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i Vicenza Tragica conclusione dell'assalto in pieno giorno ad una 

Morti neirauto in fuga dopo il colpo f allito 
tre rapinatori e due donne prese in ostaggio 
Bloccati dopo l'allarme nel laboratorio i banditi trattano con la polizia: « Fateci scappare o uccidiamo tutti... » - Un'ora e mezzo 
di discussione poi l'uscita con le due sventurate tenute sotto tiro - A duecento all'ora la potente «Alfa» si e schiantata contro un 
platano - Una delle due vittime innocent! aveva 18 anni e lavorava alle dipendenze delPorefice - L'altra donna era una cliente 

VICENZA — La diciotlenne Luisa Vettore, che ha alle VICENZA — Due delle drammatiche immaglnl del rapinatori con le giovani donne, prese In VICENZA — L'auto con i tre rapinatori e le due donne in 
spalle uno del banditi, si affaccia piangendo da una finestra ostaggio, Luisa Vettore e Edda Zantin. Nella foto sopra la diciottenne Luisa Vettore invano ostaggio si e letteralmente disintegrata nello schianto contro 
della oreficerla supplica i banditi di lasciarla libera I'albero. Sul posto I poliziotti recuperano i corpi delle vittime 

La seconda giornata del convegno del PCI su « didattica e ricerca » 

Rinnovare la cultura nell'Universita 
La crisi del ruolo tradizionale dell'insegnante e dello studente - La ricomposizione del 
sapere in rapporto alio sviluppo sociale: un compito prioritario del movimento operaio 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 10 

La novita della tematica che 
il PCI affronta in questo con
vegno e stata sottolincata con 
moita forza da quasi tutti gli in-
tervenuti nel dibattito sulla re-
lazione di Giannantoni. 

Nel momento in cui il centro 
destra affida a due provvedi-
menti di chiara ispirazione re-
stauratrice le sorti dell'univer-
sita italiana, i comunisti ap-
profondiscono i temi essenzia-
li, la didattica e la ricerca in 
rapporto con lo sviluppo eco-
nomico. sociale e culturale del 
paese. in modo da accompagna-
re e sosUinziare le proposte di 

Iegge di riforma presentate in 
Parlamento con una azione rin-
novatrice di piu ampio respiro. 
1 docenti e gli studenti che 
hanno partecipato alia discus-
sione in seduta plenaria, han
no messo nel giusto rilievo la 
importanza di questo Fatto. poi-
che esso indica non solo quan-
to. specialmente in questi ul-
timi tempi, sia venuta matu-
rando. aH'interno del Partita 
della classe operaia. la consa-
pevolczza che quella della scuo-
la e una delle grandi questio-
ni nazionali, ma anche i pro
gress! che si stanno compiendo 
nel cammino. certamente Iun-
go e non facile, che porta ad 
affrontare le novita che lo svi 
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luppo della societa italiana po
ne anche in campo ideoloeico e 
r-ulturale. 

Uno dei temi piu vivi dei di
battito e stato quello della cri
si della vecchia universita. e 
quindi del ruolo tradizionale 
dello studente e dell'intellettua-
le, nella condizione attuale: 
quando cioe e gia evidente e 
concretamente presente la con-
traddizione fra le esigenze che 
la societa pone (e per essa la 
classe operaia. il movimento 
oDeraio che si presenta come 
punto essenziale di riferimen-
to) e le conoscenze e il modo di 
essere e di sapere dell'intellet-
tuale. 

Di fronte all'operaio di Por
to Marghera che si ammala 
per l'aria inquinata dalle fab-
briche. di fronte alia specula-
zione edilizia che sopprime il 
verde e strangola le citta, di 
fronte alia richiesta diversa, 
per quantita e qualita, che i 
figli dei lavoratori pongono nel
la scuola. il giovane prepara-
to in modo tradizionale consta-
ta l'inadcguatezza delle sue co
noscenze e contemporaneamen-
te si sente investito dalla cn-
si della sua funzione tradizio
nale. Su questo argomento si 
e discusso molto. anche con 
contributi appassionatamente 
critici. Non e inesatto. per 
esempio. si e detto da qualche 
intervento. porre come awenuta 
e definitiva la morte della vec
chia universita e 1'esistenza del
la nuova? Non si tratta forse 
di un processo piu complesso. 
ancora aperto e incerto nei 
tempi ** nei modi di svolgi-
mento7 

