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H a a v u to  lu ogo  ve n e rd ì scorso  
a B e lg ra d o , n e i corso  d i una sed u 
ta  d e l C o n sig lio  E se c u tiv o  F e d e ra 
le , l ’ap p ro v a z io n e  del progetto  di 
p ian o  so c ia le  p e r  i l  1956. N e lla  
s te ssa  se d u ta  sono sta ti p u re  a p 
p ro v a ti il pro getto  d e l b ilan cio  fe 
d e ra le  d i q u e st’anno e il b ilan cio  
con su n tivo  del 1954.

I l  C o n sig lio  E se c u tiv o  F e d e ra le  
h a q u in d i vo ta to  i p ro g etti r e la t i
v i  a lla  leg g e  fo n d am en ta le  su l- 
l ’a m m in istraz io n e  s ta ta le  e a lla

le g g e  su g li o rg a n i fe d e ra li  am m i
n is tra t iv i. O ltre  a  ciò  è stato  ac
cettato  il p ro getto  re la t iv o  a l l ’o r
d in an za  su g li in tro iti e h a  r a t i f i 
cato  a lcu n i acco rd i in tern azion ali. 
I l  fa tto  p iù  im p o rtan te  d e lla  sed u 
ta  è stato  l ’a p p ro v az io n e  del p ro 
getto  d i p ian o  so c ia le  1956, su lle  
cui c a ra tte ris tic h e  tra ttiam o  d iffu 
sam en te  in a lt ra  p a rte  d el g io rn a
le. v

■8
S a b a to  sco rso  è  3tato firm ato  a

IL PIANO SOCIALE 1956
I l  C o n sig lio  E se c u tiv o  F e d e ra le  

ha a p p ro v a to  lo  sch em a d el P ian o  
S o c ia le  fe d e ra le  p e r  l ’anno 1956, 
sch em a che o ra  v e r r à  rim esso  ai 
com itati p a rla m e n ta r i p er  l ’econo
m ia di en tra m b e  le  cam ere  e v e r 
so la  fin e  del m ese d o v re b b e  p a s
sa re  a l l ’A sse m b le a  F e d e ra le .

G li e sp erti econom ici d e l lT s li-  
tuto fe d e ra le  p er  la  p ia n ifica z io n e , 
che han no e la b o rato  il p iano, m et
tono in r il ie v o  che tu tte  le  m isu re  
com p rese  n e llo  stesso  sono fo n d a
m en ta lm en te  in d ir izzate  a l re g o 
la m en to  ed a lla  stab ilizzaz io n e  
g ra d u a le  d e l m ercato  in tern o  e di 
con seg uen za  al g ra d u a le  m ig lio ra 
m ento d e llo  s tan d ard  d i v ita , in  
p rim o  luogo d eg li ab ita n ti d e lle  
c ittà  e dei cen tri in d u str ia li.

L e  m isu re  p iù  im p o rtan ti, com e 
siam o  r iu sc it i  a sap ere , s i r i f e r i 
scono a l l ’aum ento  g e n e ra le  d e lla  
p ro d u zion e  e a l m ig lio ra m en to  dei 
r ifo rn im e n ti d i ben i di la rg o  con
sum o, poi a d eterm in ate  r e s t r i
z io n i d i con su m i s ia  p ro d u ttiv i che 
a m m in is tra t iv i, in fin e  a l re g o la 
m ento d e l m ercato  e a  certe  v a 
r ia z io n i n e l s is te m a  d e lle  d isp o si
zion i econ om ich e.

S i  r it ie n e  che l ’attu azion e  di 
q u este  m isu re  n e l corso  d e l 1956 
p re p a re rà  e c o n so lid e rà  i l  te rren o  
p e r  la  c rea z io n e  d i ra p p o rti più  
s ta b ili  n e ll ’econ om ia e p e r  un suo 
sv ilu p p o  p iù  g e n e ra le . Q uesti sono 
i com piti fo n d am en ta li d e l l ’eco
n o m ia  p e r  i p ro ss im i an n i. N ello  
stesso  tem po si so tto lin ea  che 
q u e sta  è la  con tin u azio n e  d i q u e lla  
p o lit ic a  econ om ica  che n e g li u lt i
mi an n i ha co n trib u ito  a l l ’au m en to  
d e lla  p ro d u zion e d e i b en i d i con
sum o, a  m a g g io r i im p ieg h i di c a 
p ita le  n e ll ’a g r ic o ltu ra  e n e lla  co
stru z io n e  di ab itaz io n i, a l la  r id u 
zione d e lle  spese  n e ll ’a m m in istra 
zione sta ta le , ecc. P e rò  le  m isu re  
con ten ute nel p ian o  so c ia le  1956 
d o v re b b e ro  e sse re  in q u esto  senso  
an co ra  p iù  ra d ic a li. * *

L a  p rod u zion e in d u str ia le  nel 
corso  del corren te  anno d o v re b b e  
au m en tare , secondo i l  p ian o; d i u l
te r io r i  10 %  nei co n fro n ti d e l 1955, 
in  con seguen za d e lla  m essa  in 
fu n zio n e  di n u o vi im p ian ti, del 
m a g g io re  sfru ttam en to  d i m a te r ie  
p rim e  n a z io n a li e d e lla  co rrisp o n 
den te im p o rtaz io n e  di m a te r ia li r i-  
p ro d u ttiv i.

G li  in v e st im e n ti n e ll ’a g rico ltu ra , 
au m en tati nel 1956, poi la  c re a 
zione di fo n d i p er  l ’ increm ento  
d e lla  s tessa , il m ig lio ram en to  dei 
se rv iz i  tecn ic i ed u n ’ap p licaz io n e  
p iù  v a s ta  d e lle  m isu re  a g ro te c n i
che d o v re b b e ro  co n trib u ire , sem 
p re  che le  con dizion i c lim atich e  si 
m an ten gan o  n o rm ali, a un d e te r 
m inato  au m en to  d e lla  produzione 
a g r ic o la  n e i co n fro n ti d e lla  p ro d u 
zione m ed ia  d eg li u ltim i tre  anni.

In  con seguen za d e lle  m ag g io ri 
n e cess ità  d e lla  popo lazion e è p re 
v isto  un  aum ento d e ll ’ im portazione 
d e i v iv e r i ,  in  p a rt ic o la re  d e l f r u 
m ento, g ra ss i e zucchero . P a r a l le 
la m en te  a l l ’ aum ento  d e lla  p ro d u 
zione dei ben i d i la rg o  consum o, 
si p ro ced ere b b e  ad  au m en tare  an 
che l ’ im p ortazion e di q u esti beni, 
rad d o p p ian d o la  ne i con fron ti del 
1955. C on l ’ im p ortazion e v e rre b b e 
ro  co lm ati i vu o ti n e ll’assortim en to  
n a zion ale  d e i p rod otti. U n a buona 
p a rte  d i q u esti p rod otti d ovreb b e 
s e rv ire  a lle  n e ce ss ità  d eg li a g r ico l
to ri, a llo  scopo d i con so lid are  i 
ra p p o rti tra  la  c ittà  e la  cam 
p a gn a. N ello  stesso  tem po si p re 
ve d e  l ’aum ento  d e lle  esp o rtaz io n i 
e in  p a rt ic o la r  m odo d ei prod otti 
d e ll 'in d u s tr ia  m eta llu rg ica , e le t
tr ic a  e m etalm eccan ica.

P e r  q u an to  r ig u a rd a  in vece  le 
re str iz io n i ne i consum i in tern i, 
v ie n e  p re v is ta  u n a  rid uzione d eg li 
in v e stim e n ti n e lla  m isu ra  d el 15% . 
U n a r id u z io n e  d i r ich ie ste  dei m a
te r ia li  n e ce ssa ri a g l i  in vestim en ti 
d o vreb b e  co n trib u ire  a lla  rid u z io 
ne d e i prezzi, re n d e re  possib ile  
la  c reaz io n e  d i n o rm ali r ise rv e  
n e lla  prod u zion e, co p rire  in m ag
g io r  m isu ra  il fab b iso gn o  d e ll’a g r i
co ltu ra  ed o ltre  a ciò, p er  ora, 
r id u rre  l ’a f flu s so  d e lla  m ano d ’ope
ra  d e lle  cam p a gn e verso  la  città 
ed in fin e  in flu ire  s u ll ’aum ento d e l
l ’esp o rtazio n e. L a  s tru ttu ra  degli 
in v e stim e n ti sa reb b e  in d ir izzata  nel 
sen so  d i m ag g io ri im p iegh i n e ll ’a 
g r ic o ltu ra , n e g li a cq u isti di m ezzi 
d i trasp o rto , n e lla  m eccanizzazione 
d e ll’ ed iliz ia  e n e l r in n o vo  d e ll’ in 
d u str ia  d e i ben i di consum o.

L e  sp ese  di b ilan cio , che negli 
an n i p a ssa ti au m en tavan o  più  d e l
la  prod u zion e, v e rre b b e ro  m an te
n u te  ne i lim iti d e l 1955, m en tre  una 
m ag g io r s e v e r ità  n e lla  concessione 
d eg li a sse g n i f# m ilia r i ai p ro p r ie 
ta r i  fo n d ia ri r id u rre b b e  le  u scite

p e r  le  a ss icu ra z io n i socia li. In  q u e 
sto gru p p o  d i m isu re  ap p artien e  
an ch e  l ’aum ento  d e ll’ im posta  su l- 
l ’e n tra te  d e r iva n ti d a ll ’a g rico ltu ra , 
che a ttra v e rso  v a r i fond i, v e rrà  
re im p ieg ato  n e ll ’a g r ic o ltu ra  stessa .

Q u ale  m isu ra  più im p o rtan te  per 
la  sistem azion e o rg a n iz z a tiv a  del 
m ercato  intern o  v ie n e  m essa  in r i
lie v o  l ’assegn az io n e  d e ll ’am m asso 
dei p rod otti a g r ico li a lle  coo p era
tive . L e  stesse  sono p a rt ic o la rm e n 
te in teressate  a  qu esto  la v o ro  p o i
ché la  d iffe re n z a  tr a  il prezzo  d ’a 
cqu isto  e q u e llo  d i v e n d ita  v e r r à  
im p iegata  p e r  i l  m ig lio ra m en to  d e l
l ’a t t iv ità  co o p e ra tiv istica . O ltre  a 
ciò, lo  sch em a d e l p ian o  sociale  
p re v e d e  un m ig lio ram en to  d e lle  
p o ss ib ilità  d i trasp o rto  nel com 
m erc io  e ciò  con u na m aggiore  
p ro d u zion e  n azion ale  e l ’ im p o rta
zione dei m ezzi d i trasp o rto . In fi
n e  è  p re v is to  un m ag g io re  p e r fe 
zionam ento  p ro fe ssio n a le  dei d i

p en d en ti d a lle  azien de com m ercia
li.

L e  v a ria z io n i fo n d am en ta li nel 
s istem a econom ico hanno p er  sco
po i l  conseguim ento  di u na m ag
g io re  a rm o n ia  tra  la  produzione ed 
i consum i. S i  r it ie n e  che u na d e lle  
m isu re  p iù  im p ortan ti in  questo 
senso  s ia  la "se p a ra z io n e  dei consu
m i p re v is t i  con il b ilan cio  d a i fon
d i p ro d u ttiv i, il cu i uso, s ia  r ig u a r 
do a lla  d estin azion e che a l tem po 
d ’ im piego , v e r r à  reg o la to  da sp e
c ia li d isposizion i e d ip en d erà  d a l
la  p a rt ic o la re  situazion e esistente  
su l m ercato .

I rap p o rti tra  i com uni e le 
az ien d e  v e rra n o  re g o la ti da d isp o 
siz ion i fe d e ra li , di m odo che gli 
o rg a n i lo ca li av ra n n o  m inori d ir it
ti d i in g eren z a  n e lla  d istrib u zione 
d e g li u tili d e lle  o rgan izzazion i eco
nom iche. N ello  stesso  m odo sono 
p re v is te  va ria z io n i n e lla  d istr ib u 
zione, uso e tassazione d eg li u tili 
az ien d a li.

N e ll ’am bito  d i tu tte le  m isure  
p re v is te  d a l P ian o  S o c ia le  1956 gli 
e sp e rti sotto lineano  in p a rtico la r  
m odo q u e lle  r ig u a rd a n ti l ’aum ento 
d e lla  p rod u zion e e d e lla  p ro d u tti
v ità  d e l la vo ro , che rap p resen tan o  
la  b ase  fo n d am en ta le  p er  lo s v i
lu p p o  e la  stab ilizzaz ion e d e ll’eco
n o m ia  ne i p ro ssim i anni. Po ich é 
ciò  non d ipen de solo d a i fa tto ri 
o b ie ttiv i m a an ch e d a i fa tto r i sog
g e ttiv i, si m ette in p a rtico la re  r i
lie v o  la  n e cessità  d i un m aggior 
r isp a rm io , d i u n a  organizzazione 
p iù  ra z io n a le  d e lla  produzione e 
d e l m ig lio ra m en to  del processo 
tecn ologico.

A  d iffe re n z a  di questo , le  m isure  
—  q u a li ad  esem pio  la  riduzione 
nel v o lu m e d eg li in vestim en ti ed 
il fre n o  a l l ’a fflu s so  d e lla  m ano d ’o
p e ra  d a lle  cam p agne —  vengono 
c o n sid erate  p ro v v iso r ie  e non ra p 
p resen tan o  p a rte  in teg ra n te  di una 
p o lit ic a  a  lu n g a  scad enza. P erò  in 
questo  anno esse  sono d i enorm e 
im p o rtan za  e ven go n o  c a ra tte riz 
zate  com e un re sp iro  m om entaneo 
che c o n tr ib u irà  ad uno svilu p p o  
p iù  intenso  e g e n e ra le  n e g li anni 
su ccessiv i.

(Jugopres)

B on n, dopo lu ngh e tra tta t iv e , r a c 
cordo su i deb iti ted esch i a lla  J u 
g o sla v ia . H anno s ig la to  i l  p ro to co l
lo  H asan  B rk ič , se g re ta r io  d i S ta 
to, p er  la  Ju g o s la v ia  e r in v ia to  
s tra o rd in a rio  dottor Z e lig e r ' p er  la 
G erm an ia . E ’ stato  q u in d i d ira m a 
to un com unicato  u ffic ia le  sui r i 
su lta ti d e lle  tra tta tiv e .

Con l ’accordo  in  p a ro la  la  R e 
p u b b lica  fe d e ra le  ted esca si o b b liga  
a  v e rs a re  a lla  Ju g o s la v ia  300 m i
lio n i di m arch i, dei q u a li 70 in 
con tan ti e il resto  q u a le  c red ito  
p e r  l ’acqu isto  di m erc i in  G e rm a 
n ia  p er  la  d u rata  d i 99 anni. I l 20 
p e r  cerato di questo  im porto è de
stinato  a l l ’acqu isto  d i a rtic o li di 
consum o.

E ’ stato  p u re  rag g iu n to  fr a  i due 
P a e s i un accordo  in base a l quale  
g li obb ligh i com m ercia li p o stb e l
lic i ju g o s la v i vengono  p ro lu n gati 
fino  a l 1968 e rid otti, c irc a  il ta s
so d ’ in teresse , a l 3 p er  cento. G li 
acco rd i f irm a ti contem plano pu re 
la  co llab orazion e econom ica fr a  i 
due P a e s i e lo scam bio  di e s p e r ’ i 
e di -p u b b licaz io n i tecn iche.

E ’ stato pu re s ig la to  f r a  i due 
B e lg ra d o  la  VX session e p le n a r ia  
d el C om itato  C e n tra le  d e lla  L eg a  
dei C om unisti d e lla  Ju g o s la v ia . I 
la v o ri d e lla  V I  session e, che si 
tiene n e ll’e d ific io  del Com itato  
C e n tra le  d e lla  L C J ,  si svo lgon o  col 
segu ente o rd in e  d e l g iorn o : 1) 
P ro b lem i re la t iv i  a l la v o ro  della  
L e g a  dei C om unisti. R e la to re  A le k 
san d er R a n k o  v ie ; 2) L a v o ro  e a tti
v ità  d e lla  g ioven tù . R e la to re  P e ta r  
S tam b o lič ; 3) V a r ie .

*

R a p p resen tan ti d e lla  Ju g o s la v ia

e d e lla  B irm a n ia  hanno firm ato  a 
R angoon  un accordo re la t iv o  a l
l ’acqu isto , da p arte  ju g o sla v a , di 
50 m ila  ton nellate  dt r iso  a l l ’anno 
in  cam bio di a ttrezzature  tecn iche. 
L ’accordo  ha la  du rata  d i 5 anni.

E ’ stato  p u re  sig lato  fr a  i due 
P a e s i un protocollo  su lla  co llab o- 
raz ion e  a lunga scad enza p er  lo 
sfru ttam en to  d e lle  fonti en e rg e ti
che e le  ricchezze n a tu ra li d e lla  
B irm an ia .

*

N e lla  consueta con feren za  stam 
pa settim an ale  a l S e g re ta r ia to  ag li 
E s te r i, B ra n k o  D ra šk o v ić  ha fa v o 
revo lm en te  va lu tato  g li scam bi 
e p isto lari tra  E isen h o w er e B u lg a 
nin. R ife re n d o si a l l ’ u ltim a risp osta  
d e l P resid en te  am ericano  a i m es
sag g i del P re m ie r  sovietico , D ra 
šk o v ić  ha d ich ia ra to  che ciò segna 
una continuazione d e lla  corrisp o n 
denza su una lin ea  di scam bi po
s it iv i e di avvic in am en to  dei punti 
di v is ta . V i è pure  com preso il 
pro b lem a d el d isarm o, che assum e 
sem pre p iù  un posto di prim o p ia 
no n e lla  p o litica  in tern azion ale , ed 
accen na a una p o ssib ilità  di u tili 
soluzioni.

I l  po rtavo ce  d e lla  S e g re te r ia  di 
S tato  a g li E s te r i h a  detto poi che 
le  d ich ia ra z io n i dei M in istro  fra n 
cese P in e a u  «contribuiscono a  po
ten ziare  le  asp iraz ion i costru ttive  
m an ifesta tesi anche a ltro v e  in qu e
sti u ltim i tem pi.»

R ispond end o a una dom anda su l
la  v is ita  d el S e g re ta r io  gen era le  
d e ll’ONU, H am m a rsk jio e ld , a lla  
Ju g o s la v ia  D ra šk o v ić  h a  detto  che 
i l  suo a r r iv o  è atteso con v iv a  sod
d isfazione, m a che la  data  p re c i
sa  non è an co ra  stata  fissa ta .

H a concluso i suoi la v o ri la  
sco rsa  settim an a a  Z u rig o  la  con
feren za  d el C onsig lio  g en era le  d e l
l ’ in tern azion ale  socia lista . A i  la v o 
r i  hanno p artecip ato  i d e leg ati di 
B e lg io , O landa, D an im arca , F r a n 
cia, G e rm an ia  occid en tale , G ran  
B re ta g n a , I ta lia  Isra e le , L u ssem 
burgo, N o rv eg ia , O landa, S v e z ia  e 
Sv izzera .

