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Come la genetica 
pud aiutare 

la vita dell' uomo 
La strada per correggere i geni - Presenti all'incontro di Mosca decine di slu-
diosi di altri paesi • Ricerca e sperimentazione - II rifiuto di ogni dogmalismo 

Non possono contrarre matrimonio prima di quella eta 

Maggiorenni solo a 28 anni 
le guardie del corpo di polizia 

Un'assurda limitazione di legge voluta dai parlamentari di destra - Sono nella 
stessa situazione carabinieri, guardie di Finanza e sottufficiali delle medesime 
forze - Situazioni drammatiche - Le proposte del gruppo comunista alia Camera 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 1. 

E' possibile riuscire a pre-
venire il rigetto durante i tra-
piantl dl organl umani? Si 
riuscira a combattere il tumo-
re maligno? Si trovera una 
«strada» per correggere i 
«genl» dlfettosi? Dall'incrocio 
di «semi» diversi si potran-
no ottenere piante capaci di 
sopperlre alle eventual! defi-
cienze dell'agrlcoltura? 

E inoltre: si potranno 
« creare » nuove razze di ani-
mah? Si scopriranno antlbioti-

oi capaci di combattere qual-
siasi malessere? 

Ad alcune di queste doman-
de — che da sempre appassio-

nano il mondo della scienza 
— si riuscira forse a dare una 
serie di prime risposte nel 
prossimi anni dal momento 
che i ricercatori e i geneticl 
in ogni parte del mondo sono 
piu che mai impegnati in un 
paziente lavoro di prove, spe-
rimentaziom e controlli nei la-
boratori che fanno capo ai piu 
importanti istituti di ricerca. 

Oggi, intanto, la attenzione 
degh* ambient! scientificl e 
centrata su Mosca dove si e 
eperto il « 2. congresso panso-
vietico dei geneticl e del sele-
zionatori». Si tratta di una 
importante assise che vede 

riuniti, nell'aula magna della 
universita, 1 nomi piu famosl 
della ricerca e della speri
mentazione che discuteranno, 
fino a sabato, 1 problem! del
la genetica molecolare e me-
dica generale. 
II congresso (al quale sono 

1 presenti anche osservatori lta-
liani, americani. inglesi, cana-
desi, tedeschi della RFT e 
della RDT, Bulgari. Unghere-
si, Rumeni, Polacchl e Ceco-
slovacchi) si preannuncia 
quindi estremamente interes-
sante non solo per il numero 
dei relatori (le comunlcazioni 
introduttive, infatti, saranno 
20 e 300 i rapporti) ma anche 
per il fatto che non si riuniva 
da ben 43 anni 

Da allora molte vicende si 
sono susseguite (gli anni di 
Lissenko sono superati e con-
dannati) e molti progressi e 
success! sono stati ottenuti 
dalla genetica sovietica. Ne 
fanno fede i risultati degli isti
tuti di Mosca e di Akademgo-
rodok, la citta delle scienze 
che si trova nei press! di No
vosibirsk in Siberia. Ora, quin
di, in occasione del congresso 
e giunto il momento di tirare 
le somme e di fare un pri-
mo bilancio fornendo — come 
si spera negli ambienti degli 
osservatori — alcune risposte 
a numerosi interrogativi. Il 
dibattito potra infatti fornire 
dati e notizie piu che mai 
interessanti. 

Per ora, comunque, c'e solo 
da registrare che la temati-
ca del simposio e piu che 
mai vasta. Ce ne parla l'ac-
cademico B. Astaurov, presi-
dente dell'associazione di ge
netica « Vavilov ». 

a Al congresso di Mosca — 
dice Astaurov — stiamo af-
frontando i maggiori problem! 
della genetica perche sappia-
mo che da noi si attendono 
delle risposte valide per risol-
vere alcune esigenze prima-
rie della terra e dell'uma-
nita ». 

Tra i punt! che sono oggetto 
di dibattito — prosegue l'ac-
cademico — vi sono argomen-
ti di carattere estremamente 
specialistico e del quali e per-
tanto difficile dare una spie-
gazione sommaria in una di-
chiarazione. Si puo comunque 
affermare che i temi che stia
mo affrontando sono quelli 
della ricerca nei settori chia-
ve della vita umana, perche 
la genetica e la selezione pos
sono aprire al mondo nuovi 
orizzonti e possono fornire 
nuove riserve per l'alimenta-
zione e nuove soluzioni nella 
battaglia contro le cosiddette 
malattie ereditarie. La geneti
ca cerca infatti — e in alcu-
ni casi ha gia trovato — i 
metodi di correzione dei geni 
difettosi ed e impegnata nella 
soluzione del problema del ri
getto durante 1 trapianti e nel 

la lotta contro i tumori mali-
gni». 