Processi social. 
La c ricomposizione del sa

pere >, compito che spetta alle 
Torre che intendono rinnovare 
l'universita. non corre il peri-
colo di essere concepita essen-
zialmente in termini tecnici — 
interdisciplinarita, dipartimen-
ti. eccetera — anzichc in rap
porto stretto con tutto un m-
sieme di processi sociali, poli-
tici e culturali? Non e forse 
oppnrtuno elaborare in modo 
piu atlento il nesso fra la con
tinuity del patrimomo cultu
rale di cui. giustamente, la clas
se operaia si presenta come 
erede. e la rottura. che pure vi 
e stata, fra alcuni element! 
portanti della tradizione e il 
nuovo? E' necessario confron-
tarsi in maniera piu precisa 
con la crisi della cultura, ap-
Itofondendo i collegamcnti che 

essa ha con i processi reali 
di massa che l'hanno determi-
nata. L'unica sede della ricer
ca de\e essere l'universita. La 
ricomposizione dell'unita della 
cultura va vista non gia solo 
come un problcma onzzontale 
— interdisciplinarita. eccete
ra — ma anche come problcma 
di unita fra intellettuali e 
masse. 

Questi e molti altri, gli ar-
gomenti trattati, tutti, comun-
que. contraddistinti dalla con-
^apevolezza di porre i proble-
mi in positive cioe nella dire-
zione di una elaborazione mai 
astratta dalla realta politica e 
sempre in funzione dell'assun-
zione di una egemonia ideale 
e culturale da parte di una 
forza. il movimento operaio, 
che si pone come forza dirigen-
te del processo di rinnovamen-
to della societa in tutti i campi. 

Presenza del PCI 
La necessita e I'urgenza del

la democrazia organizzata ne-
gli atenei. le difficolta e i suc
cess! sulla via della creazio-
ne di un movimento di massa 
studentesco, le esigenze di una 
lotta ideologica e pratica con
tro le tesi e I'azione dei grup-
petti minoritari hanno trova-
to ampio spazio nel dibattito, 
specialmente da parte dei gio
vani quadri delle sezioni uni-
versitarie del Partito. Le tappe 
e le motivazioni della lotta al
ia Statale di Milano, la crea-
zione e lo sviluppo della « Lega 
degli studenti democratic!» di 
Bar., !e espenenze di Roma, di 
Genova. di Bologna, di Napoli. 
di Venezia sono stati uno dei 
fili conduttori di tutto il dibat
tito. Presente sempre. in tutta 
questa parte della discussione, 
la consipevolezza della cresci-
ta che il nostro Partito ha fat
to in questi ultimissimi amu e 
che porta oggi i comunisti ad 
essere la forza piu viva, anche 
se talvolta ancora minoritaria, 
nel movimento che aU'inlemo 
delle universita lotta per un 
rinnovamento democratico e 
per la sconfitta della politica 
di restaurazione e di repressio-
ne e dell'attacco di destra. 

Icri il convegno ha discusso 
diviso in quattro commissiom 
(scienze naturali." scienze so
ciali. medicina. universita e re-
gioni) e stamane tormina con 
le relazioni sui lavori delle 
commissioni e con le conclu
sion! del dibattito generate. 