L a  sessione di Z u rig o  d e ll ’In te r
nazion ale  S o c ia lis ta  d eve la  sua 
im portanza sop rattutto  a l m odo in 
cui sono stati tra tta t i il p rob lem a 
del d isarm o e q uello  dei rap p orti 
con l ’U n ione S o v ie t ic a  e i p a rtiti 

. com unisti.
S u l pro b lem a del d isarm o ha r i 

fe r ito  il fra n ce se  Ju le s  M och, d e le
gato  d e lla  F ra n c ia  a lla  sottocom 
m issione d e lle  N azioni U nite per 
il d isarm o. L a  r iso lu zion è  votata  
aU’u nan im ità , a l term in e d e lla  p r i
m a g io rn ata  dei la v o r i a ffe rm a  tra 
l ’a ltro  che «il p assagg io  d a ll ’e ra  a- 
tom ica a l l ’e ra  term o n u cleare  rende 
più  im perioso  che m ai un d isarm o 
p ro g ress ivo  e controllato.»  Da r iso 
luzione chiede a tutti i p a rt it i so
c ia lis ti di a g ire  su lle  opinioni pu b
b lich e  e sui g o vern i p er  fa r  cono
scere  la  fo n d am en ta le  im portanza 
dei prob lem i d el d isarm o, non sol
tanto p er  il m anten im ento  d e lla  p a 
ce, m a anche p er  la  soluzione dei 
con flitti po litic i. I p a rtit i soc ia listi 
vengono in o ltre  in v ita ti ad in te rv e 
n ire  presso  i v a r i  g o vern i perchè 
qu esti e lab orin o  un piano di d isa r 
mo fond ato  sui segu enti p rin c ip i: 
nè contro llo  senza disarm o, nè d i
sarm o senza contro llo , m a p ro g re s
sivam en te  ogni d isarm o co n tro lla 
bile.

E ’ ev id en te  in qu esta  im postazio
ne del prob lem a, l ’ in flu en za  p o siti
v a  d e ll ’atteggiam en to  fran cese . Co
m e si r ic o rd e rà  G u y  M ollet n e l- 
l ’e sp o rre  i l  p ro gram m a d i p o litica  
este ra  del p ro p rio  go vern o  a l l ’a s 
sem b lea n azion ale  p on eva a l p r i
mo posto com e p rem essa  fo n d a- 
m entale d e lla  soluzione d e lie  que-

C I P R O  A P P E N D I C E  D E L  M E D I O  O R I E N T E

UNA MARCIA SULLE SABBIE MOBILI
la politica inglese nel Mediterraneo

«Stiam o m arcian d o  su lle  sabbie 
m obili» . C a s i ha scr itto  il lond inese 
«Econom ist» riassu m end o  e sinte
tizzand o  la  situazione d e lla  p o liti
ca b rita n n ica  ne l M editerraneo  
O rien ta le  e n e l M edio O riente dopo 
la  d ec isio n e  d el G o vern o  inglese di 
co n fin a re  l 'a rc iv e sc o v o  M akarios 
ne lle  iso le S e y ch e lle s , n e ll’O ceano 
Indiano.

N on s i 'i>uó c e rto  diire che i l  g iu
d izio  d e ll ’im portan te fo g lio  londine
se s ia  fa v o re v o le  a l la  d ip lom azia  
ed a lla  p o litica  del G o vern o  con ser
v a to re  b ritan n ico . N e lla  sua scheler 
tr in ità  la  fra se  deH’«Econom ist» 
racch iu de in  se una c r i : ica ancor 
p iù  se ve ra  p o liticam en te di qu elle  
e le v a te  diai la b u risti. M a ta n t ’è  le  
c ritich e  m ag g io ri a l go vern o  E d en  
p e r  g li sv ilu p p i d e lla  situazion e a 
C ip ro  e  ne l M edio O rien te  sem brano  
destinate a u sc ire  d ag li uom ini, dai 
P a esi e  d a lla  stam pa p iù  «am ica» e 
p iù  p o liticam en te  v ic in a  a l Govteav 
no britann ico . P rescin d en d o  natu
ralm en te d a lle  p rese  di posiz ione 
e da lle  p ro teste  dei d irettam en te  
in teressati e  cioè,. G re c ia , Staiti 
A ra b i e popolazione cip rio ta .

I l  N ew  Y o rk  H era ld  Tribune» 
p e r  esem pio r ico rd a  a  L o n d ra  che 
le  question i d i C ip ro  e  d e lla  G io r
d an ia  no n  possono co n sid erarsi un 
in teresse  britan n ico  puro  e sem pli
ce in quan to  r ifle tto n o  prob lem i 
p o litic i (am iciz ie  ed a llean ze) e 
p ro b lem i stra teg ic i (b asi m ilita r i)  
che .investono da v ic in o  tutto lo 
sch ieram ento  occidentalla ne l M edio 
O riente e n e l M edi terran e o  O rien
tale. U n a constatazione che, fa tta  in  
A m enità, h a  tu tta  l ’a r ia  di v e n ir

d irettam en te  d a i com andi d a lla  N a
to. A  questo  proposito  il «N ew  
Y o rk  Tim es» p a r la  an cora p iù  ch ia
ro  a ffe rm an d o  ch e  se  p e r  l ’In gh il
te r ra  C ip ro  è una co lon ia  ed una 
b a se  m ilita re , p e r  l ’a llean za  atlan 
tica  essa  è  so ltan to  urna base che 
dstve v e n ir  co n servata  tra n q u illa  ed 
in vece  di un punto  d i a ttrito  fra  
a lle a ti d o v re b b e  d iv e n ire  u n  pun
to  d i incontro . P a ro le  abbastanza 
c h ia re  ch e d iven tan o  an cor p iù  
ch ia re  a l l  ind irizzo  di L o n d ra  q u a n 
do l ’in fluen te  organo  statuni'em se 
lam enta che il G o vern o  b ritan n ico  
ab b ia  piteiso la  g ra v e  m isu ra  con
tro  M akarios' senza in fo rm arn e  p re
ven tiv a m e n te  il G o vern o  am erica
no.

A  s ta re  a lle  p roteste  ed a l la  d i
rezione d e lle  p iù  asp re  critich e  sol
levate , l ’azione di fo rza  in glese  a  
C ip ro  porta- ik  p o litica  b ritan n ica  a 
« m arciare  su lle  sab b ie  m obili»  non 
salo p e r  q u e llo  che r ig u a rd a  il ten
ta t iv o  d i m an ten ere  insosten ib ili 
«posizioni im p eria li»  m a  anche p er  
la  p iù  g en era le  p o litica  occidenta
le a l la  q u a le  il G o vern o  di L o n d ra  
sem pre si r ich iam a e d a lla  quale 
n e l suo v ia g g io  in  A m e rica  E d en  
sollecitò  una m aggiore  coesione. 
C oesione che, stando a  ciò che a v 
v ien e , non può deirtio u sc ire  r a f 
fo rz a ta  d a l colpo di fo rza  d i C ipro.

C erto  il p ro b lem a c ip rio ’»  è g ra 
ve e com p lica to  d a  fa tto ri p iù  di
v e rs i. M a appunto  p e r  questo, si 
sastiene, esso  d eve essere a ffro n ta
to con la  m assim a calm a e, siopra- 
tutto, d ovreb b e ven irn e  ce rca ta  una 
soluzione nel quad ro  degli stretti 
in teressati. C ip rio ti, m inoranza tu r

ca a  C ip ro , G re c ia  e  T u rch ia . L a  
soluzione d o vreb b e  p a rt ire , in  so
stanza, d a i p ro b lem i p o litic i e non 
da q u e lli s tra teg ic i che, a  p a re re  
d e l N ew  Y o rk  T im es che in c ita  a  
« sa lva re  il sa lv a b ile » , non sareb b e
ro  com prom essi se  C ip ro  p assasse  
sotto so vran ità  greca  o  d iven isse  
tem poraneam ente uno S ta to  autono
m o ed indipendente. « L a  N ato  —  
scrive  Al quotidiano n ew yo rch ese  — 
ha a ltre  b a s i in  te rr ito rio  non b r i
tannico . . .» L ’in v ito  ad a ffro n ta 
re  i p ro b lem i p o litic i di C ip ro  in
nanzitu tto  sul te rren o  delle  intese 
p o litich a  è ch iaro .

D ate  questo prese  di posizione 
d eg li «am ici» L o n d ra  non si può 
certo  atten d ere  g iud izi p iù  b en evo 
li d a g li o sse rva to ri n e u tra li o, peg
gio, d a g li a v v e rs a r i d e lla  p o litica  
disi G o vern o  co n servato re  b rita n n i
co nel M edio O riente  ed a- C ip ro  
che, in  un certo  senso, del M edio 
O riente  v ie n e  ad essere  conisidera-

stion i in tern azion ali co n tro verse  e 
d e l m anten im ento  d e lla  pace, g li 
s fo rz i p er  il raggiun gim en to  di un 
accordo  su l d isarm o. S o ltan to  di 
a lcu n i g iorn i ad d ietro  sono poi le 
d ich iaraz io n i d el m in istro  d eg li e- 
steri fra n ce se  P in eau , secondo cui 
a i fin i dì u n ’ in tesa  con l ’U nione S o 
v ie t ic a  i l  te rren o  d e l d isarm o è 
m olto più  fa v o re v o le  di q uello  di 
a ltr i  p ro b lem i com e ad esem pio  la 
r iu n ificaz io n e  ted esca , su lla  quale  
l ’occidente h a s in ora  sem pre in si
stito, a ttrib u en d ole  un ca ra tte re  di 
p r io r ità  asso lu ta . N on v i  è dubbio 
in fa tti, che un acco rd o  sul d isarm o, 
accom pagnato even tu a lm en te  da un 
accordo p er la  sicu rezza co lle ttiva , 
porterebbe ad un m iglio ram ento  
d e ll ’a tm o sfera  in tern azion ale  ta le  
da a tten u are  sino a ren d erlo  in s i
gn ifican te  il tim ore che una G e r 
m an ia  r iu n ific a ta  p assi a questo  o 
q u e ll’a ltro  cam po e p o treb b e  q u in
di le  b asi p er  la  r iu n ifìcaz ion e  te
desca.

N e lla  r iso lu zion e d e ll ’in tern azio 
nale  so c ia lista  su l p rob lem a d el d i
sarm o tro va n o  in o ltre  eco s ia  le d i
ch iaraz ion i del p resid en te  d e lla  
rep u b b lica  ita lian a  G ron ch i a W a
shington ed a  O ttaw a, su lle  g ra v i 
d iffico ltà  econom iche che p er v a ri 
p aesi c rea  il g ravoso  onere d eg li 
arm am enti, — sia  lo scam bio di 
corrispond enza fr a  E isen h o w er e 
B u lg an in , scam bio in cui tro van o  
sem pre m aggiore  accento 1 ten ta ti
v i di com bin are  le  proposte d eg li 
S ta ti U n iti e d e ll ’U nione so v ie tica  

in m erito  a l contro llo , d eg li a rm a
m enti.

A ltro  pro b lem a im portan te  tra t
tato d a lla  session e di Z u rig o  è sta 
to, com e g ià  dicem m o alT in izio , 
q u ello  dei rap p o rti con l ’U nione 
S o v ie t ic a  e i p a rt it i com unisti. D i 
p a rtico la re  in teresse  in  proposito  
T intervento  del d elegato  del p a rt i
to la b u rista  b ritan n ico  B a rb a ra  
C astle , la  qu ale  ha d ich ia ra to  che 
dati g li ev id en ti m utam enti ne lla  
p o litica  so v ie tica  r iv e la ta  d a l v e n te 
sim o congresso  d el p artito  com uni
sta, la  reazion e dei p a rtit i so c ia li
sti o cc id en tali a lla  proposta  so v ie 
tica  di p iù  stretti contatti, d eve es
sere  p o sitiva ; D a p a rte  sua il d e le 
gato  svizzero  W alter B rin g o lf , ha 
sostenuto la  n ecessità  di esten dere 
i rap p o rti cu ltu ra li, sp o rtiv i ed eco
nom ici con l ’U nione so v ie tica  e i 
p a esi d e ll ’E u rop a o rien tale .

I p a re ri tu tta v ia  non sono stati 
unan im i. L ’au stria co  P o lla k  e il 
n o rveg ese  L ie  hanno p a rla to  d i u- 
n a m in acc ia  che a lla  socia ld em o
craz ia  v e rre b b e  d a lle  proposte co
m uniste di «fronti popolari». P er  
essi in o ltre  l ’e v e n tu a lità  di co n ve r
sazioni con i com unisti dovrebbe 
essere  sub o rd in ata  a lla  r ico stitu z io 
ne n e ll ’E S T  europeo  d ei p a rtit i 
p o litic i. Q uesta posizione è in a p er
to contrasto  con l ’a tteggiam en to  as
sunto dal p artito  so c ia lista  fra n c e 
se che su  in v ito  del p artito  com u
n ista  sov ietico  in v ie rà  a  M osca una 
p ro p ria  d elegazione, dopo la  v is ita  
del p resid en te  del consiglio  M ollet 
e del m in istro  d eg li e steri P in eau .

D el resto  su lle  p o ssib ilità  di col
lab orazione fr a  il p a r t ita  so c ia l-d e
m ocratico  ed i l  p a rtito  com unista 
in F ra n c ia  v i  è stato anche un ac
cenno n e lle  con versaz ion i m oscovi
te d e ll’e x  p resid en te  d e lla  rep u b 
b lica  fra n ce se  V in cen t A u rio l. E ’

ta  Una, ap p end ice  ne l g ioco  d e lla  . pro b ab ile  che a l suo ritorn o  in p a-
inonovioilo Kvilbnnibo n. »O 01 _ .

INGAGGIARE LA GIOVENTÙ’ 
nel con creto  dei problem i

A N ovi Sa d , a l la  con feren za  di
s tre ttu a le  d e lla  L e g a  dei Cam um isti, 
i l  com pagno E d u a rd  K ard lalj si è 
p a rt ic o la rm e n te  intratten u to  s u ll ’at
t iv ità  ch e  i com unisti d o vreb b ero  
sv o lg e re  tra  la  g ioven tù , r ive lan d o  
in  p rim o  luogo com e m olte o rgan iz
zaz ion i d e lla  L e g a  e  d e ll ’U n ione so
c ia lis ta  lim ita n o  l ’a ’itiv ità  t r é  i gio
v a n i solo a l l ’eduoazione po litico- 
ieziologica e ad un sano d ivertim en 
to.

E ’ fu o r  di du b b io  che l ’u na e Tal- 
, t ra  cosa son o  n e cessarie 1, m a  non 

sono p erò  n e  su ffic ie n ti nè determ i- 
n£m'ii. L a  g ioven tù  c re sc e  oggi in 
un am bien te  c a ra tte riz z a to  d a ll ’edi- 
fioazionla so c ia lista  e p ro p rio  in 
qu esta  ed ificaz ion e  r is ie d e  i l  suo 
p resen te  ed il su o  fu tu ro . E ’ qui p e r
ciò  c h e  vai r ic e rc a to  il contatto  con 
la  g ioven tù , in  q u esta  ed ificazion e 
n e lla  q u a le  essa  h a il isuò in teresse  
m o ra le  e m ateria le .

P ro p rio  q u i la  n o stra  a t t iv ità  è 
sca rsa  e n o n  è  in d irizzata  a  fa r  si 
che la  g ioven tù  non con sid eri il la 
v o ro  n e lla  soc ietà  so c ia lista  com e 
un sem plice atto m a te r ia le  fa tto  
con ru n ico  scopo d i gu ad agn arsi il

Dane quotidiano, invtece di conside
ra r lo  com e uno sforzo  cosciente e 
c re a tiv o  d el p ro p rio  m ig lio re  p re 
sente e  futuro . M olto spesso la  gio
ventù  non t r o v a  spazio  v ita le  p er  
p o ter sv ilu p p are  in q u es 'o  senso il 
p m p rio  sp irito  d ’in iz ia tiv a  ed- il 
p ro p rio  entusiasm o, con il quale  
trasfo rm ereb b e  Al com une la vo ro  in 
e ff ic a c e  mezzo di lo tta  p e r  un p iù  
rap id o  p ro gresso  del socia lism o e 
p e r  j rap p o rti an co r m ig lio ri tra  
g li uom ini. A d o staco larla  sono spes
so cKTte n o stre  fo rm e e m etod i or
gan izzativ i fos’silìzzati. O ltre  a ciò 
la  g ioventù  è assa i poco in gag g ia
ta n eg li organ ism i di gestione ope
ra ia  e sociale, en tro  i q u a li i l  suo 
sp irito  d  in iz iativa  tro vereb b e  l ’am 
b iente p iù  adatto p e r  p o tersi m ani
festare .

N ei consigli operai, ne i con sig li 
dei com itati p op o lari, nei com itati 
sco lastic i, in a ltr i  o rgan ism i della 
gestione sociale,, nedl’Unioine S o c ia 
lista , n e lle  co o p erative , ecc. la  gio
ventù  ha poca voce in  cap ito lo . S i 
tra tta  in vece  di un cam po nel qua
le  la  g ioven tù  d ovreb b e essere  co
scientem ente leg a ta  a l socialism o e

a l l ’ed ificazion e socialista , po iché at
tra v e rso  il m eccanism o d e lla  ge
stione so c ia le  essa può lo ttare  an
che p e r  m ig lio ra re  la  p ro p r ia  posi
zione e  la  p ro p ria  in iz ia tiv a , in  ti
h a  p a ro la , può p a rte c ip a re  in  m odo 
e ffic a c e  a llo  sv ilu p p o  dei rap p o r
ti socia listi. Non b isogn a p erc iò  
con dan nare l a  .gioventù a l solo di- 

. vertim en to  o p p u re a l solo studio 
m nem onico  dei v a r i  ararti sul so
c ia lism o, nè a lla  posizione di un 
a llie v o  a scuola. B iso gn a a tt ira r la  
a lla  soluzione con creta  d e i p ro b le
m i, in alttei p a ro le , la  g ioven tù  do
v re b b e  ottenere  una resp on sab ilità  
m ag g io re  n e lla  soluzione dei v a r i 
p ro b lem i sociali.

In o ltre  il com pagno K a rd e lj ha 
p a rla to  d e lla  lo tta  p e r  l ’aum ento  
d e lla  p ro d u ttiv ità  del la v o ro  e .del 
sistem a .sa la r ia le  ad asso collegato  
ed ha .rilevato  com e l ’a ttu a le  siste
m a, nonostante le  sue lacune, ra p 
p re se n ta  u n  deltleirminato m ig lio ra
m en to  nei confronti dei sistem i 
p a ssati, p u r  non stim olando su ffi
c ien tem en te  la  p ro d u ttiv ità  del la 
voro . In  ta le  situazione i  m ig lio ra
m enti dipendono d agli «forzi o rg a
n izzati di tu tti i la vo ra to ri.

s tra te g ia  im p eria le  b rità n n ica  e  ne l
le p reo ccu p azio n i d e i P a esi m em bri 
d e ll'a lle a n z a  occidentale.

