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DOPO LA 6RANDI0SA MANIFESTAZIONE CHE HA YISTO CENTINAIA DJ MIGLIAIA CH CITTADINI AnORNO ALL UNITA 
X , — _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ . : 

Bilancio di un grande successo politico 
nelle cifre e nei commenti 

Quindicimila compagni sono ancora al lavoro per smontare le strutture delta «cittadella» e restituire ai milanesi il Parco in perfetto ordine - Per nove giorni uno sforzo 
etiorme per far funzionare una macchina gigantesca - Gli echi delta stampa confermano lo straordinario interesse suscitato dalle manifestazioni politiche e cultural! 

Una panoramka della immensa folia che ha partecipato domenka scorsa a Milano al comlzio conclusivo del festival dell'Unita tenuto dal compagno Enrico Berlinguer 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 10 

Ora al Parco, tomato di 
colpo silenzioso e semideser-
to, ci sono rimasti soltanto 
loro, impegnati nelle a grandi 
pulizie»: i compagni del ser-
vizio d'ordine, i costruttori. 
Quelli che hanno fatto da mu-
ri maestri della gigantesca 
costruzione del Festival na
zionale dell'« Unita ». Per no-

I numeri 
estratti 

al Festival 
PESCA A: 1) Mini-Morris 

n. 116167; 2) scaldabagno 
166120; 3) bicicletta 104231; 
4) luctdatrice 161028; 5) shaker 
112628; 6) ombrello 100921; 
7) cartella 115422. 

PESCA B: 1) Alfa Sud 
n. 177877; 2) scaldabagno 
128808; 3) bicicletta 129512; 
4) taglio yestito 129219; 5) sha
ker 179982; 6) ombrello 124671; 
7) cartella 13899B. 

PESCA C: 1) FIAT 126 
n. 156863; 2) scaldabagno 
155010; 3) bicicletta 155072; 
4) coperta 156529; 5) ombrel
lo 140117; 6) shaker 155688; 
7) ca^ella 159757. 

ve giorni hanno fatto funzio
nare l'enorme macchina sul-
la quale sono transitate un 
milione e mezzo di persone. 
Ottocentomila soltanto fra sa-
bato e domenica. Uno sforzo 
ciclopico, una impresa mas-
sacrante, dove spesso l'entu-
siasmo e l'inventiva hanno 
supphto alKinesperienza. 

Centinaia di migliaia di pa-
sti; un centinaio di spettacoli; 
altrettanti dibattiti e manife
stazioni politiche; una venti-
na di delegazioni straniere o-
spiti; circa cento fra stand, 
padiglioni e mostre da far 
funzionare; un centro di pro-
duzione TV con tre punti di 
ripresa, cinque troupes mobi-
li e una quarantina di televi-
sori; orari da sincronizzare, 
trasporti e rifornimenti da 
coordinare, quasi duemila 
«coccardlste» da dislocare 

nell'area del Festival. > E in 
piu, mille imprevisti, mille 
problemi che si affacciavano 
di colpo, ai quali far fronte 
con gli uomini adatti. 

Questa e solo una parte del 
lavoro che hanno fatto i cir
ca quindicimila comunisti mi
lanesi impegnati nell'organiz-
zazione interna ed esterna del 
Festival nazionale. Non si 
tratta di notazioni statistiche 
o burocratiche, bensl di un 
grande fatto politico. Giacche 
si e trattato di lavoro intera-
mente volontario, dl un'attivl-

ta prestata con la massima 
dedizione, compensata unlca-
mente dalla coscienza di con-
tribuire al successo dl una 
grandiosa iniziativa popolare 
di massa, di quelle che lascia-
no il segno nella vita di una 
metropoli come la stessa Mi
lano. 