Marisa Musu 

Dal nostro corrispondente VICENZA, IO. 
Due giovani donne morte insieme ai tre banditi che le avevano prese in ostaggio, sfra-

cellati tutti e cinque nella macchina sulla quale i rapinatori speravano di riuscire a sottrarsi 
alia caccia della polizia. Si e concluso cosi, con una strage, il tentativo di rapinare un'orolo-
geria-oreficeria, con deposito di oro e argento, nel centro di Vicenza. Un incidente stradale 
spaventoso. giunto a/»nclusione di un'ora e mezza di drammatica tensione. Tutto e iniziato 
intorno a mezzogiorrio, quando tre uomini, col volto mascherato da passamontagna, si sono pre-
sentati all'oreficeria Lovi, di 
propriety di Alessandro Vi-
cario, in Contra Ponte San 
Paolo, in pieno centro della 
citta: una ditta con una de-
cina di dipendenti. C'erano, 
in quel momento nel negozio, 
fra dipendenti e clienti, do-
dici persone, che venivano im-
mobilizzate e trattate dura-
mente. La moglie del pro-
prietario, ad esempio, veniva 
colpita alia testa, con il cal-
cio della pistola, da uno dei 
banditi. 

Tuttavia, i tre rapinatori, 
un quarto era rimasto fuori 
alia guida dell'auto con il 
compito di awisare se fosse 
arrivata la polizia, non si so
no accortl che un fattorino 
deirazienda era riuscito ad 
eclissarsi inosservato e ad 
uscire da una porta posterio-
re. Dal telefono di un nego
zio vicino, questi aveva chia-
mato il 113. mettendo al cor-
rente la polizia 

Per questo, nel giro di pochi 
minuti poteva giungere sul 
posto una macchina della po
lizia, alia vista della quale il 
quarto bandito fuggiva, men-
tre gli altri si asserragliava-
no nel negozio e nel magaz-
zino con i dodici ostaggi. 

Iniziava un fitto, dramma-
tico colloquio fra questore, 
colonnello dei carabinieri, so-
stituto Procuratore per in-
durre i rapinatori a desiste-
re riall'impresa banditesca, a 
consegnarsi, a lasciare liberi 
gli ostaggi che, rinchiusi nel 
locale, urlavano e tentavano 
di indurre la polizia ad accet-
tare le richieste dei banditi, 
i quali volevano un'automobi-
le per poter fuggire. 

La polizia offriva un'alterna-
tiva ai rapinatori: in cambio 
della liberta degli ostaggi, si 
sarebbe consegnato il mare-
sciallo di pubblica sicurezza 
Raffaele Torino, che avrebbe 
seguito I banditi come garan-
zia de!la loro Lncolumita, 

L'offerta veniva resplnta e 
aU'intemo dell'azienda veni
vano esplosl numerosi colpi, 
a scopo intimidatorio. nei 
confront! degli ostaggi, forse 
per dimostrare che i tre era-
no decisi a tutto, che non 
avrebbero indiedreggiato di 
fronte a nulla. 

Davanti a questa dlmostra-
zione di violenza, preoccupati 
della piega che gli awenimenti 
potevano prendere, i funzlona-
ri di polizia hanno pensato di 
conoedere la macchina, di ac-
cettare, in sostanza, la richie
sta dei rapinatori. Veniva co-
si consegnata un'Alfa Romeo 
Glulla 1600 superelaborata. In 
dotazlone alia questura di Vi
cenza, 

Gil ostaggi, restati in mano 
del tre armati per un'ora e 
mezzo, hanno vlssuto momen-

ti di spasimo atroce. Essi han
no continuato a gridare a chi 
stava fuori dal negozio a con-
durre le trattative, di accetta-
re le richieste. Quando final-
mente la polizia ha ceduto 
erano le 13,35. Gli ostaggi si 
sono sentiti al sicuro, ma per 
due di loro la tragedia stava 
appena per cominciare. I ban
diti hanno soelto due donne 
— la loro garanzia, il loro 
scudo, la loro «assicurazio-
ne» — che avrebbero dovuto 
accompagnarli nella fuga: Ma
ria Luisa Vettore, 18 anni, se-
gretaria dell'oreficeria, abltan -
te a Colze, e Edda Fantin, 35 
anni. abitante a Vicenza in 
via Divisione Julia, impiegata 
presso un professionista della 
citta e che appunto per svol-
gere una commissione d*ufficio 
si trovava nel locale nel mo
mento in cui e cominciato il 
dramma. 

Appena la polizia ha lascaato 
la macchina col motore acceso 
davanti aH'oreficeria i bandi
ti sono usciti trascinando le 
due donne con loro. 