U n ’ap p en d ice  a l M edio O riente 
perch è (p erd u ta  S u ez , p a r  ito  
G lu b b  P a sc ià  da A m m an, rid otto  
i l  P a tto  di B a g d a n  a lla  inerzia), 
C ip ro  p er  L o n d ra  è l ’u ltim a base 
d a lla  quale  fa r  p a rt ire  n a v i, p a
racad u tisti e tru ppe v e rso  le  zone 
del M edio O rien te  d ove v en issero  
m essi in  p e r ico lo  g li  in teressi pe
t ro li fe r i  b ritan n ic i o la  sicu rezza 
d e lle  lin e e  trad iz io n a li d el com m er
c io  del C om m onw ealth . U n  concet
to a l qu ale  L o n d ra  re sta  a b b arb i
cata  corrila n e l prim o dopo-guerra, 

.m algrad o  che g li in teressi p e tro life 
r i la  oppongano oggi ai suoi a lle a 
ti in vece  di u n irv e la  com e 40 anni 
fà  e  m alg rad o  che s ia n o  fond am en
ta lm ente m u tati g li schem i del com 
m ercio  in tern azion ale  e d e llo  stes
so C om m onw ealth . M utam enti gli 
uni e -gli a ltr i  che tolgono à  L on d ra  
q u ella  so lid a rie tà  di «alleati»  che 
e ra  ie r i  un assiom a p erch è  .nasce
v a  d a i fa t  i e d a lla  concom itanza 
di in teressi. C oncom itanza che or
m ai non es ista  p iù  o ltre  la  vern ice

Éd e lla  v e tr in a . E  ch e  p erc iò , se con
sente an cora d i ved ere  C ip ro  com e 
appendice d el M edio O riente, la  v e 
da q u a le  ap p end ice  d i in teressi po
litic i, stra te g ic i le fin a n z ia r i che 
non sono p iù  .soltanto, e  nem m eno 
esclusivam ente, b ritan n ic i. Q uesto 
p e r  r im a n e re  sul d iscorso  che i 
suoi allleaU occid en tali r ivo lgono  a 
L on d ra . S e  s i p assasse  inveqe ad 
a ltr i «discorsi», a llo ra  si ved reb b e 
che p e r  l ’un caso  e  p e r  l ’a ltro  «[’ap
pen d ice  C ipro» p erd e  ogni v a lo re  
nei con fron ti del M edio O rien te  e 
ne assUm q .uno grand issim o p e r  la 
tra n q u illità  e la' co llab orazion e nel 
M ed iterran eo  O rientale. T ra n q u illi
tà ch e, s ia  p u re  p e r  m o tiv i oppo
sti, g li atessi a lle a ti d e lla  G ra n  
B re ta g n a  vedono rag g iu n g ib ile  solo 
n e lla  soluzione dei p ro b lem i p o li
tic i d i C ip ro  in  una in te sa  T urco- 
ellenica-ci/priota n e lla  quale l ’in- 
g h ilte rra  potrebbe av e re  una sola 
parto  veram en te  im p ortan te : qu el
la  del m ediatore».

tr ia  s ia  in F ra n c ia  che presso  i 
p a rtit i so c ia list i di a ltr i  p aesi occi
d en ta li le  idee s i fa cc ia n o  più  ch ia 
re  su  q u e lla  che d e v ’essere  la  r i
sposta d e lla  socia ld em o crazia  a lla  
m ano tesa  del p a r t it o , com unista 
sovietico .
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L'Internazionale socialista 
e la qnesfione del disamo L A  C O N F E R E N Z A  D I K A E A C K .

G io ved ì scorso  si sono conclusi 
a K a ra c h i i la v o r i d e lla  co n feren 
za dei m in istr i d eg li E ste r i del 
patto  p er  il su d -est asiatico  
(SEA T O ) firm a to  1 ’ 3 settem bre 

d el 1954 da S ta ti U niti, G ra n  B r e 
tagna, F ra n c ia , A u stra lia , N u ova  
Z e lan d a, F ilip p in e , S iam  e P a k i
stan. I l patto venn e firm ato  im 
m ed iatam ente dopo il fru ttu o so  la 
voro  di q u e lla  con feren za  di 
G in e v ra  che r is ta b ilì la  pace in 
Indocin a ed è d iretto  contro la 
even tu a le  aggressio n e  di C in a  po
p o lare  è V ie t N am  settentrionale , 
p aesi che in re a ltà  più  di ogni 
a ltro  si sono ad op erati a l convegno 
G in e v r in o  p e r  il rista b ilim e n to  

d e lla  pace nel su d -est asiatico . 
V engono qu ind i sp ontanee le  se
gu enti dom ande: P erch è  c re a re  un 
patto  d ife n siv o  p er  sa lv a g u a rd a re  
l ’A s ia  su d -o rien ta le  da quei paesi 
che m ag giorm en te lottan o p er  la 
pace? P erch è  le  g ran d i potenze 
e x tra  asia tich e  hanno p er  la  d ifesa  
d i qu el settore  un in teresse  m olto 
m aggiore  di q u ello  d egli stessi 
p aesi a s ia tic i?  P e rc h è  a ta le  p a t
to hanno ad erito  so ltanto  tre  paesi 
asiatic i e cioè pro p rio  q u e lli che 
sono m aggiorm ente le g a ti ag li S ta 
ti U n iti?  Ed In fin e  p erch è  In d ia , 
B irm a n ia , Indonesia, C eylon , V iet 
N am  setten trio n ale  e C in a  p op o la
re  condannano ta le  organizzazione?

A  tutte queste dom ande s i può 
tro v a re  una r isp o sta  n e ll’a tte g g ia 
m ento esp resso  dal p resid en te  del 
go vern o  ind ian o  N eh ru  il qu ale  ha 
d efin ito  il S E A T O  un «patto che 
tras fo rm a una zona di p ace In una 
zona di gu erra» . L ’an acron ism o di 
qu esta  a llean za  m ilita re  creata  
d a lle  potenze o ccid en ta li è oggi 
n e lle  m utate condizioni d e lla  s i
tuazione in tern azion ale  più  e v i
dente che m ai. P rim o  dei p aesi 
m em b ri ad acco rgersen e  sem bra 

s ia  la  F ra n c ia  che a lle  recen ti m a
n o vre  m ilita r i d el S E A T O  non ha 
in v ia to  p ro p rie  fo rze  arm ate. Lo  
stesso  m in istro  d eg li e steri fra n c e 
se  P in e a u  poi h a d ich ia ra to  che 
l ’a iu to  econom ico ai p a esi del se t
tore  asiatico  h a  una im portan za dì 
g ra n  lu n g a  su p erio re  a q u e lla  di 
m an o vre  m ilita r i svo lte  n e lle  loro  
acque. Q uesto  atteggiam en to  d e lla  
F ra n c ia  è stato  r ib ad ito  a lla  con
feren za  d i K a ra c h i. P in e a u  h a  det
to in fa tt i  che il peripdo d elle  
a g g ressio n i ap p artien e  a l passato, 
che la  m iseria  è oggi il prim o n e
m ico d e lla  pace, che la  T ra n c ia  č 
d isposta  ad o ffr ire  i l  suo con tri
buto a lle  in iz ia tiv e  che esu lano  
d a ll ’o rganizzazione d e lla  sicurezza 
ed in fin e  che la  m ig lio re  g aran zia  
p e r  la  sta b ilità  d e lla  pace è l ’e le 
vam en to  m a te ria le  e cu ltu ra le  de: 
popoli. S em b ra  dunque che lo  s v i
luppo d eg li av ve n im e n ti d a ’ !a 
creazion e d el S E A T Ó  ad oggi, in 
p a rtico la re  dopo la  con ferenza d' 
B an d oen g  e la  v is ita  d e i d irige n ti 
so v ie tic i a l l ’ In d ia  e a lla  B irm an ia . , 
hanno con vinto  le  potenze occi
d en ta li d e lla  n ecessità  d i ad eguare  
il loro  atteggiam en to  a lla  nu ova 
situazione. Qui v a  appunto r ic e r 
cata  la  rag ion e  del «pellegrinaggio» 
di S e w iln  L lo y d , D u lles  e P in eau  
a N u o va  D elh i. S em b ra  che orm ai 
si a ttr ib u isca  m ag g io re  im portanza 
ai co lloq u i con i lea d ers  dei paesi 
che non fann o  p arte  del S E A T O  
che a lla  stessa  con ferenza di K a 
rach i.

*

A l C a iro  i cap i di stato  d i E g it
to, S ir ia  e A ra b ia  S a u d ita , hanno 
d e fin itivam en te  deciso di sostitu ire  
con p ro p ri a iu ti fin a n z ia ri le  so v 
venzion i che s in ora  la  G iord an ia  
r ic e v e v a  d a lla  G ra n  b re tag n a  per 
un ’am m ontare d i 12  m ilion i s i s te r 
line  a l l ’anno.

LO SVILUPPO E I SERVIZI
DELLA FLOTTA JUGOSLAVA

F IU M E , m arzo  — L a  flo tta  m er
can tile  tran socean ica ju g o sla va  ha 
raggiunito qu est'an no  iil ton nellaggio  
an tegu erra  (1938) con o ltre  300 m i
la  (tonnellate di stazza. E n tro  la  f i 
n e  die! 1957 il p ro gram m a d e lla  m a
r in a  m ercan tile  p rev ed e  la  m essa in 
lin ea  di a ltre  23 n a v i p e r  94.278 'ton
n e llate  d i stazza. C ontem poranea
m ente 12  n a v i d o vreb b ero  essere 
mescei An pen sione, q u a lco sa  com e 
39 mi.’®  to n n ellate  d i ro ttam i. N e
gli a n n i 'Seguenti, d a l 1958 al 1961, 
a ltre  17  n a v i ch iu d eran no  i l  cie lo  
d elle  lo ro  [scorribande sugli oceani. 
I l lo ro  posto  sa rà  p reso  d a  n a v i di 
nu ova costruzione p e r  un to ta le  di
65.000 to n n e lla te  d i stazza. Piar fa 
r e  una c ifra  che h a del sensaziona
le  d irem o  che ili v a lo re  d e lla  flo t
t a  m ercan  ile  ju g o sla va  f r a  due an
ni sa rà  di 70 m ilia rd i di d in ari.

*
A lla  lib eraz ion e  del P a ese  la  flo t

tig lia  di n a vigazio n e  costiera  con
ta va  ap pena 17 u n ità  p e r  un tota
le  di 6.000 ton nellate  d i stozza. I 
p a lo m b ari d e lla  «Brodaspas» Etmo 
riu sc iti ad e stra rre  d a lla  tom ba del 
m are  28 n a v i -affondate, e  fin o  al 
'term ine d el 1955 sono state costru i
te 13  nuove unità, sicché o ggi di
sponiam o, p e r  la  n avigazio n e  costie
ra , di 2 1.332  to n n ellate  d i n a v ig lio , 
d; cui 20.219 in possesso d e lla  «J-i- 
d ro lin ija»  di F iu m e la  quale  m an
tiene 64 d e lle  78 lin e e  di n a v ig az io 
ne. L e  nostre n a v i hanno trasp o r
ta to  ne l 1955 4.831.000 p assaggeri. 
m entre ne l 1938, su '85 lin e e  fu ron o  
trasp o rtati 174.700 p a sseggeri. Q ue

ste c ifre  ind icano anche quanto si 
sta sv ilu p p ato , nel d opogu erra , il 
turism o..

*
E n tro  il 1957 —  fra  un anno dun

que —  1®  flo tta  co stie ra  a v rà  a ltre  
8 u n ì là. C iò  s ig n ifica  ohe nel p ros
sim o anno nelle  acque d e ll ’A d ria 
tico  n avigh eran n o  86 n a v i p e r  30.593 
tonnellate di stozza, con una cap a
c ità  di 33.176  posti e 1.242 cab in e 
letto.

*
N el dop o gu erra  so.no s ta li  rico 

stru iti p er  1 80 p e r  ceraio g li im
p ian ti p o rtu a li ju g o slav i. M ettendo 
a con fron to  le  cap ac i à d e i 5 m ag
g iori p o rti nel 1938 e nel 1954 ab
biam o r ile va n ti difflsirenze. P rim a  
avevam o  11.748  m e tri di m oli o p e
ra t iv i, o ggi n e d isponiam o di 9.673. 
In  costruzione Sono an co ra  670 m e
t r i  di r iv e  é b iso gn a r in n o varn e  
1.450 (metri. L a  g u erra  ha d istru t
to  m otti m agazzin i, Aincora non ab
biam o raggiun to  Al num ero  d e lle  
gru  esisten ti p rim a  d a lla  gu erra . 
L a  lo tta  picT la r icostru zion e, in que
sito settore , è tiuittora in  corso. E p 
p u re , nohoatian e  tu tto , m en tre  ne) 
1938 nei nostri p o rti (com preso F iu 
m e) s i reg istrò  un carico , scarico  c 
tran sito  di c irc a  2.600.000 to n n ella
te d ì m erce, nel 1955 l'in d ice  è  sa
lito  a  4.400.000 tonnellate. In te res
sante è so l lo lineare il fa tto  che nel 
1938 il p orto  d i F iu m e regnltrò
700.000 ton nellate  di m arce in a r r i
v o  e p arten za , m en tre  nel 1955 ne 
ha re g istra to  3.500.000.

G . S .



LA CONFERENZA COMUNALE DELLA LEGA DEI COMUNISTI

VERSO IL CONSOLIDAMENTO 
d e l  c o o p e r a t iv i s m o  b u ie s e

B U IE  —  m arzo. L a  p a rte  p rep on
d eran te  dei la v o r i  a lla  con ferenza 
com unale d e lla  L e g a  dei com unisti 
d i B u ie , svo lta s i recen tem ente, è 
stata  d ed icata  ai p ro b lem i d e ll ’a 
grico ltu ra . C osa lo g ica , se s i con si
d era  che l ’a g r ico ltu ra  rap p resen ta  
il ram o p iù  im p o rtan te  d e ll ’econo
m ia bu iese , con u na partecip az io n e  
d e i 77,1 p er  cento a l redd ito  com 
p le ss ivo  del com une. S iccom e nel 
nostro  sistem a soc ia le  non è con
cep ib ile  il p ro gresso  d e ll ’a g r ico l
tu ra  solo a ttra v e rso  lo svilu p p o  
d e lle  econom ie ag rico le  in d iv id u a 
li, senza la  g ra d u a le  introduzione 
d i qu ei rap p o rti e d i qu ei m etodi 
d i la v o ro  che sono in arm o n ia  con 
il r im an en te  sv ilu p p o  socia le , una 
p a rt ic o la re  attenzione è  s ta ta  d e
d icata  a lle  a t t iv ità  e  a l ruo lo  d e lle  
coo p erative  a g rico le  che ra p p re se n 
tano, p er  o ra , l ’u n ica  v ia  e l ’u n ica  
fo rm a  p er  u n a  g ra d u a le  in tro d u 
zione d e i ra p p o rti so c ia list i n e ll’a 
grico ltu ra .

L e  coo p erative  a g rico le  d e l C o
m une d i B u ie , p u r ded ican dosi ne l 
p assato  q u asi esc lu sivam en te  a l 
com m ercio  han no u gu alm en te ra p 
presen tato  u n a  b ase  so c ia lista  n e l
le  cam p agne, m en tre  la  costruzione 
h a  com inciato  a  sv ilu p p a rs i più 
ta rd i, in  segu ito  a lle  d ecision i d e l
l ’U n ione S o c ia lis ta , che h a  im p res
so a  tutto il m ovim ento  coo p erati
v istico  ju g o sla v o  un orien tam en to  
m arcatam en te  p ro d u ttiv istico , più  
v ic in o  e m aggiorm en te sentito  d a l
la  m assa  contadina.

Seguen d o  questo  ind irizzo , uno 
d ei p rim i com piti che le  coop era
t iv e  b u iesi hanno dovuto  a ffro n ta re  
e ra  q u ello  d e lla  m eccanizzazione 
del p rocesso  p ro d u ttivo  n e ll’a g r i
co ltu ra . T a le  com pito v e n iv a  im po
sto d a lla  situazion e d el vecch io  
p arco  d i m acch in e ag rico le , orm ai i- 
n u tilizz ab ile , ap p arten en te  a g li ex  
la tifo n d isti. O ggi la  situazion e, con
sisten te  in  se i tra tto ri ed a ltre tta n 
te tre b b ia tr ic i, è an co ra  p re c a r ia  
p er  cui si è proced uto  a l l ’acqu isto  
d i a ltr i  se i tra tto ri con i q u a li si 
co p rirà  il fabb isogno. M a p iù  che 
n e ll’ in troduzione m ateria le , o m e
g lio  ne l rin n o vo  d e lle  m acch in e a-

I primi turisti
A B B A Z IA  —  Pei- la  fin e  del m e

se è  atteso  l ’a r r iv o  di un p rim o  
grup po  di tu r is t i  s tra n ie r i. G iun ge
rann o  d a lla  G e rm a n ia  O ccid entale , 
d a l l ’A u str ia  e d a lla  S v iz z e ra . L a  
stag ione tu r istica  su lla  R iv ie r a  del 
Q u a m e ro  v ie n e  così in au g u rata  con 
n o tevo le  an tic ip o  in  con fron to  a g li 
anni p reced en ti.

g rico le , i m eriti m ag g io ri d e lle  co
o p erative  consistono n e ll ’opera di 
p ro p agan d a s v o lta  e tesa  a  fa r  sen 
tire  v iv o  i l  b isogno d elle  m acchine 
a g rico le  anche a  q u ella  p a rte  dei 
con tad in i m edi e p o v e ri che, lib e r i 
da l colonato, ne av e va n o  fatto  
scarso  o nessun uso ne l passato  a 
cau sa  d e lle  lo ro  m ed iocri condizio
ni fin a n z iarie .

Qui però  si ferm a n o  i m eriti d e l
le  coo p erative  a g rico le  d i tipo g e
n era le . t ia loro  in iz ia tiv a  non è an 
d ata  p iù  in là  d e l se rv iz io  tecnico 
a d isposizione d eg li ag rico lto ri, s a l
vo la  costituzione d i q u alch e  eco
nom ia a g rico la , attorn o  a lia  quale , 
però , le  d irezion i coo p erativ istich e  
non hanno saputo a c cen trare  l ’in 
teressam en to  fa ttiv o  ed e ffic a c e  dei 
p ro p ri a ssocia ti. E ’ v e ro  che le  se i 
coo p erative  d el com une d i B u ie  s i 
sono tro va te  d in anzi a d iffico ltà  
o b iettive  rap p re se n ta te  da un cu
m ulo non in d iffe re n te  di te rre , ap 
p a rten en ti ag li optanti che, venuto  
a cad ere  su lle  lo ro  sp a lle  in un 
la sso  troppo b re v e  di tem po, ha 
r ich iesto  u n ’ in fin ità  d i la v o ro  p ra 
tico, im pedendo ogni cu ra  p er  i 
p ro b lem i di ca ra tte re  g e n e ra le  ed 
organ izzativo .