Ora. 1 compagni costruttori 

e del servizio d'ordine conti-
nuano a lavorare alacri ed in-
stancabili come negli scorsi 
giorni. Hanno ricominciato, si 
pud dire verso le tre di questa 
notte, quando si sono spente 
le luci dell'ultima serata del 
Festival, quando gli ultimi 
compagni, gli ultimi visitato-
ri, restii e immalinconiti, si 

Telegiornale f azioso 
Una panoramica di Ire s c 

condi sulla folia presente al 
comizio conclusivo del compa
gno Berlinguer e poco ineno 
di cinquanta secondi per una 
sintesi dello stesso comizio: 
questo e tutto cib che la te-
levisione ("Telegiornale delle 
20.30 di domenica) lia mostra-
to del Festival nazionale del-
/Uni ta e di un indimentica-
bile pomeriggio che ha impe-
gnato settecentomila persone. 

II tutto e stato confinato 
quasi al termine del Telegior
nale, quando Pier Giorgio 
Branzi ha riferito dei acomi-
zi della domenica », mescolan-
do cosi la piii grande manife-
stazione di massa che si sia 
svolta quest'anno in Italia ai 
comizi estivi di Malagodi e 

Orlandi. Siamo quasi ad un 
record di disin/ormazione; e per 
farsene idea piu precisa bu-
sta controllare Vampio risal-
to che tutta la stampa ha de-
dicato, ieri, al discorso di 
Berlinguer ed alia maiiifesta-
zione conclusiva del Festival 
(o gli oltre due minuti che il 
Telegiornale ha concesso al-
I'ultimo discorso di Fanfani, 
venerdi 31 ottobre). 

II Telegiornale continua ad 
essere Vorgano di informa-
zione piit fazioso d'Italia, al 
servizio di un ristretto grup-
po di potere democristiano an-
zicch6 della collettivita. Mu-
tarlo projondamente, con la ri-
forma della Rai, si riconfer-
via compito urgente che inte-
ressa la vita democratica di 
tutto il Paese. 

Una situazione discriminatoria che dovra essere rimossa dalla battaglia per la riforma previdenziale 

ALLE DONNE PENSI0NIINFERIORI 
Dl UN TERZ0 A QUELLE MASCHILI 

La differenza negativa dei trattamenti femminili riguarda tanto la vecchiaia quanto Pinabilita - Avvi-
cinarsi realmente ad un regime di pensionamento sociale - Le casalinghe non esistono piii? 

H capitolo « pension!» e og-
gi piu aperto che mai. Sul 
documento tecnico, prepara-
to dalla commissione degli 
esperti del ministero del La
voro, de l l lNPS e delle tre 
confederazioni. si e discusso 
in questi giorni molto a lun-
go. Se ne sono criticate le 
parti ritenute lacunose (trat
tamenti a commerciantl. arti-
giani e coldiretti). Se ne sono 
valutate le parti positive (ag-
ganclamento dei minimi ai 
salari). Si e detto, comunque. 
che si trattava pur sempre 
di un documento tecnico. nel 
quale si facevano varie Ipote-
si sia per gli aumenti che per 
le spese. Si e sottollneato, in 
particolare, che esso poteva e 
pu6 costltuire una base rea-
listica per affrontare 11 pro
blems e per awiarlo a solu-
zione introducendo nelle mi-
sure che il Parlamento sara 
chiamato ad assumere (come 
hanno opportunamente solle-
citato i deputati comunisti) 
alcuni primi. irrinunciabili 
elementl di riforma. 

Al punto in cui siamo, ri-
levata l'eslgenza delle catego-
rie autonome di intervenire 
dlrettamente nella discussione 
e nella trattatlva (le organiz-
zazloni dei contadini. degli ar-
tigianl e dei commerciantl 
hanno chlesto incontri col go-
vemo) , il punto piu critico 
sembra quello dellaggancia-
mento delle pension! al salari. 
Per quanto riguarda i « mini
m i * della prevldenza 30ciale 
il documento e prectso e ine-
qulvocablle. Lo stesso princi-
pio Irrinunciablle rimane in 
ombra, invece, per quanto ri
guarda le penslonl medie. Ed 
ft evidente che su questo prln-
ciplo i slndacatl per priml 
porranno 1'accento. 