« Tra gli scienziati — prose
gue Astaurov parlando dell'at-
tivita concreta di ricerca — vi 
sono sempre vision! teoriche 
ed interessi scientific! diversi. 
Ed e proprio questa attivita 
dialettlca che e divenuta la 
forza motrice della scienza. 
Comunque, i genetic! e i sele-
zionatori sovietici sono d'accor-
do nel condividere le basl me-
todologiche del materialismo 
dialettico. Per questo i con-
tatti — se ve ne sono — 
rientrano tutti nel quadro di 
una scienza reale e della ri
cerca di una verita oggettiva: 
gli scienziati sovietici, pertan
to, respingono qualsiasi stasi 
del pensiero e la fede in dog-
mi di ogni generea. 

Proseguendo lo accademl-
co precisa che, attualmente, I 
problem! su! quali, in parti-
colare, e concentrata 1'atten-
zlone dei ricercatori sono quel
li della cgenetica dello svi
luppo* e della «attivita ner
vosa superiore». Una seria 
attenzione e poi rivolta al 
mondo anlmale e a tutta la 
sperimentazione nel campo 
degli allevamenti. 

Concludendo. Astaurov pre
cisa che in occasione del con
gresso verra eletta una nuo-
va direzlone dell'associazione 
dei genetic! che vedra la pre-
senza dl « forze giovani e fre-
sche che sostltuiranno I vete
ran! che nel passato hanno 
avuto il non facile complto 
dl awlare 1 lavori d! ri-

Carlo Bonodetti 

Commercio estero 

Esportazioni 
ancora in 

forte aumento 
nei 1971 

II potere dl acquisto che 11 
governo ha sottratto al lavora-
tori italiani si e riflesso sulla 
bilancia commerciale; e quan-
to risulta dai dati fornlti dal-
l'lstituto di statistica per l'in-
tero 1971. Le esportazioni so
no aumentate del 13,3°/o rag-
giungendo 9355 miliardi dl li
re mentre le importazioni so
no aumentate solo del 5,7°/o 
raggiuneendo 9890 miliardi. 

Lo sbilancio annuale e stato 
ridotto da 1102 miliardi del 
1970 a 535 miliardi ed e inte-
ramente coperto dalle rimes-
se degli emigrati e da altri 
introiti valutari; il vantaggio 
costituito dalla valuta acqul-
slta dal turisti (In forte au
mento) e dal noil (vlaggl ae-
rel) non e stato utllizzato per 
lo sviluppo interno ed e ri-
masto disponibile per la 
esportazione all'estero di ca-
pitali. 

La connessione fra basso li-
vello di importazioni e riflus-
so della domanda interna, di 
consumi qualificati ed inve-
stimenti, e diretta: nel 1971 
abbiamo importato molto piu 
beni alimentari (il 30% per 
le carni) ma l'industria tessi-
le ha chiesto meno cotone 
greggio (meno 13%), legname 
da lavorare (meno 7%), pro-
dotti siderurgici per le costru-
zioni (meno 21%), cellulosa 
per carta (meno 21%), ra-
me e leghe (meno 30%), la
ne greggie (meno 33%). 

La responsabilita del gover
no per il calo della doman
da e diretta: nel 1971 la spesa 
pubblica e di circa 1000 miliar
di inferiore agli stanziamen-
tl. A fine novembre, dato per 
ora disponibile, della previ-
sione di spesa in conto ca
pitate in 3445 miliardi ne era-
no stati pagati 2068. Hanno 
speso meno di tutti 1 mini-
steri dei Lavori pubblicl (edi-
lizia) e dell'Agricoltura, cioe 
di due settori dove decisivo e 
l'investimento pubblico. 

Tokio: groviglio suU'autostrada 
Squadre di soccorso sono al lavoro Ira I 

roltami di diversi auiomezzi (tra cui due ca
mion e un pullman) scontratisi suU'autostrada 
che collega Tokio a Nagoya, nel Glappone cen-
trale. Un Incidente di paurose dimension!, nel 
quale hanno trovato la morte due persone e 
allre vent! sono rimaste ferite (una dieclna 
In gravissime condizioni). Le cause della scia-
gura non sono note, ma su due vetture scon-

tratesi sono sopraggiuntl ad altlsslma velocita 
— consentita dalla super autostrada Tokio-Na-
goya — gli altri automezzi, Incastratlsl I'uno 
nell'alfro In un groviglio infernale. Fiamme e 
fumo hanno poi coperto la scena per alcune 
ore, e solo II duro lavoro dei vigil! e dei soc-
corritori e riuscito a lmpedire che la tragedia 
avesse piu vaste dimension!. 