M a p ro p rio  q u esta  te rra , che f i 
no ad  oggi h a  fun zion ato  da d istu r
bo a lla  no rm ale  a t t iv ità  coo p erati
v istica , con la  conclusione d e ll’e
m igrazion e p o trà  ra p p re se n ta re  la  
base p er  una p iù  ra p id a  soluzione 
d e lle  q u estion i di p rin cip io  n e ll’a 
g r ic o ltu ra  d e l B u iese . E ’ noto co
m e u n a d e lie  cause p rin c ip a li che 
im pediscono l ’in troduzione d i m i
sure  agro tecn ich e  su  v a sta  sca la  
n e lla  n o stra  a g rico ltu ra , s ia  ra p p re 
sen tata  d a llo  spezzettam ento d e lla  
p ro p rie tà  fo n d iaria . Con u n ’oppor
tuna p o litica  di r id istrib u zio n e  d e lla  
p ro p rie tà  si p otreb b ero  c re a re  com 
p lessi u n ici a  costante a v v ic e n d a 
m ento d e lle  co ltu re  e a p e rti a  tutte 
le  m isu re  p re v is te  d a lla  m oderna 

" ag rico ltu ra .
O ltre a ciò q u esti com plessi con 

una ad atta  p o litica  d i p rem iazione, 
che d o vreb b e  essere  d ec isa  d agli 
stessi cooperatori, p otreb b ero  ra p 
p re se n ta re  un centro  d ’attrazion e 
per quei con tad in i che oggi sono 
a l di fu o ri del m ovim ento  coo p era
tiv istico . E  non sono pochi, se  con
sid eriam o  che a lla  co o p erativ a  di 
B u ie  è associa to  il 30 p er  cento 
d eg li a g rico lto ri, a  q u e lla  d i V e rte 
il 26 % , a  q u e lla  di G r is ig n a n a  il 
32 %  e in fin e  a q u e lla  d i P o rto le  
neglio  il 35 % , a q u e lla  di M om iano 
il 27 % . E ’ n a tu ra le  che o ltre  a 
qu esti com plessi, d o vreb b e  esiste re  
u na più  o cu lata  p o litica  e dei p rez-

M aesto sità  d e lla  rocca di Socerb

DOVUTI Al GIOVANI
i successi alla «Delanglade»

C A P O D IS T R IA , 8. m arzo. — C ’è 
n e lla  p rim a  p a g in a  di questo  nu 
m ero  del nostro  g io rn a le  un a r t i
colo n e l qu ale  vengono r ip o rta te  
le  p a ro le  del com pagno K a rd e lj 
su lla  g ioven tù . C he queste p aro le  
siano  g iuste  ne abbiam o avu to  
ch ia ra  con ferm a oggi a l co n serv i- 
fico  cap o d istrian o  «De Lan g lad e»  
che, prim o co lle ttivo  nel d istretto  
cap o d istrian o , h a  proced uto  a lle  
e lez io n i del p ro p rio  con siglio  ope
ra io . L e  dom ande che ci siam o 

posti p er  c h ia rire  in  q u alch e m o
do le  cau se  dei cosp icu i r isu lta ti 
o ttenu ti da qu esto  co lle ttivo  n e lle  
due recen ti an n ate  hanno avu to  la  
p iù  lo g ica  e n a tu ra le  r isp o sta  n e l
l ’en tu siasm o g io v a n ile  che anim a 
d ir ig e n ti e m aestran ze.

I l  con tab ile  V ra n  è l ’u n ica  p e r
son a che fr a  un cen tin aio  e p assa  
d i d ipen d en ti dà l ’ im p ressio n e  di 
essere  un p a d re  tra  una n id ia ta  di 
f ig li ,  e  pòi, sa lv o  u n  o p era io  e  due 
o tre  o p era ie , tutto i l  resto , d ire t
to re  S a n tin  com preso , ap p artien e  
a lla  g io v an e  gen erazion e. S i  com 
p ren d e  com e, vo len s nolens, anche 
i l  con sig lio  op era io  ed i l  com itato  
d i gestione siano  com posti da p e r
sone che non o ltrep a ssan o  i l  q u a r
to d i secolo. Q ui i l  m otto d i K a r 
d e lj «posto a i g iovan i»  è stato  a t
tu ato  in  pieno. E  T in esp erien za  
g io v a n ile , am m ettend o che esista , 
è s ta ta  eg reg iam en te  so p p erita  da 
q u e ll’en tu siasm o e sp irito  d ’in iz ia 
tiv a , c a ra tte r is t ic i p e r  i  g io van i 
che hanno uno scopo ed un ideale.

Q uanto a  d isc ip lin a  e se rie tà  con 
la  q u a le  concepiscono i l  la vo ro , 
l ’o rgan izzaz ion e az ien d a le  e tutto 
q u e l com plesso  d i p ro b lem i in e
re n ti i l  fun zion am en to  d e lla  fa b 
b rica , q u esti g io v a n i possono d a re  
d e i p u n ti a  m olti c o lle tt iv i d i la 
v o ro  com posti da p erson e con de
cenn i d i se rv iz io . D a l ta vo lo  d e lla  
p resid en z a  d e i la v o r i, d u ran te  la  
d iscu ssione, s ’e ra  alzato  un g io v a 
ne, q u asi ragazzo  an co ra , che ha 
so lle v a to  il nostro  stu p o re quando 
ci h an no  detto  tra tta rs i d el capo
tecn ico  e an co ra  d i p iù  quando lo 
abb iam o sentito  p a r la re  con la  
com petenza e la  serietà di un uom o 
anziano dei macchinari, ammortiz
zati per il 75 e oltre per cento, e

d e lla  cu ra  che ogni o p era ia  deve 
a v e re  pep g li stessi, se  s i v u o le  che 
la  fa b b ric a  continu i con im m utato 
p ro g resso  il suo la vo ro , senza do
v e r  b u ssare  a llo  tasch e d e lla  co l
le ttiv ità  p e r  n u o vi e cosp icu i in v e 
stim en ti, tra  l ’a ltro , a nostro  p a 
re re , n e cessari.

A ltre  ragazze  e g iovan i hanno, 
con a ltre tta n ta  se rie tà , discusso  
d e lle  norm e d i la vo ro , in  fa se  di 
ap plicazone n e lla  fa b b rica . E  l ’e le 
v a ta  coscienza s i m a n ife s ta v a  nel 
fa tto  che non la m en tavan o , com e 
spesso succede in a ltr i  co lle ttiv i, 
che n e lle  fa b b rich e  con so re lle  di 
Iso la  le  norm e di la v o ro  sono di 
g ra n  lu n g a  in fe rio ri. A n zi ab b ia 
m o sentito  p a r la re  con un  certo  
o rgo glio , a l qu ale  non m an cava  

n e ’ sp irito  em u la tivo  n e ’ pun tig lio , 
di 14 scato le  a l l ’A m p elea  e d i 2 1 
a lla  «De L an g lad e» , di 25 m ilio n i 
di u tile  c rea ti da poco p iù  d i 100 
o p era i a l la  «De L an g lad e»  e dei 
75 m ilio n i c re a ti da 700 o p era i e 
d a lle  m acch in e n u ove d e ll’A m p elea .

M a il p u n tig lio , che è stato  in 
p a rte  il m otore dei r isu lta ti r a g 
g iun ti, s i è m an ifestato  sop rattuto  
ne i con fron ti di coloro  che hanno 
abban donato  la  fa b b rica , em ig ran 
do o ltre  con fine. E  q u esti em ig rati 
non sono stati pochi. Q uasi l ’o ttan
ta  p e r  cento dei d ip en d en ti h a  ab 
bandonato, en tro  un b re v e  period o 
d i tem po, la  fa b b rica . E ss i po i non 
hanno m ancato , ta lv o lta , d i d e r i
dere , le  n u ove g io v a n i fo rze  che 
v e n iva n o  a  so stitu ir li. E d  a v v ie n e  
o ggi che, incon tran d o  q u alch e  ex  
d ipen den te a  T rieste , q u esti chiede 
se la  fa b b ric a  la v o ra  an co ra . D ue
centocin qu an tad u e to n n ellate  di 
co n servati, prod otti n e l 1955, una 
d e lle  m assim e produzion i ra g g iu n 
te d a lla  fa b b rica , è la  r isp o sta  m i
g lio re  a i  p ii d es id e ri di queste 
person e. E  i g io van i non hanno 
m ancato  di r ile v a r lo .

I l  nu ovo  con sig lio  op era io  che 
a lla  D e L a n g la d e  s i è vo lu to  e le g 
g e re  oggi, p e r  ab b in a re  questo 
sp iccato  atto d e lla  n o stra  v ita  po
litico -so c ia le  a lla  G io rn a ta  d e lle  
donne, che fo rm an o  la  g ro ssa  p a rte  
d e l co lle ttivo , h a d inanzi com piti 
non indifferenti.

M B .

zi e d egli acq u isti di prodotti a g r i
coli, com e anche un rifo rn im en to  
più  tem p estivo  d eg li agrico liferi con 
le m erci n e cessarie  a llo  svilu p p o  
d e ll’a g rico ltu ra . So lo  attuando una 
sim ile  po litica , la  C an tin a  So c ia le , 
unica coo p erativa  del Com une, è 
r iu sc ita  a  p o rtare  a  o ltre  500 il nu
m ero dei p ro p ri associati.

In fin e  ne l Com une di B u ie  fu n 
zionano due co p era tive  di produ
zione: la  «Prim o M aggio» e q u ella  
di K ra š ic a . R id otte  di poco dopo la 
rio rgan izzazion e, hanno continuato 
a fu n zio n are  in lin e a  dì m assim a 
ab b astan za bene. R iten iam o  che a l
la  con ferenza avre b b e ro  m eritato  
m aggiore  attenzione, po iché con un 
buon la v o ro  dei com unisti, esse  po
treb b ero  in g ra n d irs i e con so lid arsi 
m aggiorm ente.

Il d u e tto  "V ino E xp ort,, - " Is tr a  V in o ,

Prossim a la  fusione 
delle d u e  im prese
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L a  qu iete dei tram on ti ad ria tìc i è stata  spesso tu rb ata  d a lle  fu r ie  di 
questo insolito  invern o

P O L A , 3 m arzo  — L a  fusione in 
una sola im presa com m erciale del
la «V in oexport»  di U m ago ed «Istra- 
v ino» di F iu m e è u n a  p ro p o ste  a- 
vairezate dia tem po, p e r  in iz ia tiva  
d e ll’U nione d is tre ttu a le  d e lle  coope
ra tiv e  a g rico le  d e ll 'Is t r ia  e  soste

n u t a  d a l Comitarbo P o p o la re  D istret
tuale stesso. L e  rag ion i d e lla  propo
sta di fu sio n e  sano g iu stifica te  p er  
v a r i  m o tiv i ohe a  suo tem p o ab
biam o esposto ; tendono a l la  c rea
zione di u n a  so lid a  im p resa  p er  
l ’acquisto, l ’e lab orazio n e, la  tip izza
zione ed esportazione dei v in i  i- 
stria n i, sanando p a lio  stesso  tem po 
c e rte  dannose r iv a lità  e s le a li  con
correnze .nel nostro te rr ito rio  e  su l
lo  stesso  m ercato  estero , u n ifica n 
do le  cap ac ità  p ro d u ttive  ed i qu a
dri d irigen ti.

V enute a conostìsnza d e lla  propo

INTERESSI L0CALISTICI MINACCIANO 
DI ELIMINARE IL VIVAIO Dl CELEGA

L ’esistenza del v iv a io  di C elega, 
del qu ale  abbiam o avu to  occasione 
d i p a r la re  a ltre  vo lte , è m essa in 
fo rse  da un progetto  che vorreb b e  
c re a re  un v iv a io  cen tra le  p er  IT- 
s tr ia  in te ra  a P isin o .

P rim a  di esam in a re  questo  p ro 
getto, che su sc ita  non poche p e r
p lessità , sa rà  bene d ire  cosa di p re 
ciso rap p resen ta  il v iv a io  d i C e le 
ga. Esso  ven n e ap erto  già p rim a 
d e lla  g u e rra  coi preciso  com pito di 
fo rn ire  i r in n o v i a llo  sv ilu p p o  d el
la  v it ico ltu ra . E r a  a llo ra  un ente 
p a ra sta ta le  a l quale  v en iva n o  ac
cord ati n o tevo li m ezzi fin a n z iari.

Dopo la  lib eraz ion e  il v iv a io  di 
C elega venn e potenziato  e si r iv e 
lò vera m en te  u tile  a g li agrico ltori. 
In  qu esti u ltim i tem pi, tu ttav ia , 
com inciarono a  c irco la re  voci di 
d isap p ro vazion e  non ben precisate . 
O ra, è p o ssib ile  che g li ad detti al 
v a v a io  non sem p re  siano  a l l ’a ltez
za del loro  com pito ed anzi è ce r
to che hanno avu to  una pessim a 
id ea  quando si sono assu n ti la  con
duzione d i certe  te rre  abbondona- 
te d a g li optanti. In fa tti il v iv a io  si 
è così trasfo rm ato  in azien d a a g r i
cola, trascu ran d o  di conseguenza 
la  funzione cui era  sp ec ifica tam en 
te destinato.

M a tutto ciò può m ettere  in d i
scu ssione il m odo col qu ale  i l  v i 
v a io  è condotto e non l ’u tilità  d e l
lo stesso. I  contad in i d el B u ie se  e 
d i a ltre  lo c a lità  non h an no d if f i 
coltà ad  am m ettere  che l ’operato

del v iv a io  è stato  prezioso p er la  
v it icu ltu ra .

In o ltre  il v iv a io , stando a una 
proposta d e lla  stazione a g rico la  di 
B u ie , e ra  destinato  ad ab b racciare  
a ltre  cu lture . In  consid erazione

Cento anni di vita
P O L A . I l C an tie re  S co g lio  O liv i 

si ap p resta  a fe ste g g ia re  i l  100-es.i- 
mo a n n ive rsa r io  d e lla  sua esistenza 
con tu tta  una serie  d i v itto rie  dii 
la vo ro . V erso  la; fidila dell'aiiino do
v re b b e  essere  u ltim ato  il p rim o  dei 
tre  grand i m otori Dies'el da 5700 
H P, in  costruzione p resso  l ’appo
sito re p a rto  d el C an tiere . Q uesti 
m otori d i tipo  tu rb o-so ffia n te  si 
fa b b rica n o  p e r  la  p rim a  vo lta  in 
Ju g o s la v ia . Sa ran n o  m ontati due 
su i tram p er d i  10.000 ton nellate  
attualm ente in »trazione ai C an
tie r i d i P o la  e  uno su lla  terza  mo
to n ave  eia 10 M ila tonnellate co
stru ita  d a i C a c i .« r i  Sp -datin i. In  
cooperazionia con questi can tie r i si 
stanno costruendo i  m otori «A lfa», 
p a rtico larm en te  ad atti p er  p esch e
recc i. In  costruzione sono pu re 
quattro  m otori di m inore c ilin d rata  
da 450 H P, che v erran n o  in sta lla ti 
su u n ità  di p icco lo  cabotaggio . A  
fin e  giugno v e r r à  v a ra ta  la  prim a 
u n ità  di 10  m ila  to n n ellate  fa b b ri
cata  a llo  Sco g lio  O liv i dopo la  l i
berazion e. U na su a  g em ella  scen
d erà  in  m a re  nel prossim o dicem 
bre.

del fa tto  che questo  r ig id o  in vern o  
h a notevo lm ente dann eggiato  gli 
u liv i  (ed è la  te rza  v o lta  che a c ca 
de, dopo il 1929 e il 1947) e ra  stato 
sugg erito  a i com uni di B u ie , U m a
go e C ittan o va  d i p re v e d e re  nel 
b ilan cio  1956 la  sp esa  p er d otare  
il v iv a io  d i C elega  di 900 m ila  r in 
novi, cioè 300 m ila  p er  com une. 
L ’idea a v e v a  incon trato  in  lin e a  di 
m assim a l ’ap p rovazio n e dei tre  co
m uni e sem b ra va  così che il v iv a io  
avre b b e  giocato in fu tu ro  un ru o 
lo an co ra  più  im portan te  n e ll’eco
nom ia a g rico la  d e lla  zona.

P o i è ven u ta  da p a rte  d eg li o r
gan i d istre ttu a li d i P o la  l ’id ea  di 
un v iv a io  cen tra le  a  P is in o : q u a l
cosa dunque com e un fu lm in e  a 
c ie l sereno. O ra s i fa  notare , an 
che in am bien ti com petenti, che s i
m ile  id ea  ha d eg li asp etti assurd i. 
In fa tti P is in o  p er  la  n a tu ra  delle  
sue cu lture , g ià  in p a rte  di c lim a 
continentale, non può ra p p re se n 
ta re  a lcu n a au to rità  in fa tto  di v i 
tic u ltu ra  ed u liv ic u ltu ra , alm eno 
com e sono condotte in q u esta  p a rte  
d e ll’ Istria .

A ltre  con sid eraz ion i u gualm en te 
im p o rtan ti fan n o  sca rta re  l ’ id ea  di 
un v iv a io  cen tra le  a  P isin o . A n z i
tutto i con tad in i d el B u ie se  e d e lie  
a ltre  lo c a lità  v ic in e  sono troppo 
ab itu ati a  se rv ir s i  d e ll ’opera del 
v iv a io  d i C e leg a  p er  accetta rn e  
tran q u illam en te  l ’e lim inazione. C ’è 
poi, ab b astan za  u rgen te , Il p ro b le 
m a d eg li o live ti co lp iti d a l gelo . 
L e  m isu re  vo lte  a r ip a ra re  a i dan-

IL METODO D'INSEGNAMENTO
VEBRA' TOTALMENTE CAMBIATO
I voti non avranno regione d’esistere - Buoni i risultati 
di un primo esperimento fatto in una scuola di Fasana

In  tutto  i l  D istre tto  d i P o la  esi
stono 240 scuole, e cioè 80 e lem en
ta ri, 102 s'eienniali, 37 o t ’.en n ali «A», 
18  o tten a li «B» e 3 g inn asi, freq u en 
tate in  tutto d a  22.127 a lun n i. In 
esse in segnano  623 m ae stri, 93 inse
gn an ti e 43 p ro fe sso ri: in  m ed ia  uno 
p e r  ogni tre n ta  sco la ri. L a  socie
tà h a d evo lu to  lo scorso an no  p er  
le  scuole 205 m ilio n i di d in ari, ov
v e ro  o ltre  10.000 d in a ri p e r  alunno. 
L o  sfo rz o  p e r  a ss icu ra re  u n ’istruzio- 
nla quanto  m ig lio re  ‘a lia  g iovan e 
gen erazion e, è ev id en te, M a esso 
non dà i fru tt i  vo lu ti, che tu tti si 
au gu rano , p erch è  q u ello  che non 
v a  è i l  sistem a d ’insegnam ento.

E  questo, p e r  l ’ap pu nto , è  stato  
l ’argom ento d i una p ro ficu a  ed  in
teressante  con su ltazione che s i  è  
svo lta  a P a la  |e/d h a rad u nato  c irca  
250 tra  in segn an ti e la v o ra to r i cu l
tu ra li di tutto il d istretto . U n a re 
lazione p a rt ic o la re g g ia ta  ed una 
trén tin a  di in terven ti tutti m ante
n u tisi ad u n  liv e llo  d i m olto  su
p e r io r i a lla  m ed ia , hanno perm es
so d i  ch iud ere  i la v o r i, d urante due 
g iorn i, con  u n  b ilan cio  assolutam en
te p o sitivo . Innanzitutto  g li inse
gnanti is tr ia n i s i sono a v u ti quel 
ricionoscim ento che m eritan o  p e r  i 
successi con segu iti n e lla  lod evo le  
intenzione d i tra d u rre  in v ita , sie 
non i l  nuovo  sistem a sco lastico , 
p e r  lo  m eno a lcu n e  fo rm e m olto 
p ro g re ss iv e  che lo  p recorron o  e che 
n e  saran n o  com prese.