Ma il problema « pension!» 
4 ancora piu vasto dl quan

to possa sembrare dal nu-
mero delle persone collocate 
a riposo e aventi diritto ad 
un trattamento adeguato al-
le esigenze dell'esistenza, se 
si valutano le sue numerose 
components Abbiamo voluto 
osservare questo problema, 
fra raltro. da un punto di 
vista che potrebbe apparire 
particolare. ma che invece as
sume un significato generale 
e sociale: dal punto di vista. 
cioe, della condlzione femmi-
nile. 

II dato quantitative e gia 
rivelatore di una realta pre
videnziale che induce a far 
riflettere circa il peso delle 
donne nella societa, anche se 
si considera soltanto la mas
sa dei pensionati. Ma non ba-
sta Sta di fatto che alia fine 
del 71 (ultima statistics m 
nostra possesso) le pensioni 
di vecchiaia per gli uomini 
erano di un importo medio 
mensile dl 42.620 lire mentre 
quelle delle donne erano pari 
a una media di 29.951 lire. 
Nello stesso anno le pensio
ni medie di anzianita erano 
di 90.093 lire mensili per gli 
uomini e 61.731 lire per le 
donne e, inline, le pensioni 
per inabilita erano di 35 875 
lire per gli uomini e 26.446 
lire per le donne.. 

II rapporto fra 11 tratta
mento dei lavoratori maschi 
e quello delle lavoratrici ap-
pariva, dunque, distorto e ab-
norme. Si trattava in sostan-
za di un rapporto discrlml-
natorio — che continua cer-
tamente ancora oggi se non 
si e ulteriormente aggravato 
— il quale rivelava dramma: 

ticamente che la condlzione 
femmlnile nel nostra Paese era 
- e d 4 - ancora una condl
zione di Inferiorlt- e di subor-
dinazione. Del resto, 11 fatto 
che le pensioni sociall del nul-

latenenti vengano concesse in 
prevalenza proprio alle donne 
sta a significare che eslste 
una a questione femmlnile» 
anche da questo speciale — 
ma non straordinario — an-
golo visuale. 

Non diremo, a questo pun
to, che la nuova normativa 
sulle pensioni debba recepire 
interamente questa pur pe-
sante questione sociale. Ma 
e certo che se il Parlamento 
varasse una legge che non 
considerasse l'esistenza del 
problema femminile anche 
per quanto concerne i tratta
menti penslonistici non :areb-
ba una legge modema, non 
farebbe soprattutto una legge 
adeguata alia realta sociale 
de'l'Italia 

D'altra parte, non si puo 
pensare di ignorare, ad esem-
pio, la questione della « pen-
sione sociale s quando e chia-
n> che gli attuali trattamenti 
sonc irrisori e che, soprattut
to. gli anziani con oltre 65 
anni che ne beneficiano sono 
ancora troppo pochi. Gil 819 
mila 772 « pensionati sociali» 
de' 1971, fra raltro. rappresen-
tavano appena 11 20 per cen
to del totale della popoiazlone 
v'.vente a quella data nella 
fascia di eta conslderata, CI6 
signiflca che molte migliaia 
d' vecchi non godevano allora 
d< nessuna pensione e di nes-
sun trattamento in quanto i 
criteri per erogare la « pensio
ne sociale» erano — sono — 
troopo restrittlvi. 

Osservano i compagni Longo 
e Berlinguer nella loro organ!-
ca proposta di legge sull'in-
tera materia, proprio in rela
tione airesIgulU del numero 
e degli Import! delle pensioni 
social!, che « in realt*, dovreb-
be essere maturo 11 tempo an
che in Italia per istituire la 
"pemione sociale" nel fuol 

veri termini anche in rispetto 
! alle norme costituzionali, cioe 

come tutela completa a tutti 
I i cittadlni comunque posti in 
i condizione di non potersi pro-

cacciare i mezzi per vivere per 
ragioni di eta o di invalidita, 
o perche privi di mezzi di 
sussistenza adeguati. o colloca
te nel contesto sociale in una 
posizione produttlva, ma pri-
va di copertura assicurativa, 
come le casalinghe ». 