Uno dei banditi saliva al vo-
lante — ancora non si sa chi 
— e l'auto partiva in direzione 
della strada per Verona. Die-
tro c'erano due macchine del
la polizia, senza contrassegno, 
a tallonare la vettura su cui 
stavano i banditi. 

E' cominciata la fuga e 
insieme rinseguimento. La ve
locity dei rapinatori era fol-
le, impossibile persino se la 

CISL-Universita 
critica la proposta 

di Iegge 

governotiva 
Un esponente della CISL-

Universita, Federico Tedeschi-
ni, ha detto che la cosiddetta 
« riforma » varata ieri dal go-
verno e ben lontana dal por-
tare una soluzione a probleml 
quali, ad esempio, 1'autonomia 
delle universita e Tincremen-
to quantitativo delle stesse 
nell'ambito della pianificazlo-
ne reglonale. 

«Questo progetto di rifor
ma — ha concluso Tedeschini 
— e d'altronde la loglca con-
seguenza di un orientamento 
politico che aveva gettato le 
premesse con quel " prowedl-
menti urgent! " per l'univer
sita varati recentemente ed a 
proposlto dei quail 1 sinda-
cati hanno gia amplamente 
espresso il loro giudizio ne-
gatlvo ». 

strada fosse stata completa 
mente sgombra. E' facile im-
maginare il terrore delle due 
donne a bordo, imobilizzate 
fra i banditi, senza una via 
di scampo. 

L'auto procedeva verso Al-
te Ceccato, sempre sulla stra 
da nazionale di Verona. A 
Tavernelle l'incidente, la stra
ge. Come sia awenuta non 
e stato ancora appurato con 
precisione. Forse e'era un ca
mion davanti all'auto in fuga 
e i banditi hanno cercato di 
superarlo. Non sono riusciti 
a controllare la macchina, 
l'auto s'e spostata sempre piu 
sulla sinistra, e uscita di stra
da, e f inita contro un platano, 
si e come disintegrata. 

Quando i primi soccorritori, 
gli autisti di passaggio, gli 
stessi agentl inseguitori sono 
accorsi uno dei banditi, inca-
strato fra le lamiere, era gia 
morto. Per altri era forse an
cora possibile 11 ricovero, ma 
le speranze erano poche, i 
corpi erano irriconoscibih. 

Le due donne sono morte 
poco dopo, insieme a uno dei 
rapinatori-rapitori; il terzo 
bandito e spirato dopo poche 
ore nel reparto dl rianima-
zione deH'ospedale. Ha sapu-
to dire solo il suo nome, 
Guido Fraccari, non si e capi-
to se di Legnano o di Le-
gnago. 

Gli altri due corpi sono an
cora senza nome. I loro ca
daver! soli nel freddo obito-
rio deH'ospedale. I corpi del
le due donne si stanno invece 
ricoprendo di fiori. 

La tragedia si e consumata 
cosl, con cinque morti per 
una rapina mancata, per il 
terrore che certo ha preso i 
bandit! rimasti senza control-
lo dei loro nervi, tesi dispe-
ratamente alia fuga, al ten
tativo di salvezza. 

Ma e stato fatto tutto cid 
che era possibile per impedi-
dire la strage? 11 questore, 
nella conferenza-stampa temi-
ta nel pomeriggio a poche 
ore dalla conclusione della 
tragedia, ha detto che non 
era possibile fare altro, che 
quella era Tunica soluzione 
possibile. 

Ora alia polizia resta il 
compito dl identiflcare tutti 
1 personaggi che hanno dato 
il via alia tragedia, Un com
pito che non sembra essere 
ora molto arduo. Catturato 11 
quarto rapinatore. quello che 
era riuscito a fuggire con l'au
to con cui la rapina doveva 
essere consumata, gli inqui-
renti hanno in mano la chla-
ve per scoprire i nomi dei 
morti. L'autista della banda 
e stato bloccato perchd, fug-
gito con la «Citroen* e ri
masto vittima, prima dl tut
to, del traffico della citta. 