U n riconoscim ento  tanto p iù  v a 
lido  e lu sin gh iero , in  quanto esp res
so  d a  com pagni che seguono questo 
m ovim ento  p e r  la  r ifo rm a  sco lasti
ca  nel q u ad ro  g en era le  di tu tta  la  
R ep u b b lica : i l  com pagno Iv a n  L eko, 
d irettore  d e ll ’Istitu to  rep u b b lican o  
p e r  il p ro gresso  deH ’msleignamento, 
e  la  com pagn a D a n ica  N ola , m em 
b ro  d e lla  com m issione fe d e ra le  p er  
la  r ifo rm a  d e lla  scuola. Q uest’u lti- 
m a h a  d etto  p u re , senza scendere 
nlei p a rt ic o la r i tu ttav ia , com e do
v re b b e  p re se n ta rsi la  n u o va  scuola 
o tten n ale  che, p e r  i l  m om ento tu tti 
d esid eran o  m a su lla  qu ale  nessuno 
h a  d e lle  id ee  b en  ch ia re  in  propo
sito.

L a  n u o va  scu o la  d o vreb b e  p a rt i
re  d a l p r in c ip io  ch e  l ’educazione 
delTindiviiduo, d e l fu tu ro  m em bro 
d e lla  società , d e l l ’uom o d i dom ani, 
è u n  c.om pito iche non p u ò  essere

Incendio a Črni Kal
C A P O D IS T R IA  —  U n  incend io  è 

scopp iato  n e l tard o  p o m erig g io  di 
v e n e rd ì n e lle  campagnlei tra  le  k>- 
ca ltà  d i C e m o tič i e L o k a  ne p re s
si di Orni K a l. L ’incend io  si è este
so su una su p e rfic ie  d i due e tta r i 
e m ezzo di terren o  in p a rte 1 boschi
vo. I l  p ronto  in te rv e n to  dei v ig ili  
del fuoco  d i C ap o d istria , co ad iu va
t i  d a lle  popolazion i lo ca li h a  im
ped ito  ì ’u lte r io re  d ila g a rsi d e lle  
fiam m e.

scisso  in  un determ in ato  num ero  di 
m aterie  la  q u a li com portano di 
conseguenza dei g iud izi p a rz ia li  che 

'n o n  tengono conto  d e lla  su a  p erso
n a lità  ne l suo com plesso. L e  m ate
rie , p erc iò , com e sono fin o ra , v e r 
reb b ero  a  scom parine e  sareb b ero  
so stitu ite  da grup p i d i m aterie  
strettam en te  connessi tra  loro  e fa 
reb b ero  p a rte  d e ll’educazione gene
ra le , dlelFediucazione fis ico -san ita
r ia , deH’educiazione estetica , d e ll ’e
ducazione tecn ica , com e, p e r  l ’ap 
punto, sa re b b e ro  d enom inati questi 
grup pi. I p ro gra m m i sco lastic i, di 
conseguenza, v e rre b b e ro  m o d ifica ti 
ed a d eg u a ti a l p rin c ip io  su esposto. 
E  le  a tten u a li, che d o vreb b ero  assi
cu rare  u n ’istruzione b a s ila re , anche 
se non com plete nel siens’o  accade
m ico d e lla  p a ro la , non tanto à  co
lo ro  che continuano le  scuole  q u an
to ag li sco lari che prom ossi d a ll ’ot
ta va  v an n o  ad occu parsi n e ll ’econo
m ia, v e rre b b e ro  con sid erate  un  tu t
to unico. N on otto grad in i chle b i
sogna su p era re  facendo attenzione 
a non in ciam p are  n e g li «uni», m a 
un period o, d a i 7 a i 15  anni, d u ran 
te  il qu ale  c i s i p re p a ra  ad  a ffro n 
ta re  la  v ita , a  conoscerla, a p a rte c i
p a rv i.

I v o t i, logicam ente, con un p ro 
gram m a così im postato non a v re b 
b ero  nem m eno ragion e d ’esistere . 
E  c ’è  b isogno che continuino  a  v i 
v e re ?  N e d u b itiam o fortem en te. E  
p e r  d im o strarlo  accam piam o il ca
so deH’otten n ale  d i Fas’ama, dove 
l ’uno, i d u e, il tre  e  così v ia , sono 
stati posti ad  acta , a  tito lo  sp eri
m en tale, e  n e è  r is u lta ta  una p e r
cen tu ale  d i «insu fficienze» —  se
condo il vecch io  sistem a —  che è 
m in o re  d e lla  m età d i q u e lla  m ed ia  
d istrettua le . E  non è tu tto : g li sco
la r i sono r iu sc it i a  c a p ire  che la  
scuola non è  uno sp au racch io , che 
la  m a e stra  non è  stata p o sta  in 
c a tte d ra  p e r  fa r l i  stu d iare  ed  ap- 
p io p p p are  «uni» a  d estra  e  a  sin i
stra , ch e  se im p a ra v a n o  lo  fa cevan o  
p e r  sè  e p iù  avre b b e ro  saputo m e
g lio  sareb b e  stato  p e r  lo ro. L ’inse
gnante a  F a sa n a  è  r iu sc ita  a  stab i
lire  dei rap p o rti b a sa ti su lla  asso
lu ta  fid u c ia  rec ip ro ca , tra  le i e gli 
a lun n i, ai q u a li legg e d i v o lta  in 
v o lta  i  g iud izi sc r itt i  òhe dà lo ro  in
vece  dei v o t i d ’un tem po.

S i  cap isce  che un ta le  sistem a 
d ’insegnam ento  com p o rterà  due pro
blem i m olto  grossi, che b iso gn erà  
r iso lv e re  con en e rg ia  e  p rontezza: 
in tan to  b iso gn erà  r id u rre  i pro
gram m i, c ioè  s fro n d a r li d el sup er
flu o  che esiste  ed abbonda. A  que
sto c i p en serà  la  r ifo rm a , di cui s ’è 
accennato p r im a, che s ta  o rm ai m a
tu rand o  e che, p ro b ab ilm en te , non 
v e rrà  in trodotta  con un decreto  di 
punto in  b ianco , p erch è  in alcune 
scuole essa è  g ià  com inciate; ad en
tra re , se non com pletam ente, p e r  
lo m eno in a lcu n i suoi aspetti. 1 1  
saoondo problema è quello degli in

segn an ti: p e r  fa r  fro n te  a g li  im pe
gni che im p o rrà  lo ro  la  n u o va  scuo
la , i m ae stri d o vra n n o  essere  ben 
p iù  p re p a ra t i e  cap ac i di quanto 
non Io con sen ta l ’a ttu a le  grado  di 
sv ilu p p o  d e lle  v a r ie  scuole m ag i
stra li. In  re lazio n e a  ciò è stata 
v e n t ila ta  la  p rop oste  d i co stitu ire  
u n ’A ccad em ia  m ag istra le  ch e  a v re b 
be sop rattu tto  c a ra tte re  d i p erfez io 
nam ento d eg li a ttu a li q u ad ri inse
gnanti. P e r  o ra  essa  d ovreb b e du
r a r e  due anni, in  segu ito  la  s’ua 
d u rata  p otreb b e sa lire  a  tre , e 
forsie a  q u a ttro  a n n i, se  lo rich ied e
reb b e  la  situazion e che si v e rre b b e  
a c re a re  a llo ra  n e lle  o ttennali.

In fin e , ci sa reb b e  un a ltro  p ro 
b lem a sp e c ifico  p e r  lT str ia : qu el
lo d e lla  esistenza di scuole «nane», 
con p o ch e  c la s s i e p och i a l lie v i  che 
im pegnano un fo rte  num ero  di m ae
str i senza so v e rch i r isu lta ti. P ed a
gogicam ente e  psico lo gicam en te , in 
fa tti, è  stato assod ato  che il m ig lio r  
successo s i  o ttien e  n e ll ’inségnam en- 
to quando n e lle  c la ssi v i  sono in 
m ed ia  tren ta  alunni;. P erc iò  s i tra t
te reb b e  d i isciogiilsre a lcune d i que
ste Scuole ed in v ia rn e  g li a lunni 
in a ltre , v ic in e .

Alila con su ltazione sum m enzionata 
è stato  detto  che lT str ia , nel m o
v im en to  p e r  la  scuola n u o va  occu
p a  uno dei p r im i posti in; C ro azia , 
e  la  d iscu ssione che. s i  è sv ilu p p a 
ta n e i d u e  g iorn i d e i la v o r i  s ta  a 
testim o n iare  che con tin u erà  ad  es
sere  in p rim a lin ea  p u re  in  a v v e n ire .

ni vann o  p re se  p rin c ip alm e n te  «in 
loco», e p ertan to  il v iv a io  di C e le 
ga può e sse re  vera m en te  utile . .

E ’ v e ro  che da q u alch e p a rte  si 
è p rop en si a  con sid erare  la  co ltu ra  
d e ll’u livo  im p ro d u ttiva  o com unque 
non red d itiz ia  com e le  a ltre , m a 
queste sono con sid eraz ion i fu o ri 
posto e ta li ap p aion o  a p rim a  v ista  
anche a l l ’u ltim o  p ro fan o . L à  dove 
l ’u livo  è ben curato  r ip a g a  a su f
fic ien za  la  fa tica .

N ostro  p a rere  è che in gioco ci 
siano  in teress i lo ca iis tic i p iù  o m e
no cam m u ffati. E  questo  com plica 
an cora di più  la  situazion e. Non 
è in fa tti con cep ib ile  che in seno a 
un nostro  d istretto  p reva lg o n o  q u e
sti o q u eg li in teressi a danno d e l
l ’econom ia gen era le . P ertan to  l ’u 
n ica  cosa da fa re  è im p ed ire  che 
qu esti in teressi p a rt ic o la r istic i ab 
biano la  m eglio .

ASSEMBLEE 
DELLE COOPERATIVE

H a avu to  luogo  a lla  fin e  dello  
scorso m ese l ’assem b lea  an n u ale  
d e lla  co o p erativa  a g rico la  d ì la v o 
ro «Iskra» di D aila . R isp etto  a l
l ’anno scorso, la  co o p erativ a  ha 
aum entato  notevo lm ente i m ezzi 
m eccan ici di la v o ro  e la  te r ra  a 
d isposizione assum endosi la  con
duzione dei p od eri abbandonati 
d a g li optanti. Sen za  q u esta  coope
ra t iv a  il p ro b lem a d e lle  te r re  ab 
bandonate sareb b e  an co ra  insoluto

L ’u tile  lordo  d e lla  co o p erativ a  è 
stato  di 38 m ilion i di d in ari, dei 
q u a li 22 m ilion i sono stati d iv is i 
f r a  i m em b ri e il resto  assegnato  
ai v a r i  fond i, a lle  spese  e a l l ’am 
m ortam ento. L e  spese di prod u zio
ne sono scese  a l disotto  d e l 3 1  % .

P resen z iav an o  a l l ’assem b lea  d e lla  
« Iskra» a lcu n i tecn ic i d e lla  stazio 
ne a g r ico la  di B u ie  e un grup po  di 
a lun n i del g inn asio  accom p agn ati 
d a i r isp e ttiv i in segn an ti.

A n ch e la  coo p erativa , a g rico la  di 
la vo ro  d i B a b ic i h a  tenuto re ce n 
tem ente la  p ro p ria  assem b lea  a n 
nuale. Q uesta co o p erativ a  s i tro va  
ad  essere  in u na situazio n e m eno 
fe lic e  d e ll ’« Iskra» p e r  v a r i  m o tiv i, 
p rin c ip a lm e n te  p erch è  m olti suoi 
m em b ri —  in  segu ito  a l l ’ord in an za 
su lla  rio rgan izzazion e  d e lle  coope
ra t iv e  —  av e va n o  p re fe r ito  con d u r
re  la  te r ra  in proprio . O ra però  la  
coo p erativa  h a  potuto stab ilizzars i 
e n u o vi n u c le i fa m il ia r i  sono v e 
nu ti a  fa rn e  parte.

Il quarantasettenne Ivan Kliman di 
Pola, mentre stava riscuotendo la 
bolletta del consumo dell’energia elet
trica nella casa della signora Nerina 
Butković, intascò di nascosto un oro
logio marca «Mentor» del valore di 
dinari 7 mila. Accortasi del furto, la 
signora denunciò il fatto alla polizia 
che provvide all’Interrogatorio del 
Kliman. Questi, naturalmente, negò 
di aver visto l’orologio e, quando gli 
organi della milizia popolare lo pre
garono dì attendere un momento nel 
corridoio, corse in fretta a casa a na
scondere la refurtiva. La polizia si 
accorse della manovra e, messo alle 
strette il Kliman, riuscì ad ottenere 
la di lui confessione. Il Tribunale di 
Pola ha condannato l’imputato a tre 
mesi di prigione.

s ia  e elei m o tiv i d e lla  su g g erita  fu 
sione, le  due im prese s i sono tro va
te p erfe tta m en te  d ’accordo  di pro- 
aadiare a lla  rec ip ro ca  integrazione. 
R ich ieste  d i p resen tare  al C om ita
to P o p o la re  D istre ttu a le  di F o la  i 
p ro getti sul m odo .in cu i c iascun a 
d e lle  due im p rese  intende p roced e
re  a lla  fu sion e, s ia  ila «V in oexp ort»  
di U m ago che la  « Istrav in o»  di 
F iu m e sono giunte a  conclusion i 
q u asi iden tiche s u l l ’op.portuniità di 
r id u rre  l ’ap p arato  am m in istra tivo , 
di u n ifica re  i m ezzi di produzio
ne, o rg a n izzare  una com une rete  di 
stazion i d ’.amm asso, ecc. M a non si 
accordan o  pu d i un pu n to : la  sede 
d e ll’im presa. Dovi? sa rà  la  D irez io 
ne? A  F iu m e o  ad U m ago? E ’ cita
ta fo rm ate  u n a  com m issione com u
ne peir tro va re  un accordo in  m e
rito . Non si è  ottenuto n u lla : c ia 
scuno ha d ifeso  a d en ti Stretti la 
p ro p r ia  p osiz ione. L a  « Istravin o»  
v u o le  che la  D irezio n e resti a  F iu 
m e; la  «Vinioexporb) non v u o l sa
p ern e  d i tra s fe r irs i  da  U m ago. A 
chi d a re  rag ion e? C iascu n a  dolile 
p a rt i  m ette in cam po argom enta
zioni so lid e  p e r  d ifen d ere  la  p ro 
p r ia  ta s i. G li uni d icono che F iu m e 
è p iù  ad atta  ad osp itane la  sede 
d irez ion ale  da ta l'esisten za  del p o r
to (legg i: esportazione) e  d eg li im 
p ian ti p e r  la  fa b b rica z io n e  d e i «des
serts» p re sso  la  S taz io n e  fe r ro v ia 
r ia . G li a ltr i  (V in oex p o rt») dico
no che U m ago  si t ro v a  ne l centro  
d e l 'te rr ito rio  d i prod u zion e, h a  an
che il porto , p ossied e la  p iù  gran 
de e  m od ern a can tin a  v in ic o la  del
la  C ro az ia  (ca p a c ità  c irc a  500 v a 
goni di v in o ) e  p u ò  p a rte c ip a re  con 
b en efic io  a l  p icco lo  tra ffic o  d i con
fin e ; è  fa v o r ita  p o i d a l fa tto  che 
può a v e re  diitettie re la z io n i con le 
co o p erativ e  a g r ico le  d i la v o ro  p e r  
Tamm asBo d e ll ’u va  e del v ino.

I l  p ro b lem a è  stato  tra tta to  dal 
C o n sig lio  p e r  l ’econ om ia  d e l C PD  
di P o la  n e lla  r iu n io n e  del 22 c. m.

Il C o n sig lio , dopo una v a sta  d i
scussione h a fo rm u lato  una propo
sta  così: u n ific a re  le  dub im prese, 
s tab ilire  la  sede d irez io n a le  d e lla  
n u o va  .im presa ad U m ago ove  si 
tro v a  anche il re p a rto  produzione, 
m en tre  a  F iu m e a v re b b e  sedie il 
re p a rto  " com m erciale-esp ortazion e. 
C om unque anche q u esta  proposta  
non è  ,d e fin itiva . P e r  c h ia r ire  ie 
posiz ion i v e r r à  con vocata  u n a  r iu - 
n iotìe  f r a  i  ra p p re se n ta n ti dei Co
n ita t i  P o p o la ri D istre ttu a li di F iu 
m e e  d i P o la .

D a quan to  ab b iam o  potuto com 
p ren d ere , d a lle  d iscu ssio n i S vo ltes i 
a l  d i fu o ri d eg li o rg a n i cosiddetti 
u ffic ia li, in  p a rt ic o la re  fr a  i d iret
ti intarelslsafti (V in o ex p o rt e  Is tra v i-  
nio) c i  d à  l ’ im p ressio n e che g li uni 
e g li a l t r i  gu ard an o  a l  p ro b lem a da 
un p u n to  d i v is ta  tro p p o  p a rtico 
la r is t ic o  e  si la sc ia n o  gu id are  da 
in teressi r is tre tti. N o stra  o p in ion e 
è  che, a  p a rte  Ile ra g io n i d e l l ’uno o 
d e ll ’a ltro , b iso gn a fa re  la  som m a 
dei p ro  e d e i contro , su p e ra re  gli 
interessisi Id ea listic i ed  a n a lizzare  la  
situazion e n e l suo com plesso  d i f i 
n a lità  econom iche e  d i u tilità  p e r  
la  colle iitiv ità . P erch è  in  fin  dei con
ti cred iam o  che non sa rà  d iff ic ile  
ai C o m itati P o p o la ri D istre ttu a li 
di F iu m e e  d i P o la , m e tte rs i d ’ac
cordo  p e r  regolane i  re c ip ro c i ra p 
p o rti n e l sieitore d e lla  sud div ision e 
d e lle  en trate  d e lla  n u o va  im p resa. 
P erch è  qui, c i parie, s ta  il noccio lo  
d è li ’acco rd o  e  . . • del d isaccord o .

Esse

Paesaggi« istriano

MARTEDÌ’, 13 —- Ore 6: Musica del 
mattino e calendarietto — 6.15: No
tiziario — 12 e 12.45: Musica per voi
— 12.30: Notiziario — 12.40: Problemi 
d’attualità — 16: R itratti musicali: 
Hugo Wolf — 16.45: Ritmi allegri — 
17: Nostro paese — 17,15: Palcoscenico 
musicale — 17.40: Notiziario — 17.55: 
Intermezzo musicale — 22.15: Suona 
per voi il quintetto Art van Damme
— 22.30: Notiziario — 22.45: Melodie 
serali — 23.15: Musica da ballo — 
23.45: Ultime notizie — 23.50: Musica 
per la buona notte.