c Noi proponiamo per ora 
— contlnuano Longo e Berlin
guer — solo poche misure 
di awicinamento a un regime 
di pensione sociale e cioe sug-
ge-riamo che quella che e de
finite pensione sociale nena 
legge n. 153 del 1969 sia ele
vate a 32 mila lire, che a tale 
c:fra siano equiparati anche 
gli assegni degli invalidi cl-
vili. dei ciechi e dei sordo-
muti; che la pensione socia-
ie sia Istituite a 55 anni per 
le donne e a 60 anni per gli 
uomini e che alle penslonl so
cial' sia applicato lo stesso 
meccanismo di scala mobile 
dpfinito per le pensioni previ-
denziali». 

Non si pud rltenere, d'al-
tronde, che sia posslbile sup-
pi ire In qualche modo alle 
cprtnze della pensione socia
le con la famosa pensione del
le casalinghe Istituite nel mar-
zo '63. Abbiamo sotto gli oc-
ch: una breve statistica dalla 
quale risulte che le pensioni 
casalinghe accordate nel '67 
sono state, in tutto, 43, scese 
a 18 nel '68 e a 15 nell'anno 
successivo e risalite a 35 nel 
70 e a 75 nel 71. 

Quante sono in Italia le ca
salinghe anzlane? Baste que-
;.ta semplice domanda per ri-
Ievare il fallimento di fatto dl 
quella iniziativa. 

Sirio Srtastianelli 

sono decisl ad andarsene. 
Davvero, era terminata anche 
Tultima sequenza dl un film 
Incalzante e appasslonante, 
del quale e impossibile an
che solo rammentare le im-
maglnl. Che cosa fissare poi, 
nella memoria? La sfilata di 
apertura, fatta di canti e di 
entusiasmo dei giovani? L'e
norme massa di gente alle 
mostre? I sontuosi spetta
coli all'Arena e al Castello? 
La ventata di solidarleta in-
ternazionalista con i compa
gni spagnoli, greci, portoghe-
si, cileni, francesi, del Mo-
zambico? L'appassionato in
teresse che ogni notte racco-
glieva migliaia di persone at-
torno ai personaggi di TV-
aperta? Le accanite discus-
sioni durante la presentazioni 
dei libri? L'eccezionale «pro-
cesso» delle donne e questa 
societa che le spinge indie-
tro? II grandioso corteo, la 
straordinana manifestazione 
di ieri attorno a Longo e a 
Berlinguer? 

Certo, sono questi moment! 
fra i-piu belli e significativi 
di una festa trascinante, sen-
za uguali. Ma quante altre co
se 51 scordanov Tutie le altre 
cose che per nove sere Than-
no fatta viva, appassionante, 
per decme, per centinaia- dl 
migliaia di persone di tuttl i 
ceti, di tutte le eta. II Par
co era diventato l'appunta-
mento abituale dei milanesi, 
senza distinzione di colore o 
di partito, dei cittadlni che la-
vorano, che vogliono 11 pro-
gresso, la democrazia, un con-
fronto civile di idee. Non a 
caso un quotidiano del pome
riggio lonteno dalle nostre po-
sizioni come il « Corriere d'in-
formazione » ha dedicato ogni 
giorno al Festival largo spa-
zio e numerose notlzie. Non 
certo per fare un favore ai 
comunisti e all'a Unita », ben
sl per rendere un servizio ai 
propri lettorl. 

Anche 1 due maggiori quo-
tidiani, «II Corriere della 
Sera » ed 11 a Giorno », hanno 
riservato al Festival servizl e 
notizle. II «Corriere » di ste-
mane pubblica un'ampla cro-
naca della manifestazione con
clusiva, rilevando in partico
lare che essa a si e svolta in 
un ordine impeccabile. Le 
masse sono sfilate con perfet-
ta mgolarita al ritmo di musi-
che, canzoni e di slogan silla-
bati con cadenza—». A sua 
volte, il a G i o m o * parla di 
a mezzo milione e piu al GOT* 
teo che in mattinata ha per-
corso le strode del centro; 
oltre 700.000 persone durante 
Vintera giornata tra gli stand: 
in queste cifre si sintetizza 
la giornata conclusiva del 
festival nazionale aelTVni-