Gil appartenentl ai Corp! dl 
polizia e militari per contrar
re matrimonio devono osser-
vare leggi e regole diverse da 
quelle in vlgore per la colletti-
vita nazlonale. A dlfferenza dl 
quanto stablllto dalla Costitu
zione e dalle leggl in vlgore 
per tutti gli italiani, gli uffl-
clall ed 1 militari In servlzlo 
permanente nell'eserclto, nel-
Paeronautica, nella marina e 
nel Corpo degli agenti dl cu-
stodla, possono sposarsi solo 
al complmento del 25. anno 
dl eta. \ncora piu blstratta-
ti sono i sottufficiali e il per
sonate dl truppa del Corpo 
delle guardie di P.S., dell'Ar-
ma del Carabinieri e della 
guardia di finanza, che acqul-
siscono la magglore eta per 
contrarre matrimonio addirit-
tura a 28 anni. E" la riprova 
che la organizzazlone delle 
forze armate e di polizia in 
corpl chiusl, separati dal con-
testo democratico del paese, 
lmpone leggi anticostltuziona-
11 che colplscono i dlritti fon-
damentall del clttadino. 

Decisioni 
d'autorita 

Pino a pochl mesl fa, i po-
lizlotti erano considerati dei 
minorenni anche dopo avere 
oompiuto ! 28 anni, poiche per 
celebrare 11 matrimonio ad 
essi non bastava la propria 
consapevolezza e 11 consenso 
della sposa, ma occorreva la 
valutazione e l'autorizzazione 
delle autorita superior!. II 
Parlamento, con la legge 9 ot-
tobre 1971, n. 908 ha sancito: 
« Sono abrogate le disposizto-
ni che prescrivono I'assenso 
del Presidente della Repubbh-
ca o la autortzzazione del mi-
nistro competente o delle au
torita altrimenti indicate per 
il matrimonio degli ufficiali. 
dei sottufficiali e militari di 
truppa delle forze armate e 
dei Corpi assimilatin. 

1 sottufficiali e le guardie 
di pubblica sicurezza anche 
dopo avere raggiunto l'eta di 
28 anni per potere contrarre 
matrimonio dovevano presen-
tare domanda al ministro del-
l'lnterno e ricevere da questl 
o da un suo delegato, l'auto
rizzazione. Se 11 matrimonio 
veniva celebrato senza auto-
rizzazione decadevano dal ser-
vizio. Questi cittadini, in pos-
sesso di tutti i requisiti per 
far parte di un organismo 
che affida loro funzioni che 
richiedono il piu elevato sen-
so di responsabilita (come, ad 
esempio, gli ufficiali di poli
zia giudiziaria) non erano tut-
tavia ritenuti idonei a sceglier-

Vasta mobilitazione nelle campagne per la riforma dei patti agrari 

LA MEZZADRIA IL MAGGIORE 0STAC0L0 
AL DECOLLO EC0N0MIC0 DELLE MARCHE 

Un terzo dei terreni sono condotti con questo arcaico contratto - Una miriade di piccole Industrie ancora troppo gracili - Sot-
tosalario e «lavoro nero »- Perche resiste ancora il vecchio « blocco rurale » - Grandi lotte operaie - La forza e il ruolo del PCI 

Dal nostra inviato 
ANCONA, gennaio 

L'economia delle Marche e 
ancora fortemente condiziona-
ta dal peso eccessivo delle at
tivita agricole. Gli addetti al-
l'agricoltura marchigiana so
no, infatti, 184 mila su un 
complesso di 579 mila unita 
lavorative. pari al 34,8 per cen
to. La media nazionale delle 
persone occupate nei lavori 
agricoli e del 21^ per cento. 
II dislivello, dunque, appare 
fortissimo. Ma piu seno e il 
fatto che il 31 per cento del
la terra, in questa regione, 
viene tuttora condotto a mez-
zadrla, mentre in Umbria e 
nell'Emilia-Romagna, e cioe 
nelle altre regioni mezzadril! 
del Paese, queste percentuali 
si fermano al 18 e al 12 per 
cento. 

II fatto si spiega, natural-
mente, con profonde ragioni 
storiche e social!. Qui nelle 
Marche, piu che altrove, !a 
mezzadria e stata per secoii 
1'ossatura fondamentale di 
una economia e di un equlli-
brio sociale static!, chiusi, e 
arret rati. 

Oggi le cose sono In gran 
parte cambiate. Accanto ad 
una pur notevole massa dl 
mezzadri (31.718 aziende), esi-
stono infatti ben 61^95 pode-
ri a conduzione diretta (mol-
tlssiml dei quali, perb, sono 
« fazzoletti» di terra) e 6.306 
poderi con salariati e com-
partecipanti ad economia. Oli 
addetti alle attivita industria
l s 197 mila) hanno superato 
da tempo il numero dei lavo-
ratori agricoli. Le attivita ter-
ziane raggruppano 184 mila 
persone Vi e stata. In sostan 
za, una modificazione del rap
porti social!, sia pure lentis 
sima e stentata. II tempo In 
cui masse sterminate di «g!or-
nalierlj> vivevano nei paesi. at-
torno alle piccole citta marchi-
giane, altemando le proprie 
prestazionl nelt'edillzla e nel 
lavoro auslllarlo nel poderi 
mezzadri!!, e ormal superato. 
Sarebbe tuttavia, azzardato 

parlare gia ora di un decollo 
industriale delle Marche. 