MERCOLEDÌ’, 14 —• Ore 6: Musica 
del mattino e calendarietto — 6.15: 
Notiziario — 11: L’angolo dei ragaz
zi — 12.10: Canzoni friulane — 12.30: 
Notiziario — 12.40 Problemi d’attua
lità — 12.45: Musica leggera e annun
ci — 13: Trenta minuti con i cantan
ti d’opera cechi e russi — 16: Ritmi 
e canzoni — 16.20: Radioscena —
17.20: Mosaico musicale — 17.40: No
tiziario — 17.55: Intermezzo musicale
— 22.15: Ritmi per pianoforte — 22.30 
Notiziario — 22.45: Bedrih Smetan: 
Quintetto n. 1 in Mi minore — 23.15: 
Musica da ballo — 23.45: Ultime no
tizie — 23.50: Musica per la buona 
notte.

GIOVEDÌ’, 15 — Ore 6: Musica del 
mattino e calendarietto — 6.15: Noti
ziario — 12 e 12.45: Musica per voi — 
12.30 Notiziario — 12.40: Problemi
d’attualità — 16: Canzoni hawaiane, 
canta Bing Crosby — 16.15: Concerto 
del giovedì — 17: Dal mondo del la
voro — 17.15: Melodie ballabili con 
l'orchestra Werner Müller — 17.40: 
Notiziario — 17.55: Intermezzo musi
cale — 22.15: Suona per voi Tony 
Pastor — 22.30: Notiziario — 22.45: 
Melodie dalle operette «Vittoria ed 
il suo ussero» di Abraham, e «Gei
sha» di, Jones Sidney — 23.15: Musica 
da ballo — 23,45: Ultime notizie — 
23.50: Musica per la buona notte.

VENERDÌ’, 16 — Ore 6: Musica del 
mattino e calendarietto — 6.15: Noti
ziario — 12 e 12.45: Musica
per voi — 12.30: Notiziario
— 12.40: Problemi d’attualità
— 16: Musica leggera — 16.25: Arie, 
duetti e cori in microsolco — 17: Cor
rispondenza — 17.10: Finestra musi
cale — 17.40: Notiziario — 17.55: In
termezzo musicale — 22.15: Ritmi e 
canzoni — 22.30: Notiziario — 22.45: 
Canta il soprano Jo Vincent — 23.15: 
Musica da ballo — 23.45: Ultime noti
zie — 23.50: Musica per la buona 
notte.

SABATO, 17: Ore 6: Musica del mat
tino e calendarietto — 6.15: Notizia
rio — 12 e 12.45: Musica per voi — 
12.30: Notiziario — 12.40: Problemi 
d’attualità — 16: Canzoni di tutti i 
giorni — 16.36: Gioielli musicali
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N E L L A  V O J V O D I N A

Aspetti del cooperativismo
Q uando n e lla  p r im a v e ra  del 1953 

venn e em a n ata  la  legge su lla  r io r
gan izzazione d e lle  co o p e ra tiv e , m ol
ti p en saro n o  chi; p e r  il cooperati
v ism o  ju g o sla v o  fo sse  g iun ta la  fi
ne. A  c re d e re  qiuesito erano  quegli 
e lem en ti che d e s id e ra v a n o , ed  ancor 
o g g i d esid eran o , che q u alco sa  die! 
gen ere  p o ssa  a cca d ere . E ssi non si 
cu ra v a n o  d e lle  fa tich e  e  d eg li s fo r
zi c o m p iu ti in  qu esto  cam po e si 
p ro d ig a v a n o  al fin e  d i liq u id a re  ìe 
cooperativi.“  e  a  fa r e  in m odo che 
il n u m e ro  d e lle  r io rg an izza te  fosse  
il p iù  p ic c o lo  p o ssib ile . Q uesti ele
m en ti (-esistenti n e lle  stesse  coope
ra t iv e )  s'i Servivam o di argom enti 
q u a li la  m an can za  d i m ezzi m ate
r ia li ,  e  d i s in go le  d eficen ze d i na
tu r a  a g g e tt iv a  e so g g ettiv a . S i  po
tevan o  sen tire  p ersin o  fr a s i  d el ge
n e re : -»Ecco, anche lo s iato ab b an 
dona -le co o p erative . C o sa  v o le te  fa 
r e  v o i ne l lo ro  am bito?».

L ’o rd in an za  su lla  rio rgan izzazion e  
d e lle  c o o p e ra t iv e , in v e ce , g iun se a 
p ro p o sito  e  p e r m is i  l ’assesito d i v a 
rie  c o o p e ra t iv e  e  l ’epurazioine rii 
q u e g li e lem en ti che s’i  p re o ccu p a v a 
m o so ltan to  di o stacolre  il norm ale  
sv ilu p p o  d e l l ’a t t iv ità  c o o p erativ isti
ca , g ettan d o  le  b asi d i una solid a 
econom ia. T u tto  ciò  e ra  di p a r t i
c o la re  im p o rtan za  p e r  la  V o jvo d i
n a , re g io n e  p reva len tem e n te  p ia 
n e g g ia n te  e r icca , n e lla  q u ale  le 
c o o p e ra t iv e  contad ine d i la v o ro  oc
cup ano  u no sp azio  non in d iffe ren te . 
N e lla  V o jv o d in a , p iù  ch e  in  o gn i a l
t r a  reg io n e  d-ell-a Ju g o s la v ia , esisto
no  le  con d izion i p e r  lo 'sv i lu p p o  del 
c o o p erativ ism o . L ’in term in ab ile  p ia 
n u ra  è  q u an to  m ai ad atta  a l la  tra 
sfo rm a z io n e  d e lle  p icco le  p ro p r ie tà  
in  u n a  u n ica  e  v a sta  su p e rfic ie  co l
t iv a b ile , ad  e sse re  m eccan izzata  
m od ern am en te  e ad appli-causi tu tte  
l e  m isu re  aero tecn ich e  contem po
ran ee .

L e  p r im e  c o o p e ra t iv e  contad ine 
di la v o ro  fu ro n o  fo rm a te  an co ra  ne l 
1945, p r im a  d e lla  fin e  d e lla  gu er
ra , p erò  la  m a g g io r  p a rte  d i essi? 
sorse  n e g li an n i ch e  segu iro n o . Il 
la v o ro  p ro ce d e v a  d and o  r is u lta t i  di
v e r s i ,  spesso c a tt iv i a  c a u sa  d e lle  
d iff ic o ltà  e d e lle  d e fic ie n z e  c-hiei non 
si m a n c a v a  d i r isc o n tra re  un pò 
d a p p ertu tto . C om e g ià  detto , in o l
tre , c ’e ra n o  t r a  i c o o p erato ri anche 
di q u e lli  che sab o tav an o  l ’a t t iv ità  
g e n e ra le  in a ttesa  d e l l ’o ccasio n e di 
u sc ire  d a lla  c o o p e ra t iv a  stessa .

L A  R IO R G A N IZ Z A Z IO N E
R a v n o  S e lo  è uno dei ta n ti v i l 

là g g i d e lla  V o jv o d in a . C o n ta  c irca
5.000 ab ita n ti, 3 co o p e ra t iv e  conta
dine di- la v o ro  e u n a  d i tip o  gene
ra le . T u tte  e tre  le  c o o p e ra t iv e  con
ta d in e  la v o ra v a n o  a llo  stes-s’o modo 
e i r is u lta t i  e ra n o  dubbi. E sse  r i
sentivam o d e lle  d iff ic o ltà  interne, 
p ro vo c a te  d a ll ’a t t iv ità  d egli scon
te n t i  e  d e i marnici del c o o p erativ i
sm o.

L ’o rd in an za  s u lla  r io rgan izzazio 
ne fu  d a p p r im a  s fru tta ta  da codesti 
e le m e n ti re a z io n a r i ne l senso  da es
s i vo lu to . T en taro n o  cioè, d i fa r  
liq u id a re  le  co o p e ra t iv e  e n on  fu  
fa c i le  p a r  g li o n esti e  c o n vin ti coo
p e ra to r i com b attere  il nem ico. Q ue- 
st ’u ltim i p erò , sapen do , che il loro  
a v v e n ire  e r a  n e l co o p erativ ism o  
con tad in o , non tra la sc ia ro n o  n u lla  
p e r  r io rg a n iz z a re  e  m an ten ere  in 
v it a  le  c o o p e ra tiv e . D ei 200 coope
ra to r i d e lla  C .C .L . « N ova  V o jv o d i
na» šolo  40 non p re se n ta ro n o  la 
d om and a di u sc ita  d a lla  co o p e ra t i
v a . C o lo ro  che r im a se ro  e ran o  uo
m in i c o sc ie n ti d e lle  fa tich e  a  cu i 
a n d avam o  in con tro , m a  p ro n ti a  tut
to .

I l n u m e ro  d i c o lo ro  che uscirono 
d a lla  c o o p e ra t iv a  e r a  così grand e 
p erch è  i s in g o li con tad in i p en sa

to .

no che. la vo ra n d o  in p ro p rio , a- 
v ra b b e ro  o ttenu to  m ig lio ri r isu lta ti 
n e lla  ven d ita  dei prodot i, non esi
stendo p iù  in qu el p erio d o  la  legge 
o b b lig a to ria  s u ll ’am m asso.

I l  n u m e ro  dei co o p erato ri rim asti 
'era com unque su ffic ie n te  p e r  la 
rio rgan izzazion e  e, en tro  l ’inizio 
d e ll ’autunno, la  co o p e ra t iv a  r io r 
gan izzata  com inciò  i l  suo nuovo an
no  econom ico. L a  ste ssa  cosa, su 
p e r  g iù  avven n e  an ch e n e lle  a ltre  
co o p erative .

«SIA M O  R IM A S T I  N E L L E  C O O P E 
R A T IV E  P E R  L A V O R A R E  . . .»
L a  p r im a  riu n io n e  d e lla  «N ova 

V o jvo d in a»  dopo la  r io rg an izza z io 
ne fu  p iu ttosto  vivatela. I cooperato
r i non se m b ra va n o  p iù  g li stessi 
uom ini ch e  n eg li an n i p a ssa ti sede
vano silenziosi sen za p re n d e r  p a rte  
a lla  d iscu ssione, com e se  quamto si 
s ta v a  d icendo non fo sse  a f fa r e  lo
ro. O gnuno a v e v a  q u alco sa  da di
re , o ra , ed e ra  ev id en te  i l  d esid erio  
d i ognuno di c o n tr ib u ire  a llo  sv i
lu p p o  d e lla  lo ro  c o o p e ra tiv a . B iso 
g n a va , tra  l ’a ltro , d ec id ere  dei m ez
zi fo n d am en ta li d e lla  coo p erativa  
p erch è  q u e s .i costitu isco n o  p o i la 
b ase  p e r  i c re d it i  e g li  o b b ligh i da 
assum ere. S i  te m e v a  che i  m ezzi 
fo n d am en ta li p o tessero  «ingoiare» 
la  co o p e ra t iv a  e  così v ia . C hiese ia  
p a ro la  a llo ra  uno dei p iù  g iovan i 
coo p eratori. A  lu i i m ilio n i non fa 
c e v a n o  ta n ta  im p ressio n e com e ai 
v ecch i e d isse : «N oi siam o rim asti 
niella co o p e ra t iv a  p e r  la vo ra re . T ra  
noi no n  c ’è p iù  nessu no  che p otrà  
d ire  di t ro v a rv is i  p e r  fo rza. N oi pos
sed iam o  p o ca  te r r a ,  m a i l  nastro  
p a tr im o n io  fo n d ia rio  s i  a r r ic ch irà  
con  i te rre n i che lo stato  c i d a rà  
in  u su fru tto . I nostri terren i non 
van n o  tra sc u ra t i e noi d obbiam o 
fa re  in  m odo da non r ita rd a re  nem 
m en o  d i un giorno  con i s in g o li la 
v o r i. D o vrem o  u sare le m acch in e e 
p e r  qu esto  dobbiam o a c q u ista r le  se 
vog lia m o  ohe la  nostra co o p erativ a  
p ro gred isca» .

E  i m acch in ari fu ran o  acq u ista ti: 
4 tra tto ri, 2 tre b b ia tr ic i e  tante  a l
t r e  m acch in e agrico le . I l  p r im o  an 
n o  econom ico 1953— 54 p ortò  p u re  
i p r im i r isu lta ti e  le  p r im e  esp e
rienze.

P re s i p a rte  a lla  p r im a  assem blea 
gen era le  d e lla  co o p e ra tiv a , assem 
b lea che eb b e luogo  ap pu nto  a lla  
fin e  d e ll ’anno econ om ico  1953-54. S i 
elen caron o  i r isu lta ti e  si c r it ic a ro 
no le  debolezze. 1 1  v a lo re  di una 
g io rn ata  d i la vo ro , che d o veva  esse
re  p a g a ta  ad  ogn i coop eratore  in 
con tan ti o in  n a tu ra , e ra  d i 420 d i
n a ri. C e rti fe ce ro  il p a rag o n e  con 
a ltre  co o p e ra t iv e  contadine e d is
sero  che il s a la r io  d i qu este  era  
m ag g io re . D a lla  sp iegazio n e  d el con
ta b ile  r isu ltò  che la  «N ova V o jvo 
d ina» a v e v a  p re sta to  p artico larie  at
tenzione a l fond o d i  r is e rv a  e  ad  a l
t r i  fondi. N essu no  eb b e  d a  obbiet
ta re . L ’anno fu tu ro  a v re b b e  potu
to  d a re  un c a tt iv o  racco lto  e a l lo 
ra  le  r is e rv e  sa re b b e ro  state  u t ilis 
sim e.

P r im a  d e lla  fin e  d e ll ’assem blea, 
uno dei co o p erato ri ebbe a d ire : 
«N ei tutti s ia m o  a b b asta n za  soddi
s fa t t i  del la v o ro  e d e l r isu lta to  ot
isn u to  n e llo  scorso  anno econom i
co, in  q u an to  i l  v a lo re  di una g ior
n a ta  la v o ra t iv a  è  ab b astan za alto . 
P e rò  avrem m o potuto fa re  d i p iù . 
S o lo  p erch è  ab b iam o  r ita rd a to  di 
a lcu n i g iorn i n e l l ’e segu ire  certi la 
v o ri, il rend im ento  d i sin gole col
tu re  è d im inu ito . C on  ciò  è  d im i
n u ito  p u re  il v a lo re  d e lla  nostra 
g iorn ata  la v o ra tiv a . D ovrem m o te
rnär conto di questo  ne l prossim o 
anno.»

(C on tin ua)
C. V ID A K O V

T R A  I  B A N C H I  D I  S C U O L A

1  B A M B IN I E U R O P E I
in  g a r a  c o n  g li a m e r ic a n i

Nei campi di caucciù della Malacca si provvede alla raccolta del latte

N el corso  d i un ’in ch iesta  condot
t a  recen tem ente d a lla  r iv is ta  «U.
S. N ew s &  W orld R ep ort»  è  r isu l
tato che i ragazz i eu ro p e i r ice v o 
no n e lle  scuole  u n ’istruzione assa 
p iu  p r i  fonda di q .e lla  eh-, si im 
p ari noe n e lle  scuole am erican e . In
fa tti, m en tre  n e i P a e si eu ro p e i è 
stato  u ltim am ente deciso di sem p lifi
care  i  p ro gram m i sco lastic i, negli 
S ja t i  U n iti si è  so lle v a ta  la  questio
ne co n traria . In  E u ro p a  i ragazz i 
sono .già in g rad o  d i r iso lv e re  p ro 
b lem i m atem atic i ab b astan za  com 
p lessi quando i rag azz i am erican i 
stanno an co ra  im paran do  a leg g ere , 
m en tre  a  16  an n i possiedono una 
c u ltu ra  ch e  i la u re a t i am erican i 
acqu istano a  20— 22 anni.

D el resto , p e r  co n vin cersi di 
quanto stiam o dicendo b asta  con
fro n ta re  i com piti ohe vengono dati 
da svo lgere  ai ragazz i dei due con- 
tinlsinti. In  una scuola d i W ashing
ton, un ragazzo  d i o  to  anni d eve 
r iso lv e re  p ro b lem i d el gen ere: «Un 
qu ad erno  costa 6 centesim i. Q uan
to costano 5 qu ad ern i?» . Il fran ce
se  d i 7 anni tro va  sul lib ro  di te
sto p ro b lem i com e questo : «Quan
to s'i spen de p e r  rec in g ere  con uno 
steccato  un cam po re ttan g o la re  lun

go 145 m e tri e la rg o  38, se io  stec
cato  costa  30 fran ch i il m etro?».

In  Ita lia  u n  ragazzo  d e lla  te rza  
lalem entare (8 anni, qu ind i) h a  da 
r iso lv e re  p ro b lem i s im ili: « Il p e r i
m etro  del c o rtile  d e lla  cuoia m isu
ra  d ecam etri 1 ,7 1 . V i si p ian tan o  a l
cun e p ia n tice lle  a lla  d istanza di 9 
decìm etri una d a ll ’a ltra . Q uanto si 
spende se  c iascu n a p ia n tice lla  co
sca L . 87?

A ll ’e tà  d i 9 anni un ragazzo  ger
m an ico  si tro va  di fron te  a  questo 
quesito : «U na scatola con 750 u ova 
p esa  52 ch ilogram m i. Q u al’è il p e
so m edio d i . c iuscun uovo? Q uan
to  pesano d iec i u ova? e quanto  p e
sano 100 uova?».

P e r  i bam bin i am erican i, ino ltre , 
i com pi i da fa re  a casa  q u asi non 
esistono, m en tre  p e r  g li eu rop ei 
quesiti aum entano p roporz ionalm en
te tanto che, a l l ’e tà  di d ieci anni i 
ragazz i si trovano , a d o ver r iso lv e
re  com pi i che richiedono tre o quat
tro  ore  di ap p licazion i e x  ra-, c l a 
stiche Un ragazzo  ita lian o  di qu in
ta e lem entare  possiede spesso una 
cu ltu ra  p iù  v a sta  di un alunno a- 
m erican o  d elle  second arie . In teres
s a n e  a questo p rop osito  c ita re  uno 
dei p ro b lem i posti a l l ’esam e d i S ta 

N ella persona di Glubb Pascià
molte leve di comando della politica In g le se
Ultim am ente molte: cose sono cambiate e a decidere del destino del paese non è 
p iu ’ solo la corte le masse popolari sono entrate nella scena politica d Ila Giordania

In  q u esti u ltim i m esi in  G io rd a 
n ia  c ’era  un ’a tm o sfera  di grand i 
n o v ità . F e rv e v a  la  lo tta  p e r  in
g a g g ia re  q u esto  P a e se  in  seno al 
P a tto  d i B agd a d  tamto ca ld eg g ia to  
d a lla  G ra n  B re ta g n a . M a a lia  fin e  
h a p re v a lso  .la co rren te  co n traria  
a l B atto  d i  B agd ad , c ioè  la  solid a
r ie tà 1 fr a  i P a e si a rab i. I l  g iovan e 
re  d e lla  G io rd an ia , Husiseim si è 
vo lto  a qu esta  corrente .