- II telegiornale di ieri sera 
ha invece dato solo alcune fu-
gaci immagini e un breve re-
soconto del comizio di Berlin
guer. mentre nel giorni scorsi 
scorsi un piu ampio servizio 
era apparso in a Cronache ita-
liane ». Chiuso in uno sciocco 
e imbarazzato atteggiamento 
e rimasto invece « La Notte », 
un quotidiano della sera abi-
tuato a «sparare» vistosa-
mente anche il piu modesto 

- awenimento milanese, e che 
non si e accorto di auello che 
accadeva, per nove giorni di 
seguito, nel cuore della citta. 
Ma si sa, e'erano di mezzo i 
comunisti. 

Adesso, al Parco si conti
nua a lavorare. L'intera gior
nata odierna e state dedicate, 
da apposite squadre dl com
pagni rafTorzate dal servizio 
comunale dl nettezza urbana, 
alia pulizia dei viall e della 
vasta area erbosa sommersi 
ieri dall'iramensa folia. PoL 
per due-tre settimane ancora, 
ci sara da fare a smontare 
tutta rattrezzatura del Festi
val. 

Marie Patti 

La sottoscrizione per la stampa 

Gia raccolti 
tre miliardi 

e 400 milioni 
43 Federazioni hanno superato I'obiettivo 

' » - * _ . . . " • . > 

La sottoscrizione per la stampa comunista ha gia raggiunto 
la somma di tre miliardi 400 milioni 530 mila sessanta lirj. 
cioe il 97.Kc. L'anno scorso. alia stessa data erano sta'i 

, raccolti due miliardi 485 milioni 589 mila 517. Rispetto alia 
.stessa data del '72. quindi, sono stati raccolti oltre novecento 
' milioni di lire in piu. -

• - Finora quarantatre Federazioni hanno raggiunto o supe
rato I'obiettivo. 

Diamo l'elenco delle somme versate all'AniministrazIone 
centrale alle ore 12 di sabato otto settembre: 

Feder. Somme race. • % .• 

: Gorilla 
Verbanla 
Modena 
Siena 
Brescia 
Padova 
Bologna 
Imola 
Novara 
Nuoro 
Ravenna 
Milano 
Taranto 
Firenze 
Pesaro 
Rimini 
Verona 

' 17J48.000 
' 17.457.500 
241.684.000 
88.000.000 
54.100.000 
28.150.000 

270.000.000 
28.080.000 
20.381.000 
6.420.000 

110.250.000 
209.000.000 
15.993.400 

156.560.000 
41101.009 
26.546.000 
20.705.000 

C. ryOrlando 7.070.000 
Crotone 
Imperta 
Asti 
Biella 
Savona 
Cremona 
Pavia 
Rovigo 
Treviso 
Vicenza 
Trenlo 
Livorno 
Massa C. 
Parma 
Piacenza 
R. Emilia 
A. Piceno 
Perugia 
Frosinone 
Malera 
Potenza 
Cafmzaro 
Cosenza 
Trapani 
Sassari 
Isernia 
Mace rata 
Viterbo 
Venezia 
Oristano 
Manlova 
Lecco 
Alessandria 
La Spezia 
Pisloia 
Fermo 
Avellino 
Caserta -
R. Calabria 
Palermo 
Cagliari 
Grasseto 
Como 
Crema 
Ferrara 
Varese 
Teramo 
Siracusa 
Torino 
Terni 
Vercelli 
Foggia 
Aosla 
Cuneo 
Sondrlo 
Belhrno 
Fori) 
Prato 
Utlna 
Ptscara 

9347.500 
13.039.000 
9.000.000 

18.500.000 
35.000.000 
23.000.000 
43.000.000 
26.000.000 
15.000.000 
14300.000 
5.000.000 