Gianni Piva 

Lettere 
all9 Unita: 

E' necessario 
soffoeare subito 
ogni rigurgito 
fascista 
Cara Unita, 

io sono un compagno dl 75 
anni, con 60 anni di attivita 
come socialista e come comu-
nista. Fondal la sezlone glo~ 
vanile socialista di Limite sul-
I'Arno nel 1913. Sarebbe trop-
po duro e lungo til are la sto-
ria di come affrontammo il 
fasclsmo. Mi limito a dire 
che dovetti riparare all'estero 
dopo il 1926; nel 1927 ml t-
scrissl al Partito comunista 
argentino. Da allora ho sem
pre dato la mla attivita se-
condo le mie forze e le mle 
capacitd. Dl scuole ho fatto 
solo la terza elementare, ma 
vedo le cose a tempo, non 
voglio aspettare a dire tl mio 
pensiero troppo tardi. 

Dl passt avantt ne abblamo 
fatti tanti, ma mi addolora a 
me, antifascista da sempre, 
vedere t rigurgitt dello squa-
drismo fascista, a Milano e un 
po' ovungue in Italia, La tran-
quillita del Paese e minaccia-
ta da alcune centinaia di de-
llnquentl, che ricorrono alia 
provocazione e alia dinamite. 
Bisogna cacciarli In galera, 
siano essi di basso o di alto 
rango. Si applichino fino in 
fondo i dettamt della Costltu-
zione, perche questa e la vo-
lonta del popolo italiano. 

PIETRO BOLDRINI 
(Empoli - Fironze) 

Cara Unita, 
alcune sere or sono qui ad 

Ancona e sfllato un corteo di 
fascisti, imputridendo il per-
corso delle principali vie cit-
tadine. Essi portavano i loro 
gagliardetti neri — sporcando 
il tricolore — ed erano muni-
it di visibilissimi aggeggl co
me catene, sprange, ecc. Seb-
bene il corteo non fosse auto-
rizzato, la polizia era dietro 
di loro, senza intervenire per 
contestargli il reato di apo
logia al fascismo o magari 
per togliere dalle loro mani 
quelle vere e proprie armi. 

Sarebbe ora che cessasse m 
Italia lo schifo che ci ricorda 
le guardle regie che protegge-
vano quel fascisti che poi in 
seguito portarono la dittatu-
ra, i conflni di polizia, le ga-
lere, i campi di concentra-
mento, I forni crematori, lut-
tt, distruzioni, discriminazioni 
razziali. 

ELIO ASCOL1 
(Ancona) 

Caro direttore, 
accogll lo sfogo di una com-

pagna offesa nei suoi senti-
mentt dl cittadina dl uno sta
to democratico dall'incredibi-
le iniziativa presa dalla Pro-
cura di Roma contro U se-
natore Terracini. II governo 
Andreotti ha celebrato cosl tl 
suo trionfo: non si ha il co-
ragglo d'incriminare Almiran-
te, compromesso fino al col-
lo in vecchie e nuove trame 
contro la nostra Costituzione 
democratico, il quale incita i 
suoi giovani e non piu giova
ni scherani in pubblico comt-
zio s alio scontro fisicos, e 
si vuol processare Terracini 
per aver espresso, la sua opi-
nione a proposito della tragi
ca fine del giovane Serantini. 

E' dunque reato in uno sta
to democratico esprimere la 
propria opinione e auspicare 
I'applicazione del dettato del
la Costituzione? Ma se e co
sl tutto il popolo italiano do-
vrebbe essere incriminato, ad 
eccezione di quel figuri che 
entro il MSI e nelle organiz-
zazioni paramilitari fasciste la-
vorano per abbattere la Co
stituzione. 

Penso percib dl esprimere 
il sentimento della parte sana 
del popolo italiano chieden-
dotl dl chlamare tutte le asso-
ciazionl democrattche, tutte le 
forze vive della nazione ad e-
sprimere la piu sdegnata pro-
testa contro questo ennesimo 
tentativo di tnrimida2ione e la 
solidarieit di tutti i democra-
tici itallani al sen. Terracini 
che ha lottato e lotta per di-
fendere la nostra Costituzione. 