C onseguenza d e lla  n u o va  posizio
n e  dell so v ra n o  g iord ano  è  stato  un 
avven im en to  che a L o n d ra  ha a v u 
to  u n ’eco vastiss im a : la  destinazio
ne del gen era le  in g lese  G lu b b  Po- 
scià  da l com ando d e lla  L e g io n e  A r a 
b a . G li  è  sub en trato  il g e n e ra le  R a 
di Inab , Suo sostitu to  fin o  a  ieri.

L a  L eg io n e  A ra b a  è u n a  sp ecia
le  m iliz ia  in  q u alch e  m odo distin
ta  da l v e ro  e  p ro p rio  eserc ito  gior
dano. L ’In g h ilte rra  fin a n z ia v a  la

L eg ion e , fo rm ata  da ara b i, m a co
m an data in m assim a p a rte  d a  u ffi
c ia l i  b ritan n ic i. A ccand o a G lu bb  
P a sc ià  c ’erano  a ltr i  30 a lt i  u ffic ia li  
ing lesi e si r itien e  che an ch ’easi, in 
d isp reg io  a l  fa tto  che la  G ra n  B re 
tagna fin a n z ia  La L egion e con 3 m i
lio n i <e m ezzo d i s te r lin e  a l l ’anno, 
verran n o  eson erati d a ll ’incarico .

G lu b b  . P a sc ià , a l seco lo  Bagoit 
G lu bb , è fig lio  d i un gen era le  b r i
ta n n ico  che a l tem po del ra ffo rz a 
m ento d e ll ’im pero  inglese  in A fr i
ca giuncò un ruo lo  di p rim o  piano. 
I l  fig lio  si m ise p re sto  su lle  orm e 
del p a d re , m a prese  a  m odello  il 
le g g e n d a rio  colonnello  L a w re n ce  
d ’A ra b ia , fam oso p e r  a v e r  condot
to  n e l M edio O riente gli in trigh i 
del serv iz io  d ’inform azione b r ita n 
nico.

G lu b b  esord ì com e u ffic ia le  del- 
ì 'In te llig e n ce  S e rv ic e  è  si d eve in

R I C C H E Z Z E  P O C O  N O T E  D E L  N O S T R O  P A E S EIl tartu fo  in Istria
M ( i n t o n a  l a  m i n i e r a  d e i  “ t a r t u f i e r i , ,  - C a n i  e  m a i a l i  

a i u t a n o  l ’ u o m o  n e l l a  r i c e r c a  d e l l a  p i a n t a

La semplicità e l’eleganza contraddistinguono questa camera da letto 
in stile moderno

I l  ta rtu fo  è  u n  fu n go  che ra p p re 
senta una d e lle  m eno n ote  e co
m unque ca ra tte ristich e  ricchezze 
del suolo Istriano. S o m ig lia  ad  una 
p a ta ta  e  s in g o li tu b e ri possono rag 
g iu n g ere  fin o  a  150  gram m i. In  E u 
rop a  si tro va n o  soltanto  in  F ra n 
c ia , n e ll ’I ta lia  settentrionale ' e -  
com e detto  —  in  Istr ia . I l  ta rtu fo  
ra p p re se n ta , n e lle  v a r ie tà  cu lin a
r ie , u n a  d elicatezza, un boccone da 
ricch i bu on gu stai. E  ne i p a esi ove 
giun ge qu ale  miarce d i im portazio
ne, il suo prezzo  è m olto  alto. Il 
ta rtu fo  si con osce d a l suo sp ec ifi
co  od ore , i l  q u a le  è così p en etran 
te d a  sem b rare , a i p ro fa n i, d isgu
stoso. In v e ce  su l m ercato  i l  p rez
zo cresce  con il c re sce re  d e ll'in 
ten sità  del suo odore. In  I ta lia , p er  
esem pio , i ta r t u f i  si vendono a  6 
e 7 m ila  l i r e  i l  ch ilogram m o al- 
l ’ingrosso. A l m inuto, il)  certe  oc
casion i, ra g g iu n g e  anche il prezzo 
di 10— 12.000 lire .

L ’Is tr ia  è r ic c a  d i ta rtu fi. L a  m i
n ie ra  d i qu esti fu n gh i è  l ’agro  di 
M ontana. T u tta v ia  crescono anche 
in  a ltre  zone, n e lla  V a lle  di Roz
zo, n e lla  p ia n u ra  di L u p oglian o , 
n e lle  v a l l i  bo sch ive  di C ep ich . S o l
tanto  n e lla  fam osa fo re sta  di M o r
tona .se ne fa  una racco lta  siste
m atica , trad iz io n a le . In  questa zo
na v i  sono con tad in i sp ecia lizzati 
p e r  la  ra cc o lta  dei ta rtu fi, i « tar
tu fi le ™ . L a  r ic e rca  e  la  racco lta  
rich ied e  p a rt ic o la re  esp erien za  e 
c ap ac ità , è  com p lica ta  m a è anche 
in teressante .

I l ta rtu fo , com e ogni tuberosa, 
cresce  sotto te rra . Q uindi non si 
ve d e  ad occhio  nudo. N essuna tra c 
c ia  lo  denuncia , nessun p a rt ic o la 
re  arom a può in d icarn e la  posiz io
ne. O m eglio , un certo  odore, an
che d a lla  sua «tom ba» i l  tartu fo  
lo em ana, m a  l ’uomo non è  cap a
ce dii sentirlo . P e r  in d iv id u are  i 
ta rtu fi c i si s e rv e  dei m a ia li, m a 
sop ratutto  dei cani. L o  ha dim o
strato  a i m ontonesi la  lu n g a  espe
rien za . E  l ’esp erienza h a  d im ostra
to  anche che se i m aia li sanno in
d iv id u a re  subito d ove si tro van o  i 
ta rtu fi, essi sanno anche m an giar- 
fsieli, perch è  n e  sano ghiotti. P e r 
tanto, o ggi si usano so ltan to  i cani, 
e  p ro p riam en te  can i a l l ’uopo adde
strati.

L a  ra cc o lta  dei ta rtu fi d u ra  tre  
m esi, dia o ttob re  a diciem bre, e può 
anche p ro lu n g a rs i fin o  a gennaio. 
In  u n a  buona stag ione un ta rtu f aro, 
con l ’a iu to  d i un. buon cane, può 
racco g lie re  fin o  a due ch ilogram 
m i di ta rtu fi in  un giorno. I l ta r
tu fo  d eve  g iun gere  sul m ercato  a l
lo  stato  fresco , n e llo  stesso giorno 
di racco lta . D aU ’Istr ia  s i usano e- 
sp o rtere  i ta rtu fi a T rieste  a  m ez
zo di cam ion. I l pu n to  di p arten za 
è L e v a d e . D a T rieste  i ta rtu fi istria 
n i raggiun gono  in  aereo  M ilano, 
B o logn a ed a ltre  c ità  —  nostri c li
enti trad iz io n a li. A nnate p iovose o 
d i s icc ità  dann eggiano  i ta rtu fi. In  
questi c a s i la  racco lti è m ag ra . Uno 
d eg li anni p iù  fru ttuosi p e r  i ta r 
tu fi is t r ia n i è sta to  il 1947.

p a rte  a  lu i il successo d e lla  m ano
v ra  in g lese  che p ortò  a l trono del
l ’A ra b ia  S a u d ita  i l  nonno d e ll ’at
tu a le  ria H usseim , A b d u llah . Q uella  
d ’a llo ra  u na lotta fero ce  f r a  a l
cune d in astìe  arable* e il tr ion fato re  
non poto man i.essiere g ra to  |alia 
G ran  B retag n a ,, ohe p erò  le g ò  a  sè 
i destin i d ello  S tato  arabo .

I l  su ccessivo  incarico ' d i G lubb 
fu  di « ispezionare» i d eserti m eri
d ionali co l preciso  scopo d i rego la
re  d ra p p o rti f r a  le  v a r ie  trib ù  a ra 
be. S u ccessivam en te  e g li creò la  
L eg io n e  A ra b a  reclu tan d o  i m ig lio ri 
e lem en ti d i u na trib ù  nota p e r  v ir 
tù g u e rrie re . Q uesta fo rza  arm ato  
conta o ra  20 m ila  uom ini ben  eq ui
p a g g ia ti e  a  p e r fe tta  conoscenza 
d e lle  arm i m oderne.

P e r  r iu sc ire  m eglio  n e lle  sue m i
re , chle eran o  p o i q u elle  del G o v e r
no  inglese, G lu b b  si fece  persin o  
m ussu lm ano e  f r a  l ’a ltro  fru ì del 
tito lo  d i P a sc ià , A l ia  v o lte  e g li si 
è  tro va to  in  stran e  situazion i. Con
dusse, ad esem pio, la  L eg ion e  A r a 
b a  con tro  I s ra e le  nonostante che 
questo  con flitto  non fo sse  d el tutto 
grato  a l l ’In g h ilte rra  è a lle  a ltre  po
tenze o ccid en ta li. G li  a ra b i d o veva
no u scirn e  b attu ti. Q uando i P a e si 
a ra b i av e va n o  il m ag g io r bisogno 
d e ll ’ap p oggio  giordano, re  A b d u l
la h  firm ò u n  arm istìz io  con Israe le  
e a p p a rve  ch ia ro  che G lu b b  P a sc ià  
a v e v a  m esso in  tutto questo  il suo 
zam pino.

M o n o  A b d u llah , sa liv a  a l trono 
d e ll ’Araibiia S a u d ita  suo fig lio  T a la l, 
il qu ale  n u tr iv a  p e r  i;l com andante 
d e lla  L eg ion e  A ra b a  tu tt ’a itro  che 
s im p atia . G li u rti f r a  il nuovo so
v ra n o  e G lu b b  P a sc ià , eran o  fre 
quenti p erch è  se qu est’u ltim o av e
v a  a lle  sp a lle  l ’In g h ilte rra , l ’a ltro  
e ra  di c a ra tte re  fie ro  ed en ergico . 
M a fin ì col p re v a le re  l ’ingles’e e  T a
la l, dato p e r  sq u ilib rato , dovette ce
d ere  il trono al p ro p rio  fig lio . H us
seim .

I l  g iovan e H usseim , a llo ra  ap pena 
d iciasettenne, a v e v a  stu d iato  in In
g h ilte rra  e  sem b rava  che v i avesse  
im p arato  sopratuitto a  r isp ettare  la 
v o lo n tà  d e lla  G ra n  IBre|tiagna. E  
in e ffe tt i G lu b b  P a sc ià  p o teva  con
s id era rs i i l  v e ro  pad ron e d e lla  G io r 
dania. M a in  questi u ltim i anni 
m olte coste sono cam biate  e a  de
c id ere  del destino  d el P a ese  non 
era  p iù  solo la  corte. L e  m asse po
p o la ri erano  en tra te  n e lla  scena po
l it ic a  d e lla  G iord an ia .

p e r f i n o  en tro  le  fi le  d e lla  L eg io 
n e  A ra b a  se rp e g g ia va  uno sp irito  
nuovo. I g iovan i u ffic ia li  g iord ani 
com in ciaron o a d im o strare  ap erta
m ente la  p ro p ria  s im p atia  p e r  l ’E 
gitto e an zi p rep a ran o  festose  ac- 
ooglienzlei a l g en era le  egiziano  A be- 
del H am ik  in occasione d e lla  sua 
v is ita  nefll’A ra b ia  Saud ita . Poco do
po  q u esti stessi u ffic ia li  ch iesero  
che la  L eg io n e  A ra b a  ve n isse  in
corp o rata  n e l l ’esercito  giordano e  le' 
lo ro  rich ieste  d iven n ero  p iù  p res

santi v ia  v ia  che s i p ro fi la v a  la  
questione d e lla  p a rtec ip az io n e  del 
P a ese  a l P a  to di B agd ad . A ccad 
dero Sanguinasi incid enti e la  re a 
zione popo lare  fece  c ro lla re  il G o
vern o  giordano. E r a  orm ai ch ia ro  
che l ’im pero «personale» di G lubb  
P a sc ià  s tav a  tram ontando.

S em b ra  che a L o n d ra  non si igno
ra v a  che H usseim  stava cercando 
com e d is fa rs i di G lubb P a sc ià , m a 
si r ite n e v a  che ciò non sarebbe in 
ogni caso  avven u to  ancora. F r a  l ’a l
tro , la  G ra n  B re ta g n a  n u triv a  la 
speranza che il G overn o  giordano 
s'i sa re b b e  opposto a lla  decisione 
del sovrano. M a il 2 corren te  il 
fa tto  asinsazionale a v e v a  luogo e il 
G o vern o  b ritan n ico , scosso d a lla  no
t iz ia , co n vo cava  im m ediatam ente il 
C o n sig lio  dei M in istri. A l la  seduta 
pren d evan o  p a rte  anche i c a p i m i
l i t a r i  b ritan n ic i.

P o rtavo ce  del M in istro  d egli E ste
r i  ing lese  hanno d ich iara to  che il 
G o vern o  «è (Seriamente preoccu pato  
p e r  ra vv e n im e n to  e le  conseguenze 
che esso  p otreb b e a v e re  sul fu tu ro  
del M edio O riente». A  L o n d ra  si 
pen sa an ch e  che non sareb b e  fo r
se d iff ic ile  tro va re  d e lle  corren ti 
disposte a m ettersi, in  G iord an ia , 
con tro  re  H usseim . E  sa rà  v ero  
perch è la  lu n g a  a ttiv ità  di G lu bb  
P a sc la  e la  s'ua in flu e n za  non e ra 
no  certo  d o vu ti a l suo fasc in o  p e r
sonale. M a con ogni p ro b a b ili à  il 

„ gesto  del sovran o  giordano e ra  ben

lo  d e lle  scuole su p erio ri a  N ew  
Y o rk : «Il G o vern o  fe d e ra le  r ic a v a  
la  m ag g io r  p a rte  d e lle  sue en trate  
da: 1)  T asse  su lla  so c ie tà ; 2) T asse 
su g li e serc iz i; 3) D ogane; 4) T asse  
su lle  persone». E ’ ev id en te  che i 
d iciottenn i a m e rica n i d o vevan o  
sem plicem en te r iso lv e re  un quiz, 
sco g liè re  cioè tra  quattro  risposte.

G li a lun n i d e lla  terza e lem enta
re  di una q u a lsia s i scu o la  statun i
ten se devono r isp o n d ere  a dom ande 
m olto sem p lic i: «A lle  tre  del po
m erig g io  il sole è p iù  basso  o p iù  
alto ni ì  c ie lo , che a  m ezzogiorno? 
E  la -v o stra  om b ra è p iù  lunga quan
do il isole è a lto  o quando è  basso?» 
E d  ecco in vece  q u alcu na d e lle  do
m ande che si possono tro va re  nei 
■ testi d e lle  terze  c lassi e lem en tari 
e u ro p e e . In  In g h ilte rra : «Fate  il no
m e di tre u cce lli che m an giano in
setti, di tre  u cò elli che g ra ffian o  
la  te r r a  p e r  c e rc a re  il c ibo  e di sei 
ucci-ili che trovano  il loro  cibo  nel-

acqua» In  F ra n c ia : «D escrivete  i
e.a>. :,eni d e ll’a lta  e d e lla  b assa  

m area».
E ’ ev id ente  q u in d i la  d iffe re n za  

esistente t r a  le  scu o le  del V ecch io  
e , qu elle  del N uovo M ondo. In  A - 
m erica  s i p roced e m olto  p iù  len ta
m en te e i p ro gram m i sono p iù  fa 
c ili. G ra n  p a rte  del tem po è dedi
cato a llo  sport, a lle  danze e cosi 
v ia , con la  p ien a  ap p rovazio n e  dei 
gen itori. M olto d iffu s i sono, ino ltre , 
n eg li Staiti U n iti g li incon  r i inter- 
sco lastic i che sono qu asi sconosciu
ti a l cisterna d ’insegnam ento  euro
p io . S i può qu ind i d ed u rre  che, 
m en tre  un sistem a è v o l o  a  fo rm a
re  p rim a  d i tutto  il c ittad in o , l ’es
sere  sociale, l ’a ltro  tende ad  a r
r icch ire  cu ltu ra lm en te l ’in d iv id u o  e 
ad educarne lo spirto . N on essen
do n è  l ’uno n è  l ’a ltro  com pletam en
te su ffic ien te , l ’id eale  sareb b e  tro
v a re  un,a v ia  di m ezzo, u n  com pro
m esso cioè t r a  le  due tendenze.

D a notare  p u re  che, m en tre  negli 
S ia t i  U n iti l ’80 p e r  cento d eg li a- 
iu n n i d e lle  e lem en tari p a ssa  a  fr e 
q u en tare  le  scuole seco n d arie  e  il 
22 p e r  cento d e^ a  p opolazion e fre 
quen ta ì  co lleg i u n iv e rs ita r i, in  E u 
rop a  ta li p ercen tu a li sono assa i p iù  
basse. D el 15  plsr cento di a lun n i 
che in In g h ilte rra  p a ssa  a freq u en 
tare le  second arie , solo  il 3 per
cento v à  p o i a l l ’U n iv e rsità . In  F ran - 
cias'olo i l  47 p e r  cento freq u en ta  le 
secon d arie  e  il 10  p e r  cento p ro
segue quindi a irU n ivèrsiità . In  G e r
m an ia  il 2 p e r  cento d e lla  g ioven 
t ù  freq u en ta  le  U n iv e rsità , m entre 
in  I ta lia  il 14  p e r  cento  di giovan i 
si isc r iv e  a lle  s|ioondarie e  il 5 p er  
cento a l l ’U n iv e rsità .

N e d e r iv a  p e r  tanto  che g li am e
rican i, in un secondo tem po, si r i
fanno del tem po perduto. Q ualcu
no  s i  è ch iesto  se i ragazz i eu rop ei 
siano p iù  in  e llig en ti di q u elli am e
rican i. Non s'i può d are  una risp o 
sta  gen era le . C h iaro  è  che la  m ag
g io r  p a rte  dei b am b in i d e lle  e le 
m en tari eu ro p e e  conosce cons che 
sbalord irebttero  i loro  coetanei am e
rican i. P e rò  la  m ag gio ran za di essi 
non v a  a l d i là  d e lle  e lem entari, 
m en tre  i bam bin i am erican i com 
piono in g ran  p a r ie  anche g li stu 
di secondari.

CALEIDO SCO PI
L A  F U G A  D E L L ’ A N T I - P A P A

U na d elle  tre m ag g io ri sette re
lig iose  del V iet-N am  M erid ionale , 
q u ella  dei K a o  D a j, ha n e lla  p erso 
na di (E'am K o n g  T ag  il p ro p rio  
p ap a . Costui è il capo suprem o, 
dunque, di una stra n a  re lig io n e , 
che ha una co lleziin e di san ti p iu  - 
tosto o rig in a le : C risto , B u d d a, G io 
van n a  d ’Q rleans, V ic to r  H ugo, P a 

steur e un m ucchio  d ’a ltr i. L a  se'ita in p a ro la  h a  poi un p ro p rio  eser
cito con tanto d i g en era li e di stati m aggiori.