Le strutture produttive qui 
esistenti sono assal simili e 
presentano forse caratteristi-
che piii accentuate rispetto a 
quelle delle altre regioni cen
tral!. Le aziende grosse, con 
oltre mille dipendenti. si con-
tano con le dita di una ma-
no. Il resto e polverizzato in 
una miriade di piccole attivi
ta produttive, spesso soltanto 
artigianali e addirittura a ca
rattere famlllare. 

Un processo dl crescita, 
come dimension! e come for
za economica e finanziaria, si 
e registrato, dal dopoguerra 

ad oggi, nei settori chiave del 
mobile (soprattutto a Pesa-
ro), della calzatura (Ascoll-
Fermo • Macerate), della ma-
glieria (prevalentemente attor-
no ad Ancona). Ma va rileva-
to che questo sviluppo, anche 
quando ha assunto propor-
zioni interessanti, si e fonda-
to soprattutto sul sottosalario, 
sulle evasion! contributive, sul 
«lavoro nero» (a domicilio). 
E va detto, altresl, che In mol
ti casi le aziende di questi 
settori produttivi non hanno 
nessun legame col territorio 
e con reconomia locale, essen-
do fondate prevalentemente 
suU'esportazione. 

Contenimento delle retribuzioni 
Ci6 che si e verificato nel

le calzature, a questo propo-
sito, appare assolutamente e-
semplare. Soltanto verso gli 
USA, nel 1968 gh «industna 
lotti» marchigiani hanno 
esportato scarpe per 9 milio-
ni e 976 dollari; nel 1969 han
no toccato i 14 miliom e 290 
mila dollari; nel 1970 hanno 
superato I 18 milioni e 384 mi
la dollari. Stando cosi le co
se e facile capire che un alt, 
sia pure momentaneo, alle e-
sportazioni negli Stati Unit! 
dovrebbe provocare 11 crollo 
di tutta la fittizia impalcatu-
ra. Eppure, ne le misure pro-
tezionistiche adottate da Ni
xon, ne le manovre monetarie, 

sembrano aver danneggiato 
troppo seriamente l'industria 
della calzatura marchigiana. 
E il discorso vale anche per 
la maglieria e i tessuli in ge
ne re. 

Evidentemente, quelle diffi-
colta sono state affrontate e 
in parte neutralizzate col si-
sterna di sempre, col conteni
mento delle retribuzioni, col 
ricorso massiccio alle presta
zionl a domicilio. Ci si deve 
chiedere, a questo punto, per
che un simile fenomeno, che 
denota a prima vista un sotto-
sviluppo economico e sociale 
preoccupante, pub ancora ac-
cadere. 

La piaga del sottosalario 
II problema non va visto 

soltanto in chiave socio psico-
logica, come qualcuno rltie-
ne di dover fare. Se la pia
ga del sottosalario e della se-
mioccupazione e ancora cos) 
diffusa, se il «lavoro neroi 
e sempre una delle costanti 
del rapporto fra prestatore dl 
opera e padronato, non e per
che l'operalo marchigiano e 
modesto e si aocontenta (« chl 
splzzlca non digiuna*, reclta 
un antlco adagio popolare-

contadino di queste comra
de), ma a volte perche le 
masse contadine che hanno ab-
bandonato le zone meno svi-
luppate della fascia interna 
non trovano altra scelta; e 
perche spesso l'ex mezzadro 
inurbato trova nelle fabbri-
che, sia pure con salari lrrlso-
ri, condizioni migliori dl lavo
ro e di vita; e perche la fl-
glia del contadlno trova con-
venlente cuclre tomale per 
conto dl un «lndurtrklotto » 

delle scarpe in quanto pub aiu
tare cosl, sia pure con le po-
che migliaia di lire che rie-
sce a guadagnare. il modesto 
bilancio famlllare. 

Non siamo natural mente in 
grado di trarre concluslonl, 
ma crediamo di poter dire 
che, in definltiva, qui nelle 
Marche sta accadendo un fe
nomeno tipico dei period! di 
transizione. II processo di in-
dustrializzazione, come abbia
mo gia affermato, e iniziato 
da tempo, ma si tratta di 
un fatto ancora incerto, con-
traddittorio, lento, condiziona-
to dal peso tuttora eccessivo 
di una agricoltura povera e 
dalTesistenza di fort! nuclei 
di ex contadini nelle perife-
rie delle citta e dei centn piu 
progrediti della costa. 