Fraternl salutL 
Prof jssa NIKEA 

SEVERINO ALBANESE 
(Caserta) 

Cara Unita, 
basta con la violenza fasci

sta, e il momento che dalle 
parole si passi ai fatti. Quan
do vedo che certa teppaglla 
inflerisce contro giovani uo
mini amanti della democrazia 
e delta liberta; quando vedo 
che si deturpano lapidi come 
quella del Sacrario dei parti-
giani di Bologna, io, come 
partigiano combattente, mi ri-
belto e dico che non si deve 
piu permettere a certe cana-
glie eredi di un torbido vas-
sato, di scorazzare per le'no-
stre citta libere e laboriose, 
di creare disordine. 

n ministro degli Internl ha 
a disposizione uomini e mez-
zi per reprimere subito que
sta eversione nera. Li impie-
ghi per stroncare immedia-
tamente ogni rigurgito fasci
sta. E' ora che la Iegge co-
stttuzionale sia applicata, in 
difesa di tutti i cittadini che 
vogliono vivere in questa Re-
pubblica nata dalla Resisten-
za antifascista e partigiana. 

AUETO RANDI 
(Imola - Bologna) 

gli Internl a far saltare i pre-
fettl 9 i questorl delle citta 
in cui i fascisti st agltano 
magglormente, aggrediscono e 
sparano?»V, Nicola T., Bad 
Soden; Gianfranco CASSIN, 
Venezia («/n questo Paese si 
arrlva alia vergognosa denun-
eta del compagno Terracini, e 
nello stesso tempo dl permet-
te I'apologla dl fascismo a); 
Nlcolb NOLI, Genova Ui Con-
tlnua la politica repressiva del 
governo Andreottl-Malagodi: si 
colplsce tn modo sfacclato so
lo a sinistra, mentre certi rot-
taml del fasclsmo siedono in 
Parlamento immunl dalla ga-
lerany, Nicola ANSELMI, Li-
vorno. 

Su tutti i front! 
la battaglia 
delle idee 
Caro direttore, 

sono un compagno di 20 an
ni, da sei anni appartenente 
alia FGCI prima e al PCI poi. 
Ti scrivo per rivolgerti una 
critica che, oltre a rtguardare 
il nostro glornale, si rivolge 
anche al partito. Ho sempre 
seguito con molto interesse 
le manifestazioni teatrali che 
si ponevano Vobiettlvo dl 
promuovere un indirizzo cul
turale e un « circ?<i/o » alter-
nativi a quelli borghesi; le 
ho seguite pur ravvisando dei 
difetti in alcune di esse, ma 
riconoscendovi sempre volon-
ta e capacitd non indifferen-
ti e genuine. Sforzandosi in 
gran parte, queste esperieme, 
di costruire un legame vero 
con la base, e di ricavare da 
questa a loro volta tin inse-
gnamento creativo. lnsomma 
si tratta di intellettuali e ar-
tisti che hanno portato avan-
ti I'idea gramsctana della cul
tura, di quello che deve esse
re oggi il ruolo della cultura 
nella societa borghese, c dl 
quello che dovra essere doma-
nl In una societa socialista, 
Ebbene, e stato con rammarl-
co che ho notato sempre piu, 
da parte del nostro giornale, 
un certo timore nel presenta-
re ai propri lettori tutte quel
le iniziative e tuttt coloro che, 
con sacriflcio, hanno tenlalo 
di rompere quello che e m 
Italia il monopolio della out
turn benpensante, rinunciando 
al successo commerciale e al 
dolce vivere. 

