pre-
mio letterario Strega». II ri-
sultato, gia scontalo in par-
lenza (nonostante il sistema 
della votazione), non ha sor-
preso nessuno: ha vinto Gui
do Piovene (per 11 romanzo 
«Le stelle frodde», di cm 
Micbele Rago ha gia parlato 
nel nostro giomalel con 1119 
voti. e nell'ordine si sono 
clnssilieali Carlo Enulio Gad-
da U La meectmicaii, con 9'2 
voti), Carlo Castellaneta («La 
dolce campagna », con 59 vo-
tlL Nello Sailo («Dentrn e 
fuon n, con 44 voti\ Costnn 
lini u H o tomato di vivevc ». 
con 271. 

La grande conquista 
dei lavoratori 

italiani 
!•'.' s tata fiiialinriilc \aral , i U 

U'RRe sulla tuteln r l.\ libtTln f 
•h)>nilii iloi t.iMii.itoif. noia m l 
nnmi' iW « I O s l \ I l H t 1)1.t 
I . U O R A I O I U 1.Hr t.i>«Ki> sl.i 
snscit.iniln ani|ii,i nsuii.nwa iu-1-
r.utihifi i lr i l . i luno \W\ l.woin A 
tnlti i hu«Ui - il .iHVstiMii 

Uo|iu nit liinui), sorriTln i- nun-
l iai iutu (.umiiuui di liu'imiM/inm1 

— Ic pi lini- uli'r i n m i n n i n m o .t 
l i i f iH i f i r fonn nei Iniii.int) l it i i l — 
fin.tlnu'iilo c v .un nmm.un lo M.». 
tuln <lii> i> un j nr.imli» roal ir tn' 
^iniii' itci ( l i m n t lr i l . uo ia tmi . 

t • IPRRC in 11 itrtirolt I'hliul r 
imuiM sl.ihili'.oo Im'quUocahilmon-
lo nmlli puiul foimi, MI! minli 
fino :\ii tnu \ i m u n i staip Infinllo 
foi\to.Mii7ioiii <-ii ahusi dn nnr lo 
doi dnloi i di l m n r o . D'ura in poi 
— la loRRe o t i i t rn ta in \ Iporc I ' l l 
RUIRHO e nan l u cffollo r r t roal l t -

I \ o — nmllo i oiilrovorslp saranno 
I'liminaio iji.uio alio i innnc clio 

I lioiniiMlono at l .nnr . i loi i In cono-
M-on/a dol l a m illritl! oho, fino ad 
ora . nnn essomlo\i roRolt\monla?t"-
no oimm Malt amnimnonte sotfu-
t a l i . 

[ l a Cuonora lha (iioinnlai t l ' I lalla 
I si o rutin proinotiii 'o di un'int»in-

t i \ a tni ' i i loun o IndiMolp con la 
piiMilioa/iono, ilitfondondola alio 
o d u o | t \ itoiiniMtoniln COM a (ut l i 
pli tlalianl di cunnsoon^ i n iop i i 

, dn i i i i c oautohuo i p iopr l into-
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