65.000.000 
14.000.000 

. 43.009.000 , 
21.000.000 

150.000.990 
9-00.099 

35.000.000 
15.000.000 
9.009.990 

15399.999 
11.509499 
12390.000 
15.999.000 
SJ99.990 
2.459.999 

11461.270 
13399.999 
32.914-99 
4.999.090 

10330.000 
39.990.000 

34-99.999 
9.025.999 
9.025.000 

14.259.999 
10.459.999 
34.200.990 
11.499.999 
32.999.999 
13.959X99 
7.449.990 

93.799.900 
32-59.099 
16369.999 
19.120.999 
95-35.990 
21.744.990 
19.499.999 
32398.999 
6.314-99 
6.759.999 

5S.999.9M 

13399.999 
16-99.999 

146,2 
145,4 
127,2 
110 
109,2 
108,2 
108 
108 
107,2 
107 
105 
104,5 
103,1 
103 
103 
102,1 
101 
101 
100,5 
100,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
19C 
103 
190 
100 
100 
100 
99 
97,1 
97 
96,5 
96 
95,8 
95,7 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 . 
9S 
94,1 
93 
93 
93 
92,1 
92 
92 
99,7 
90,6 
99,4 
•9,3 
99,2 
99 
99 
99 
90 
90 
99 
99 

Campobasso 
Salemo 
Tempio 
Vlareggio 
Carbonia 
Bolzano 
Aquila 
Bergamo 
Lucca 
Udine 
Pisa 
Napoli 
Brindisi 
Ragusa 
Ancona 

• Arezzo -. 
Enna 
Avezzano 
Bari 
Lecce 
Messina 
Rleli 
Benevento 
Trieste 
Genova 
Chleli 
Roma 
Pordenone 
Agrigento 
Catania 
Caltanissella 

4300.000 . 
15.750.000 

3400.000 
11.063.000 
6.090.000 
3.900.000 
6300.000 

13.760.000 
3.870.000 

14.025.000 
53350.000 
54.400.000 
12.750.000 
9.350.000 

25.420.000 
34.020.000 
6.600.000 
3.600.000 

32.800.000 
9.600.000 

' 9.600.000 
^ 4.125.000 
5.700.000 

16.466.000 
74.000.000 
5.600.000 
95.000.000 
5325.000 

11.050.000 
10.709365 
3.095.300 

EMIGRAZIONE . -. 
Lussemburgo 
Zurigo 
Colonia 
Ginevra 
Belgio 
Sfoccarda 
Australia 
Melbourne 
Sydney 
Canada 
Gran Bretagn 
Varie 

2.000.000 
4.952.500 
1.440.000 
1.759.990 
1.910.000 
1.232.000 

361300 
202300 
396.275 

a 110.000 
3.768.190 

Totale G. 3.499330.960 

GRADUATORIA 
REGIONALE 
Region! 

Emilia 
Lombardia 
Veneto 
Lucania 
Calabria 
Toscana 
Piemonte 
Umbria 
Sardegna -
Mart he 
TrenKno AJV 
Molise 
Friuli V.G. 
Val cTAosta 
Campania 
Puglia 
Abruzzo 
Ligurla 
Lazio 
Sicilia 

/ 
1 

x 

90 
90 
90 
88,5 
87 
86,6 
36,6 
86 
36 
85 
85 
85 
85 
85 
82 
81 
10.4 
80 
30 
80 
80 
75 
75 
74.8 
74 
70 
67,8 
65 
65 
35.6 
24.7 

90.9 
76,1 
72 
64,8 
54,5 
44 

106,9 
100,9 
100,3 
190 
93.8 
97,2 
96,9 
96,1 
95,9 
94.8 
933 
924 
99,7 
90,2 
87.3 
86,7 
W,5 
85,1 
743 
73,1 

Dopo la chiusura delle gra-
duatorie della sottoscrizione 
della stampa comunista della 
settimana ci sono pervenute 
le seguenti notizio: Milano 
ha raggiunto i 230 milioni. 
Como ha superato il 103%. 
e Trento ha raggiunto il 
102*. 