E' un fatto, del resto, che 
una volta diventati operal gli 
ex mezzadri e coltivatori di-
retti fmiscono con l'assumere 
la fisionomia della classe. E' 
un fatto che nei centri In-
dustrialmente piii avanzati gli 
operai ex contadini lottano a 
fianco degli altri, con lo sees 
so slancio e la stessa consape
volezza degli altri. Se cosi non 
fosse, se una forte carica de-
mocratica non esistesse gia 
anche fra i mezzadri e gli 
operai genericl delle citta in
terne, non si spiegherebbe, fra 
l'altro, neppure la grande for
za del PCI e della sinistra, 

Nessuna rassegnazione, dun
que, ma stato di necessita e 
difficile ma sicuro processo di 
maturazione verso una piii al-
ta coscienza poi it lea e classt-
sta. I marchigiani non sono 
un popolo di formlche. Ad An 
cona, a Pesaro, a Porto Reca-
nati. nel « nucleo industriale » 
di Ascoli Piceno. nelle locali

ty piii avanzate economicamen-
te e socialmente le lotte sin-
dacali e politiche si svolgo-
no con la stessa amplezza e 
la stessa robustezza dl quel
le che hanno luogo nelle gran
di citta industrial!. 

Sirio Sebistianelli 

A Fano 
la prima 
universita 
ecologica 

FANO (Pesaro). 1. 
I primi c diplomat! in eco-

logia » usclranno a luglio da 
una singolare scuola di Fa-
no, sistemata in un albergo, 
che ha inaugurate oggi H 
suo corso, unico in Europa. 
Sono una quarantina di gio 
vani, laureati da non piu 
d| fre anni (12 ingegneri, 
6 chimici e poi fisici, ma-
tematici, blotogi, medici e 
dotfori in legge e in scienze 
economiche), scelti tra due-
cento aspirant! di tutta Ita
lia. Oggi hanno cominciato 
il c corso preparatorio alio 
studio di problem! ecologi-
ci », organlizato dalla * Tec-
neco », una societa del grup
po EN I specializzafa nel set-
tore della difesa dell'amblcn-
te naturale. Questi giovani 
(fra i quali cinque ragaz-
ze), tutti laureatisi con ot-
tlme medie, sono in mag> 
gioranza dell' Italia centro-
nwridionale. 

Quindici decent! universi
ta ri di fama terranno leilo-
ni sull'ecologia, I'analisi dei 
slstemi e la modellistica, 
I'idraulica e I'idrologia, la 
meteorologia e la climatolo-
gia, I' ingegneria sanitaria, 
la blologla, la mkrobiolo-
gla • I'igiene, la chl mica ap-
plicata, l'economia dal ter
ritorio • la relativa nor-
matlva. 

si liberamente la sposa! Erano 
le autorita a decidere, con 
giudizio insindacabile, sulla 
convenlenza della progettata 
unlone e suH'accogllmento 
delle domande presentate do
po avere raccolto, in via riser-
vata a mezzo del carabinieri e 
della Prefettura, gli elementi 
informatlvl rlguardanti la po-

sizione sociale, la condotta mo
rale e politica, le condizioni di 
salute, sul conto della promes-
sa sposa e del dl lei familiari. 
La mancata concessione della 
autorlzzazione del matrimo
nio dopo anni e anni dl fidan-
zamento, solo perche un pa-
rente della sposa risultava un 
attlvlsta politico dl sin!6tra. 
rappresentava, spesso, una tra
gedia poiche comportava la 
decadenza dal servizio. 

Erano norme derlvantl dal
la matrice fascista dei vecchi 
regolamenti, In appllcazlone 
anche per i corpi civil! dei vi
gil! del fuoco e della polizia 
femmlnile. L'averle abolite e 
un primo risultato dell'azio-
ne rivolta ad abbattere gli 
steccatl costrultl in passato 
per tenere separate le forze 
armate e di polizia dal po
polo. 

II prowedlmento e stato 
preso a segulto dl due propo
ste dl legge: una presentata 
dai senator! del PSI e una 
dai deputatl comunlsti; que-
sfultima proponeva, perb, dl 
abollre anche ! limit! di eta 
e ! period! di servizio previ-
sti dalle vigenti disposizlonl 
che l parlamentari governatl-
vi e di destra hanno invece 
voluto riconfermare nella nuo-
va legge: « Restano fermi i li-
miti di eta e i periodi di ser
vizio previsti dalle vigenti di-
sposizioni di legge per il ma
trimonio delle persone indica
te nel primo comma v. 

Atteggiamento 
contraddittorio 

Tali llmitl costituiscono una 
violenza contro natura e con
tro il principio costituzionale 
del diritto alia famiglia come 
societa naturale fondata sul 
matrimonio. La costituzione 
della famiglia presuppone una 
societa responsabile che deve 
essere effettuata in piena li-
berta, perche deve essere sor-
retta dalla piena partecipazio-
ne e poggiare sul libera con
senso dei coniugi. Ogni uige-
renza a limitare tale liberta a 
chl ha raggiunto lo sviluppo 
psichico e la coscienza della 
responsabilita del matrimo
nio e del doven conseguenti, 
colpisce uno dei diritti piii vi
tal! dell'individuo e del con-
sorzio civile, e non pub quin
di che nuocere alia formazio-
ne della famiglia. 