Credo dt capire come il 
problema della cultura in Ita
lia sia un problema delicato, 
ma so anche che il nostro par
tito e il nostro giornale han
no sempre stentato a crearsi 
delle strutture che poiessero 
intaccare veramente il mono-
polio della cultura borghese. 
E non e che siano mancate 
le iniziative o le occasioni, e 
basterebbe fare dei nomi. da 
Giovanna Marini a Dario Fo, 
dal compagnl del tcCanzome-
re internazionale» a Dutlto 
Del Prete, a Franco Parenti. 
Ed era proprio a lut che vo-
levo arrivare. Non riesco a 
capire perche si continui a 
riportare e ad ingiganttre i 
a mostri sacria come Strehler, 
oppure addirittura si dedichi 
la pagina degli spettacoli de 
1'Unita alle vicende squallide 
di a Canzonissima o e di « Ri 
schiatutto». mentre e'e tin 
compagno attore iscritto ^al 
1943 al nostro partito che la-
vora intnterrottamente da di-
versl anni, boicottato e non 
preso mai abbastanza in con-
siderazione, nonostante che '.e 
sue interpretazioni siano sem 
pre buone e non siano mat 
uscite da quella che e la con-
cezione e la linea generale del 
PCI. 

Ti rivolgo una sola duman-
da: come mai si e parlato 
tanto di Re Lear e deH'Ope-
ra da tre soldi con Milva e 
Modugno, e si parla sporadi-
camente, o quasi mai, delle 
iniziative promosse da alcu
ne cooperative teatrali e :n 
special modo dell'ultimo lavo-
ro di Franco Parenti, Amble-
to? Con I'intenzione di por-
tare un contributo al dibatti
to dialettico che e sempre 
stato pregio del nostro parti
to, e consapevole delle mie 
lacune culturali, ti prego di 
pubblicare questa lettera. 

Cordiali saluli. 
MAURO TERRENI 

(Firenze) 

Altre lettere su questi argo-
menti ci sono state scritte da: 
Renato BRESSAN, Gorizia; 
Antonio Giuseppe CUBETA, 
Rometta Marea i* Invece di 
colpire i fascisti, cl vengono 
a toccare persino it compa
gno Terracini! »); Sergio BO-
SI, Russi («Ie leggi contro 
U risorgente fascismo ci so
no, non e che si debbano di-
scutere o votare; se ne fac-
cia tl deblto USOB); dott, Ma
rio MANCINI, Roma (tNoi 
pretendlamo che venga rispar-
miata all'intero Paese Vonta 
del rigurgito fascista, comun-
que camuffato»); Michele 
EERSICO, Orbassano (a Quan
do si decidera tl ministro de-

Non crediamo, onestamen-
te, che si possa rimprovera-
re a 1'Unita di non seguire 
con attenzione quelle manife
stazioni di cultura aaltema-
tivau, cui il nostro giovane 
compagno fa riferimento: tut
ti i nomi che egli cita sono 
del resto, sia pure in varia 
misura, piuttosto noti ai no-
stri lettori, grazie anche alia 
mediazione informativa e ori-
tica che il giornale si sforza 
di creare tra il loro lavoro e 
il pubblico popolare. Di tutti 
si e parlato, anche dell'Am-
bleto di Testori messo in sce-
na da Franco Parenti. Anche 
degli ultimi spettacoli di Da
rio Fo, benche questi tenda-
no ormai a ridursi soltanto 
a plateali comizi contro il 
PCI. Ne ci pare che le succin-
te notizie da noi date di cer
te trasmissioni televisive (che 
pure contano, piaccia o no, 
milioni di spetta tori) possa-
no indicare un disinteresse 
verso cose certo assai piu im-
portanti, le quail hanno sem
pre uno spicco ben maggiore 
nelle nostre pagine. 

Si pub e si deve, senza dub-
bio, fare di piu e meglio. an
che in questo campo. Ma •-
scludendo le settarie discri
minazioni e le sommarie ca-
talogazionl. Come potrebbe 
VUnita non occuparsi, e con 
adeguato rilievo, pur mant*-
nendo tutta la liberta di giu
dizio, di spettacoli quali Re 
Lear e VOpera da tre soldi, 
che costituiscono awenimen
ti culturali di respiro nazio
nale e internazionale? La bat
taglia delle idee si combat te 
su tutti ! front!. Quanto al 
ccaso Parentis, temiamo si 
tratti di un'artificiosa monla-
tura di quell'imaginifico gior-
nalista che e Giorgio Bocca; 
e a cosrui sarebbe bene co-
minciar a dare, quali che sia
no gli argomenti di cui si 
occupa, il minor credito pos
sibile. 