NeH'anniversario dell'inizio della Reslstenza 
• • ) 

IMPEGNO UNITARI0 
IN TOSCANA 
DELLE F0RZE 
ANTIFASCISTE 

Alia manifestazione regionale hanno aderito tutti I 
partiti democratici, il comune di Firenze e altri cento 
comuni della regione - I discorsi di Scappini e Tassi-
nari (PCI), Cantini (DC), Leone (PSI) e del sindaco 

di Siena Barzanti 

SIENA, 10. 
Siena democratica e antifasci-

sta ha accolto sabato, 8 settem
bre, la manifestazione regiona
le per ricordare l'inizio della 
Resistenza in Italia e in To
scana. 

La manifestazione. che si e 
svolta al Teatro dei Rinuovati, 
e stata lanciata dalla Federa-
zione antifascista unitaria delle 
Associazioni dell'antifascismo e 
della Resistenza, e vi hanno 
aderito numerosissime organiz-
zazioni di massa ed enti locali. 

Fra le adesioni piu significa
tive. quella del Comune di Fi
renze, presente col proprio gon-
falone e col vice sindaco Leone 
che ha anche preso la parola 
nel corso della manifestazione, 
quella della DC di Siena e di 
Firenze, di numerosi Consigli 
di fabbrica. della assemblea e 
della giunta regionale, del 
PDUP. del PRI. del PSDI e 
del partito liberale di Siena, 
di varie amministrazioni pro-
vinciali e di oltre 100 Comuni 
di tutta la Toscana. Inoltre, nel
la sala gremita erano presenti 
delegazioni di giovani o demo
cratici provenienti da tutta la 
Toscana, mentre al palco d'ono-
re sedevano numerosissimi par-
lamentari, comandanti partigia-
ni, sindaci ed alcuni rappresen-
tanti della Giunta regionale. 

Ha per primo preso la pa
rola il compagno senatore Re-
mo Scappini della Segreteria di 
coordinamento, il quale ha ri-
levato come oggi il compito dei 
sinceri antifascist! non sia solo 
quello di celebrare una data 
storica come 1*8 settembre. ma 
di condurre con forza la batta
glia per stroncare ogni traccia 
di continuity col regime fa-
scista. 

Assumendo la presidenza del
la manifestazione. Barzanti, sin
daco di Siena, ha sottolineato 
il valore attuale dell'8 settem
bre. che segno l'inizio di un 
rapporto unitario organico fra 
tutte le forze democratiche e 
antifasciste. E' questa, quindi. 
una occasione importante — ha 
detto il sindaco — per riaffer-
mare l'attualita delle scelte che 
allora maturarono. 

Ha preso quindi la parola Ro-
manello Cantini, membro del Co-
mitato regionale della DC. il 
quale si e ancora soffermato 
sul valore attuale delle celebra-
zioni dell'8 settembre, afferman-
do che il fascismo non e stato 
un fatto isolato e casuale. ma 
ha ancora radici che le forze 
democratiche debbono unitaria-
mente stroncare. 

Per il PSI, ha invece preso 
la parola Mario Leone, vice sin
daco di Firenze. il quale ha ri-
levato in maniera particolare il 
valore della folta presenza dei 
rappresentanti degli enti econo
mic! ed ha anche sottolineato 
il carattere attuale della ma
nifestazione dell'8 settembre e 
delle scelte che a quella data 
sono legate. 

Infine ha parlato il compagno 
Luigi Tassinari. presidente del-
l'URPT e membro del Comitato 
regionale del PCI. che ha sotto
lineato i momenti presenti di 
leale antifascismo. fra cui la 
volonta di fare piena luce sulla 
trama nera e su tutti gli epi-
sodi ad essa collegati, di rea-
lizzare quelle riforme che sono 
la base indispensabile per com-
battere il fascismo. 