Efficienti servizi di polizia 
non hanno bisogno di molte 
caserme con numerosi acca-
sermati. Vi sono corpi di a-
genti di PS, come quelli del 
vigili urban!, che svolgono un 
lodevole servizio senza che i 
loro component! facciano vita 
di caserma. II pronto interven-
to in caso di necessita straor-
dinarie pub essere organiz-
zato, come dimostrano i vigili 
del fuoco, anche se agli agen
ti, fuori dall'orario di servizio. 
viene concesso di vivere in fa
miglia anziche in caserma. 

I divieti e i limiti impost! 
alia liberta di sDOsarsi sono 
spesso causa di situazioni 
drammatiche per coloro che 
li debbono subire. Drammati
che sono le condizioni di vi
ta di quelle guardie di PS che 
contrageono matrimonio reli-
pioso seeretamente. con la 
concessione da narte delle au
torita ecclesiastiche della Hi-
snensa dalla oubblicazione de-
P\\ atti matr'mnniali. ooflurp 
di quelle fniard'e cht> hanno 
f'pli narurali o famielle clan 
destine e sono cn=tretti a fml 
re d*»l tratfamento pronom'^ 
en f% n«;«;5«;t*>n5riale concern a> 
r*»»bi nn7'chp ai ron"«°ati e 
nffrontapo cosl notpvoli <aicri-
f'ri mora1' e n\nfaria]\. t-ivpn. 
Ho una vita farn'lipro irre^o-
larp P c"T»rioTinati alia sem-
r*f;ane forzata. 

Si deve rilevare il palese 
atteggiamento contradditorio 
di quei parlamentari democri-
stiani che nelle discussloni 
delle leggi per il divorzio e 
per il nuovo diritto di fami
glia hanno ripetutamente in-
vocato il principio cristiano 
della famiglia come comunita 
primaria, ma che tale princi
pio non hanno piii sostenuto 
quando si e trattato di affer
mare che anche la famiglia 
del poliziotto e una comuni
ta primaria, le cui esigenze 
debbono avere la priorita ri
spetto a quelle della caserma 

Le alte gerarchie del mini-
stero degli Intemi e di poli 
zia ritengono che la giovane 
guardia dl PS legata alia re
sponsabilita della famiglia 
non possa essere un bravo po
liziotto e percib difendono ac-
canitamente, valendosl anche 
della forza dei tribunali mili
tari. le attuali condizioni di-
sumanizzanti e dl frustrazio-
ne in cui sono costrette le 
guardie di PS. 

I lavorator! Invece ritengo
no che per la formazlone di 
un poliziotto umano, al servi
zio dei cittadini, vi sia piu 
da sperare nella funzione be 
nefica che pub avere la fami
glia della guardia che vive 
tra le altre famiglie dei cetl 
popolarl, dl quanto ci si pos
sa aspettare dalle attuali scuo-
le dl polizia. 

Sergio Flamigni 

Lettere— 
all' Unita: 

Un comunista 
italiano nelle 
battaglie 
antifasciste della 
Parigi del '34 
Cara Unita, 

lunedi 24 gennaio alle 12,30, 
la TV ha trasircsso un servi
zio sulla Francia dal titolo: 
«11 fronte popolare », servizio 
che si riferiva alle storiche 
giornate di lotta antifascista 
del popolo francese del 6,9 e 
12 febbraio 1934, epoca in cui 
il radicale Daladier era pre
sidente del Consiglio e come 
tale fautore di una politica 
dl destra che favofi U sorge-
re di movimenti fllo-fascisti 
particolarmente nella grande 
Parigi. 

La TV, ovviamente ha ta~ 
ciuto sulla politica anticomu-
nista e pertanto antioperaia 
di Daladier ed ha avuto in
vece la sfacciataggine di ten-
tare di far credere con frasi 
distorte e tutte condite di an-
ticomunismo, che all'indoma-
ni della manifestazione fa
scista del 6 febbraio (la po
lizia sparb e si ebbero 16 mor-
ti) furono i socialdemocratici, 
il partito di Lion Blum, a 
prendere Viniziativa della 
contromanifestazione antifa
scista del 9 febbraio e sem
pre loro a lanciare la parola 
d'ordine dello sciopero gene-
rale del 12 febbraio: inizlati-
ve alle quali, sempre secondo 
la TV, i comunisti... legati a 
Mosca, hanno comunque... 
aderito! 

Siccome il virus anticomu-
nista che da sempre contagia 
la TV, e cosl violento da por-
tare quest'ultima a distorce-
re completamente la verita 
storica di quelle giornate, ve-
diamo invece cosa scrisse su 
quegli avvenimenti il segreta-
rio del Partito comunista 
francese di allora, il compa-
gno Maurice Thorez, nel suo 
bel libro: « Figlio di Popolo ». 

«... Al primo segnale del 
Partito comunista, i lavorato-
ri di Parigi insorsero con un 
magnifico slancio. Gia U 6 
febbraio, 25 mila operai ten-
gono testa ai fascisti faziost... 
II fronte unico dei lavoratori 
si suggellera nella lotta anti
fascista... 11 Partito comuni
sta chiama alia riscossa il 
proletariato parigino. II no-
ve febbraio 50 mila lavo
ratori si battono per cinque 
ore contro la polizia dalla 
Piazza della Repubblica alia 
stazione dell'Est, gridando 
"Vogliamo i Soviet - Abbas-
so il fascismo". Numerosi o-
perai socialisti abbandonano 
i locali dove li si teneva " mo-
bilitati" per raggiungere i lo
ro fratelli comunisti... Sei 
operai cadono per sbarrare 
la strada al fascismo... 1 co
munisti avevano scatenato il 
combattimento. La loro ini-
ziativa provocava il successo 
dello sciopero generale del 12 
febbraio 1934 e il raggruppa-
mento delle forze popolari. 
Quattro milioni e mezzo di 
operai tasciano il lavoro. La 
manifestazione del Corso di 
Vincennes risveglia le ener-
gie... Sotto I'impulso del Par
tito comunista gli operai in-
dicavano ai lavoratori del 
mondo intero il mezzo per 
lottare efflcacemente contro 
U fascismo: la costituzione 
intorno al proletariato di un 
grande fronte popolare anti
fascista ...». 

Questa e la verita; il resto 
non e altro che Veffetto del
lo spirito anticomunista della 
TV del v centro - sinistra or-
ganico »/ 

Posso aggiungere che assie-
me a diecine di comunisti 
italiani ho preso parte a Pa
rigi alle manifestazioni del 6, 
9 e 12 febbraio 1934 e che la 
sera del 9 febbraio, presso 
una delle entrate del metrb 
di piazza della Repubblica, in 
compagnia dell'ormai scom-
parso compagno Ennio Gnu-
di, ho ricevuto una scarica di 
manganellate da parte dei 
poliziotti del radicale Dala
dier. 

S, SCHIAPPARELLI 
(Roma) 

L'opera nociva 
di certi 
critici musicali 
Caro diretlore, 

tra le tante cause della 
mignoranza musicalen in Ita
lia va cantata anche la noci
va opera di disinformazione 
attuata da taluni critici mu
sicali di giornali cosiddetti in-
dipendenti. 

A me e capitato un caso 
che potrei definire esempla-
re, ricelatore di come quoti-
diani che vengono ritenuti 
progressisti e democratici rea-
giscano alle critiche dei let-
tori. Lo scorso 1» dicembre 
inviai una lettera a II Giomo 
per esprimere il mio dissen-
so a Giulio Confalonieri, che 
ritengo il critico musicale piii 
retrivo e reazionario a"Italia 
(non a caso scrive pure su 
Epoca^. Vn critico talmente 
rozzo da permettersi di por-
tare avanli, da anni, una sl-
stematica opera di dileggio 
nei confronti di compositori 
come Mahler. Bartbk, Schoen-
berg. Berg, Webern, Nono ed 
altri, che possono piacere o 
non piacere, ma la cui im-
portanza nell'etoluzione del 
Unguaggio musicale mi pare 
fuori discussione. 

II motivo della lettera ml 
fu offerto dalla recensione che 
il Confalonieri fece di un con
certo tenutosi all'Angelicum 
nel novembre scorso: fuori 
programma, in quell'occasio-
ne, venne eseguito « The Whi
te Peacock* del musicista a-
mericano Charles Tomlinson 
Griffes, nato nel 1(84 e morto 
nel 1920. Ebbene, nella criti-
ca del Confalonieri, il titolo 
del brano diventb * II pappa-
gallino bianco* anziche till 
pavone bianco* ed il compo-
sitore divenne un certo igno-
to Griffls, che oggi dovrebbe 
avere quasi ottant'annl. Feci 
allora rilevare che mi pareva 
sintomatico che un non *ad-
detto al lavori* come il sot-
toscritto sentisse la necessita 
dl informarsl su un compost-
tore sconosciuto, mentre il 
critico dl un quotidiano que

sto elementare dovere non lo 
avvertisse. Ribadli il mio com-
pleto dissenso dal Confalonie
ri, vista la sua relterata Inca
pacity dl informare decente-
mente i lettori sugll avveni
menti musicali e rlcordai una 
amena affermazione del no-
stro musicologo, secondo la 
quale ciascuno di noi possle-
de innato il senso delta me-
lodla ed aborre pertanto la 
musica moderna. 

Pensavo che la mla leltera 
sarebbe stata pubblicata, in
vece no. E anche questo, in 
fondo, e stgniflcativo: percib 
chiedo a te I'ospitalita nega-
tami altrove. Ti ringrazio e tl 
invio cordiali saluti. 

ENZO OTTAZZI 
(Milano) 

L'affare 
« 5 x 5 » 
Caro diretlore, 

Diego Novelli, in un artica-
lo apparso su l'Unlta del 24 
gennaio, nella rubrica «at-
tualitan riferisce di un con-
vegno su « cultura e potere * 
indetto dalla Fondazione A-
gnelli il 20 gennaio, cui par-
teciparono intellettuali di ta
ns correntt politiche e cwl-
turali. In occasione della r«-
lazione di questo convegno, 
Diego Novelli riprende due 
articoli apparsi su Panorama 
relativi a un gruppo segre-
to denominato «cinque per 
cinque», cui io vengo colle-
gato per conoscenze perso-
nali. 