Ha poi ricordato come la TV. 
invitata a riprendere la mani
festazione, non sia stata pre
sente, a conferma di quanti 
passi avanti ancora si debbano 
fare per affermare i valori del
l'antifascismo. ed ha quindi sot
tolineato come sia assurdo il 
fatto che. mentre si lascia li
bera il fascista Borghese. sia 
stato aggredito da noli fascist; 
il compagno Poletti di Lido di 
Camaiore. 
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La UIL condanna 

la posizione 

del comitato 

di redazione 

del Telegiornale 
Nella polemics fra il a Cor

riere della Sera » e il comitato' 
di redazione del Telegiornale, 
si registrano nuove prese di 
posizione contro la decisione 
del comitato di redazione di 
denunciare ai probiviri della 
FNSI il direttore del quotidia
no milanese, «coIpevoIe» di 
aver denunciato i silenzi della 
TV sulla scandalosa situazio
ne sanitaria del Mezzogiomo. 
messa a nudo dal colera. Dal-
l'attacco del comitato di reda
zione del Telegiornale si sono 
gik dlssociati numerosissimi 
giornalisti della TV, nonche le 
redazioni dl moltl glornall. 

II comitato centrale del sin-
dacato nazionale RAI-UIL 
spettacolo ha preso Ieri posi
zione, condannando «i l grave 
attacco alia llberta di stampa 
e di critica portato dal comi
tato di redazione del Telegior
nale della RAI di Roma in no-
me di una malintesa difesa 
della professionalita ». 

La nota della UIL ricorda 
quindi le grandi lotte unitarie 
combattute per la liberta di 
informazione, in vista di una 
riforma democratica della 
RAI-TV, e lnvita i suo! Iscrit-
tl «ad esprimere il dissenso 
piu profondo contro 11 corpo-
rativismo e l'autoritarismo che 
oaratterizza rinformazione ra-
dlotelevislva nel nostro pae
s e * . 

GENOVA 

Pretore 

sotto inchiesta 

per critiche 
alia Magistratura 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 10 

Una inchiesta dlsciplinaxe 
e stata aperta dal primo pre
sidente della Corte d'Appello 
di Genova nei confronti di 
un giovane pretore, Adriano 
Sansa, che nel giugno scorso 
aveva inviato al Secolo XIX 
una lettera nella quale esprl-
meva le sue valutazioni sul 
ruolo della stampa e della 
giustizia. Tali valutazioni, a 
quanto e dato di conoscere, 
sono state ritenute irriguar-
dose nei confronti della ma
gistratura. 

Nella lettera inviata al gior-
nale nella cui proprieta. co
me in quella del Messaggero, 
era entrato, per il 50% l'edl-
tore di destra Rusconi, il pre
tore Sansa rilevava che «In 
questi anni, nei quali la ma
gistratura sta dilapidando un 
patrimonio di rispetto che 
aveva parzialmente salvato 
persino dal passaggio del fa
scismo il contributo critico 
di una stampa indipendente 
le e indispensabile per non 
smarrirsi del tutto». 
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i Garzanti 
di settembre 
In edlcola 
• In llbreria 

Saito 
Gli avventurosi 
siciliani 

II resoconto ilare e amaro della 
scoperta del Sud da parte dl una 
rafjazza milanese ingenua 
e inguaribilmente libera. L. 700 

Capote 
Colazione 
da Tiffany 
Nel mondo newyorkese degli 
anni '50 tra gente di cinema 
e di teatro una cover-girl 
sventata e generosa cerca il 
successo e trova I'amore. U 700 

Tuchman 
I cannoni d'agosto 
Uno dei sagg! piu acuti, 
spregiudicati e ricchl di 
rivelazioni sulla guerra '14-18. 
I_ 950 

Muldworf 
L'adulterio 
I problemi emotivi, psicologici' 
e sociali dell'adulterio • . 
affrontati senza moralismi 
da un famoso psicologe L. 700 

Salgari 
Sandokan 
alia riscossa 
Yanez aiuta I'amico Sandokan 
a riconquistare il regno dei 
avi lottando contro il rajah 
usurpatore. L 700 

iGia l l i 
Garzanti < 
S a n d 1 r •> 
La polizia 
vi ascolta 

Charteris 
Lasso dei furfanti 

Garzanti 