Ho gia replicato a Panora
ma: ma, poiche la notizia ri-
compare su l'Unita, la con-
siderazione che ho per il suo 
giornale mi obbliga a pregar-
la di una rettifica. 

Io non appartengo ne di-
rettamente ne indirettamente 
al gruppo del a cinque per 
cinque»; le idee che Pano
rama attribuisce loro mi sem
brano risibili. Non ho al-
cun rapporto, c ovvio, con la 
corrente dell'on. Ciccardini. 
Ho partecipato al convegno 
della Fondazione, anche per
che non andarvi, dopo la pub-
blicazione di quegli articoli, 
avrebbe significato tiviore, 
come se vi fosse un minimo 
di verita in quelle fantasio-
se accuse. Non conosco nem-
meno i sostenitori del prof. 
Fanfani, o membri della fa
miglia Agnelli cui sono stato 
associato. 

La mia milizia politica, de-
mocristiana o critica della 
DC, e cosa lontana. Come 
sacerdote, non ritengo di do
ver assumere o accettare che 
mi sia attribuita alcuna po-
sizione di parte. La ringrazio 
della sua cortesia e la salu-
to. 

GIANNI BAGET BOZZO 
(Genova) 

Ben volentieri prendiamo 
atto della lettera qui sopra 
riportata (d.n.). 

In merito all'articolo ap
parso su I Unita il 24 gen
naio scorso su «I profeti ar-
mati In casa Agnelli» il col
lega Invernizzi de L'Espres-
so ci precisa che fu lui a 
proporre a! direttore del suo 
giornale di occuparsi deiio 
affare a cinque per cinque » 
appena appresa la notizia che 
esisteva una inchiesta di Pa
norama sullo stesso tema che 
per giunta tale inchiesta era 
stata bloccata. Invernizzi ci 
tiene a precisare di non a-
vere avuto indicazioni dl 
trattare l'argomento «m 
chiave fantapolitica » da par
te del direttore dell*£spresso. 
«E' vero — c! scrive il gior-
nalista del noto settimanale 
— che il mio articolo era 
molto interlocutorio, nel sen
so che rivelate, o megho de-
nunciate, le poche notizie in 
nostro possesso, chiedevamo 
pubblicamente ragione di es
se. Ci tengo perb a precisa
re che il taglio dell'arlivo-
lo e dipeso unicamente dal 
fatto che ho avuto a dtspc-
sizione circa 24 ore per ten-
tare di scoprire quello che 
numerosi redattori di Pano
rama avevano scoperto, crs-
do, in oltre un mese di la
voro. Ma tra la fretta e quin
di le poche notizie, e il si-
lenzio abbiamo ovviamente 
scelto la prima strada ». Non 
abbiamo difficolta a dare at
to di questa precisazione al 
collega Invernizzi. 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e Impossible ospitar* 
tutte le lettere che ci pervan-
gono. Vogliamo tuttavia asst-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni dl 
spazio, che la loro collabora-
zioae e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sug-
gerimenti sia delle osservazio-
ni critiche. Oggi ringraziamo: 

Corrado CORDIGLIERI, Bo
logna; Carlo FERRERO, To
rino; Mario CECCHINI, Cat-
tolica; Luigi SCIACCALUGA, 
Genova; Silvio PONTANEL-
LA, Genova; Guido MARSIL-
LI, Bottrighe; M. LTJONI, Ce-
drate («In risposta a certi 
falsi comunisti, nonostante i 
miei 72 anni continuerb a 
diffondere alia domenica 45 
copie de l'Unita»); V. L. GA-
ZERA di Mestre; «Un giova
ne compagno *, Rozzano; Na-
dia BORGHI, Milano (Ti ri-
spondiamo brevemente. C'e 
un sistema molto efficace per 
replicare a certi giornali che 
non nascondono le loro sim-
patie verso i neo-fascisti: non 
comperarli!); 

Pierino BOSELLI, Milano; 
Carla CERESA, Mantova (che 
esprime la sua indignazione 
nei confronti della RAI rer 
11 suo antlsovietismo); Ales-
sandro GONNELLI, Firenze; 
Cina BELLI, Pistoia; Adria-
no DEROCHI e Alberto MA-
LENOTTI, Torino (I quali. In 
una lettera indirizzata alia 
Stampa, rilevano la faziosita 
e la falsita di certe notizie ri-
portate dal giornale della 
FIAT in un articolo sul Cile). 

— II lettore Roberto MAN-
TOVANI di Novate Milanese 
ci mandi il suo Indirizzo per 
potergli far pervenire la ri
sposta che ci ha chiesto. 
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