I l guaio  è che nononitanite tu tte  queste b e lle  coste, il p a p a  del 
K ao 'dajism o non in con trava  il fa v o re  del p rim o  m in istro  V ietnam ese, 

, D ijem , ch e  è catto lico  e riconosce p erta n to  solo l ’a u ’oirità re lig io sa  — 
v ia  S p e llm an  —  del p a p a  di Rom a. In  om aggio  a  q u est’u ltim o, D ijen  
h a puntato  l ’indice, e  le  fo rze  arm ate , con tro  F a n ti-p ap a  F a m  K o n g 
T ag  e cotanto p erson agg io  è stato costretto  ad a lzare  i tacch i r ip aran d o  
nel K am b ogia ,

calcolato , anche p e r  quanto r ig u a r
d a  la  p o ssib ile  opposizione di «cer
te» corren ti.

In u tile  d ire  che gli a ltr i P a e si a ra 
b i hanno accolto con grand e soddi
sfazione il d efen es.ram en to  di 
G lu bb  Pastela.

IL CERCHIO

— Volevo appunto dire . . . qualcosa di simile. — 
rispose lei. — E sta bene: prenderò il mio congedo.

Egli troncò questa conversazione non altrimenti che 
se si fosse tra tta to  di una proposta di affari fatta e non 
accettata.

Ma per Anna questo licenziamento era una cosa ve
ramente preoccupante. Significava indubbiamente, o che 
Yale sospettava seriamente di lei o che quel licenziamento 
era parte di un piano più vasto, per spingerla più sicu
ramente alla sua rovina . . .

A casa trovò, come la sera precedente, una lettera 
che l’attendeva. Ella non poteva lagnarsi che il «Cerchio 
Rosso» la trascurasse. Quando fu al sicuro nella sua ca
mera, stroppò la busta e lesse:

Bravissima, vi siete attenuta puntalmente alle mie 
istruzioni. La presentazione a Willings è riuscita a m era
viglia; come vi avevo detto, non vi dovevano essere dif
ficoltà. Fate in modo di conoscere intimamente e com
pletamente quest’uomo, e di scoprirne i lati deboli. De
sidero sapere soprattutto come egli la pensi e come il 
Gabinetto la pensa a proposito della mia proposta. L’a
bito che portavate stamane a colazione non era affatto 
all’altezza della Situazione. Non fate economia nel vostro 
abbigliamento. Questa sera voi pranzate con Willings. 
Egli è molto suscettibile ai vezzi femminili. Se possibile, 
fatevi invitare a casa sua; ha una collezione di lame an
tiche della quale è molto orgoglioso. Cosi avrete anche 
l’occasione di potermi abbozzare un piano della casa.

Anna guardò nella busta. Vi erano due sdruscite 
banconote da cento sterline, che ella con una strana con- 
'traziome del suo bel visino cacciò nervosamente nella sua 
borsetta.

Q u e lla  s e r a  A n n a  D ru m m o n d  s i p r e s e n tò  a l l ’e n t r a t a  
d e l  « M erro s  C lub», g a ia  d i  lu c i  e  d i f io r i ,  c o m e  u n a  v is io 
n e  d e liz io sa  e  r a r a .

D e liz io sa  e r a r a  . . . ta le  s e m b rò  a p p u n to  a  S a n d ro  
B e a rd m o re ,  il q u a le  la  v id e  e n t r a r e  n e l la  s a la  d o v e  s ta v a  
c e n a n d o  c o n  a lc u n i  a m ic i.

E g l i  s q u a d r ò  co n  u n 'o c c h ia ta  g e lo sa  l ’e le g a n te  g e n 
ti lu o m o  c h e  a c c o m p a g n a v a  la  f a n c iu l la ,  e  d o m a n d ò  a l 
l ’a m ic o  c h e  g li s e d e v a  v ic in o : — c h i  è  q u e l  s ig n o re ?

L 'a l t r o  d ie d e  u n o  s g u a rd o  d i s t r a t t o  a l la  c o p p ia :  — 
L e i n o n  la  co n o sc o  — d isse  — m a  l 'u o m o  è  R a f fa e le  W il
lin g s ,  u n  p re z z o  g ro sso  d e l G o v e rn o .

A n n a  a v e v a  s c o r to  S a n d ro  p r im a  a n c o r a  c h e  e g li  la  
v e d e s s e :  n o n  r iu s c iv a  p iù  a  c o m p re n d e re  q u e llo  c h e  i l  su o  
c o m p a g n o  le  d ic e v a . A  u n  t r a t to ,  u n a  f r a s e  d e l  M in is tro  
r is v e g liò  l a  s u a  a tte n z io n e :  — A n tic h e  s p a d e ?  — d is se  
e lla ,  t r a s a le n d o .  — M i h a n n o  d e t to  c h e  le i,  s in g o r  W il
lin g s , n e  h a  u n a  m e ra v ig lio s a  co lle z io n e .

— L e  in te re s s a ?
— U n  p o c o  . . . a n z i , m o lto , m o ltis s im o  . . .  — r is p o s e  

im p a c c ia ta .  E  n o n  e r a  f a c ile  c h e  a d  A n n a  fa c e s s e  d ife t to  
la  r is p o s ta  g iu s ta .

— E  p e rc h è  n o n  m i u s e re b b e  la  g e n t i le z z a  d i v e n ire ,  
in  u n  p o m e rig g io , a  p r e n d e r e  il tè  in  c a s a  m ia?  — d isse  
W illin g s . — V o g lia m o  f is s a r e  p e r  d o m a n i s e n z ’a ltro ?

„ — D o m a n i n o  — r is p o s e  A n n a  — p o s d o m a n i  fo rse .
L a  g io v a n e  v id e  c h e  S a n d ro  la sc iò  i l  c irc o lo  s e n z a  

n e m m e n o  d a re  u n o  s g u a r d o  v e r s o  i l  lu o g o  d o v e  e lla  s ta v a , 
e  si s e n t i  d i  n u o v o  m a n c a r e  il c u o re .

*
Un lam po di luce, riflesso nello  specchio della  toeletta , 

svegliò Sandro. E ra  una luce che era stata spenta proprio nel 
m om ento in  cui egli si era messo a sedere sul le tto  anche 
così, m ezzo addorm entato, egli aveva sorpreso come il ba
gliore d i un  lam po nella sua cam era . . .  e quella non era 
la stagione dei lam pi.

— Chi è? dom andò?; e allungò la mano per accendere la 
lam pada sul com odino.

Ma la lam pada non c’era p iù ; qualcuno l ’aveva portata 
via. Im m ediatam ente egli si rese conto della situazione c 
balzò fuori del le tte . Udì un lieve fruscio presso la porta, 
e  si laneiò in  quella  d irezione. Le su e  m ani afferrarono qualohe

qualcuno che si dibatteva e cercava d i divinoo- 
Allora, soffocando un grido di sgomento, rallen tò  la

cosa . . 
larsi . . 
stretta.

Era una donna; e ^ is tin to  già ptvev a  detto  che era 
Anna. Stese len tam ente la mano alla ch iavetta d i un  in te rru t
tore, ci la cam era si 'illuminò.

Era Anna. Anna, pallida come una m orta e tu tta  trem ante; 
Anna colle m ani dietro il dorso che nascondevano qualche 
cosa, e  che sosteneva con uno sforzo penoso lo sguardo ad 
dolorato del giovinotto.

— Anna — gem ette egli. E si lasciò cadere sopra un* sedia. 
— Perchè è venu ta  qui?

— Perchè ha portato queste carte nella su* cam era? —• 
dom andò ella d i rim ando. — Se le  avesse lasciato nella cas
saforte . . . Oh, perchè non le  ha lasciate di là?

Egli vide ad un tra tto  che ella teneva in  m ano  il plico 
sigillato contenente  ila fotografia.

— Ma . . . m a . » • — balbettò  — io non la comprendo. 
Perchè non m i ha detto  . . .

— Le ho detto  di non guardare quel ritra tto . Non av rri 
m ai pensato che lei lo avrebbe portato nella sua cam era da 
le tto . Essi . . . essi, com prende? . . . sono stati qui questa 
no tte  a cercarlo.

Ella era ansante, e  faceva ogni sforzo per non piangere; 
m a le sue lacrim e non erano tu tte  di collera.

— Sono stati qui? • . • Questa no tte?  . . .  E chi m ai? . . .
— Il «Cerchio Rosso». Essi sapevano che lei aveva questa 

fotografia, sono venuti qui, hanno messo a  soqquadro tu tta  la 
sua biblioteca. Io  ero già qui, quando essi sono g iunti . . .  ed 
ho pregato . . .  ho pregato . . .

Ella si torceva le mani, ed egli le lesse negli occhi tu tta  
la sua am bascia. — . . .  ho pregato che la trovassero in tatta , 
nella sua busta sigillata. Ed ora, invece, pensarono che lei ha 
veduto quel ritra tto! Oh, perchè ha fatto questo?

Solo a questo punto  egli si accorse che, per un  colloquio 
di questo genere, il suo abbigliam ento era piu ttosto  succinto; 
allungò la m*no a una veste da cam era lì presso, e tra  le 
calde pieghe di essa egli ritrovò qualche padronanza di sè.

—- Io non riesco ancora a com prenderla, Anna disse. — 
Ho capito solo che ho avuto i ladri in casa, non è così? . . .•  
E ora, vuole oh# andiam o a  vedere che cosa hanno fatto?

La giovane lo segui. Discesero le scale, entrarono nella

b iblioteca. Ella aveva detto  il vero: lo sportello aperto  della 
cassaforte oscillava sui card in i; vi avevano praticato un  buco 
e lo avevano poi divelto; tu tto  il contenuto delia cassaforte 
giaoeva confusam ente a terra. Anche i cassetti dello scrittoio 
erano stati forzati per poter frugare tra  le carte ed  i registri; 
persino il cestino delle  carte inutili era stato rovistato e ca
povolto.

— Questo non lo posso capire . . .  — m orm orava il giova
notto  m entre riuniva le pesanti tende delle finestre.

— Lo capirà m eglio in seguito, sebbene io speri ancora 
che non l ’abbia a com prendere troppo . . .  — disse A nna con 
tristezza. — Ma ora, per favore, prenda un foglio di carta 
da le ttere  e  scriva ciò che le  detterò.

— A chi debbo scrivere? — dom andò egli, sorpreso.
All’ispettore Parr. Scriva:

Caro ispettore, eccole la fotografia che mio padre ha  ri
cevuto il giorno prim a della sua m orte. Io non ho nem m eno 
aperto la busta, m a penso che forse a lei può interessare.

Sandro scrisse dolcim ente tu tto  quanto gli dettò  e vi ap
pose la  sua firm a; ella prese la  lettera, la piegò e la chiuse 
in una larga busta, insiem e col plico della fotografia.

— Ed ora, scriva l ’indirizzo — proseguì. •— Poi, sopra, nel
l ’angolo a sinistra, m etta «Da parte di Sandro Beardmore» e 
sotto «Fotografie, m olto urgente».

Con la busta in m ano, si diresse alla porta.
— La rivedrò dom ani, signor Beardm ore ■4— disse — se 

sarà ancora vivo.
Egli avrebbe voluto ridere : ma gli occhi stanchi, le lab

bra trem anti d i lei erano tan to  im ploranti, che egli si sentì 
a ll’improvviso penetra to  della realtà e della gravità delle ap- 
presioni da cui ella era oppressa.

*
Al suo giungere, Anna fu accolta da un cam eriere d a ll’« -’ 

spetto forestiero, e  si ricordò che in casa del giovane M inistro 
W illings non v ’erano che dom estici spagnoli. (Fu  in trodo tta  in 
una vasta galleria illum inata da alte  invetriate.

Raffaele W illings non si fece a ttendere, e la salutò ca
lo osam ente. — M angiamo, beviam o e stiamo allegri, perchè 
dem ani, c forse quest’oggi, possiamo m orire — egli declamò 
m elodram m aticam ente. — Ha già udite  le notizie?

Anna non aveva udito nulla.

S P I G O L A T U R E

Curiosità omicida
L o  str illo n e  am ericano  R ich a rd  

D ean S w in k , di d ic ian n o ve  anni, 
si è ucciso  dopo a v e r  letto  un lib ro  
che tra tta v a  d e lla  re icarn azio n e . 
E g li h a  la sc ia to  bene in v is ta  un 
b ig lie tto  così concepito : «Dicono 
che la  cu rio sità  s ia  capace di u cc i
dere  un gatto . Io sono curioso  co
m e un gatto. V o g lio  sap ere  se tu t
ta qu esta  sto ria  d e lla  re in ca rn a 
zione è v e ra . E  p er  sap erlo  vad o  
a ved ere  di persona».

SirW iston e la pittura
L a  P r in c ip e ssa  M a rg a re t h a do

m andato  a S ir  W iston C h u rch iil 
p erch è  m ai e g li non d ip in ga a ltro  
che p a esag g i e r ifu g g a  d ecisam en 
te d a lla  fig u ra  um ana. «M a è sem 
plice», h a risposto  l ’e x  P rim o  M i
n istro , «perchè nè g li a lb eri,! nè le  
p ie tre  pretendono la  ra sso m ig lian 
za.»

Birra a spina
Ili Duca di Edimburgo ha inaugura

to a Regent Park un bar modernissi
mo, nel quale tuttavia si distribuisce 
ancora birra alla spina. Filippo si è 
avvicinato al barista.e con fare esper
to ha manovrato la chiavetta che re
gola Remissione della bevanda. «Ho 
sempre desiderato di poterlo fare», ha 
detto soddisfatto a l , proprietario che 
ha risposto impassibile: «Mi spiace di 
nph poterle permettere di berla: sia
mo fuori dell’orario per la vendita 
degli alcoolici». Il Duca ha sorriso ed 
è uscito a bocca asciutta.



D U E  S C I E N Z I A T I  I N G L E S I  E D  I L  L O R O  R O B O T

VITA CON GLI AUTOMI
L o  studio  d el ce rv e llo  è stato 

d opp iam ente b en efic ia to  dai r e 
centi p ro g re ss i d e ll ’e le ttro n ica . In 
prim o luogo b isogn a m enzionare 
l ’ap p licaz io n e  di p rin c ip i sv ilu p 
p a ti p e r  il ra d a r  e poi la  te le v i
sione, a l  pro b lem a d e lla  re g is t ra 
zione d e lle  m o d ificaz ion i e le ttr i
che che accom p agnano l ’a ttiv ità  
c e re b ra le  s ia  n eg li stati norm ali 
che p ato logic i. E ’ n ata  da qui la 
scienza detta e n ce fa lo g ra fia . In se
condo luogo, v i  è la costruzione 
d i m od elli o p eranti, d estin ati a 
p ro v a re  la  v a r ie  teo rie  d e lla  fu n 
zione c e reb ra le . A lcu n i di questi 
m od elli sono sem p lic iss im i e asso 
m ig lian o  a l ce rv e llo  p er  uno o due 
punti. E ss i h an no un in teresse  
pu ram en te  accadem ico. A ltr i  sono 
p iù  e la b o rati, e ven n ero  cre a ti allo  
scopo d i ra g g ru p p a re  a lcu n e  d e lle  
p iù  note p ro p rie tà  d el sistem a 
n ervoso , p er  v e d e re  q u ale , fr a  più 
cose m isterio se , em erge  in segu ito  
a l l ’a t t iv ità  com bin ata  dei p rocessi 
e lem en tari.

In  segu ito  a qu esti esp erim en 
ti ven n e  c re a ta  una razza d i au 
tom i e lettro m eccan ic i, che p o treb 
b ero  c h ia m arsi an ch e «an im ali s in 
tetici». L a  p rim a coppia, ch iam ata 
«M acchina sp ecu la tr ix» , è stata 
p ro gettata  da due studiosi inglesi, 
m oglie  e m arito .

U N  C E R V E L L O  IN  M IN IA T U R A
Q ueste cre a tu re  sono lunghe 46 

cen tim etri e si m uovono su tre 
ruote . Sono azionate  da m otori 
e le ttr ic i in m in iatu ra , e sotto la  
loro  corazza portan o d e lle  batte
rie . Com e p er  g li an im ali (e p er  
l ’uom o), la  m ag g io r  p a rte  del loro  
peso  è dato d a llo  sch eletro  (in te
lato), d a lla  m u sco la tu ra  (i m otori) 
e d a llo  stom aco (le batterie), ma 
il loro  organ o  e ssen z ia le  è il cer
v e llo  in m in ia tu ra , che contiene 
solo due v a lv o le  rad io , due soccor
r ito r i e le ttr ic i e due condensatori. 
Q uesto c e rv e llo , co llegato  ad una 
ce llu la  fo to e le ttrica , od occhio, e 
ad  un contatto  sen sib ile  contenuto 
n e lla  corazza, dà a qu esti m odelli 
d i an im a li la  p ro p rietà  di g ira re  
p er  tu tta  la  casa  ev itand o  tavo le  
e sed ie , cercan d o  la  luce di notte 
e g li an go li om brosi di giorno.

I «genitori» d i qu esti autom i, che 
ne hanno studiato  il com porta

m ento per o ltre  un anno, non sono 
an co ra  in grad o  di d ire  con esat
tezza com e essi si com porteranno 
in una certa  situazion e sp ecia le , 
sebbene le  ab itu d in i dei due auto
m i siano  determ in ate  da l m odo se
condo i l  q u a le  sono sta ti costru iti. 
A  d iffe re n z a  di a ltre  m acchine, es
s i non aspettan o che v e n g a  dato 
loro  un com pito, m a cercan o  la  
luce, che p er  e ssi s ig n ifica  l ’en e r
g ia  di cui necessitano  p er  ca rica re  
le  loro  b atterie . E ss i sono ben  lu n 
gi d a ll ’ap p rezzare  la  luce d el sole. 
E ss i p re ferisco n o  la  p icco la  lam 
pada d e lla  loro  cuccia  dove tro v a 
no i p ro vv id e n z ia li contati da; 
q u a li a fflu isc e  la  corren te  continua 
di a lim en tazion e che essi tanto de
sid erano. Pertan to , quando le  loro 
b atterie  sono ben caricate , anche 
i,I r ifu g io  e l ’en e rg ia  incand escen
te d e lla  loro  cuccia  li resp in ge, e 
di se ra  essi si vedono g ira re , v i 
sitand o su ccessivam en te  tutte le 
lu c i e le  su p e rfic i b r illa n ti che si 
tro va n o  n e lla  casa . Sp esso  urtano 
in q u alch e ostacolo  d e lla  casa , ed 
a llo ra  borbottano, retrocedendo, 
poi avanzano  di nuovo con p azien 
te destrezza, andando di fian co  e 
spostandosi rap id am en te fin ta n 
toché non sono di. nuovo liberi. 
Q uando si tro van o  in qu esti im p ic
ci, non si danno p e n i d e lla  luce, 
m a si occupano solo del prob lem a 
in corso, e p er un secondo circa  
dopo che s i sono lib e ra ti, la  loro  
corta  m em oria  co n serva  u n ’ im p re s
sione d e ll’ incid ente cosi che si pos
sono a llo n ta n are  senza d iffico lta  
p rim a  d ’ in segu ire  un qu alch e a ltro  
fuoco  fatuo.

O gni m odello è m unito di una 
la m p ad in a  da p ila  tascab ile , che 
si accende solo a l buio. Quando 
g li autom i vedono un’ a ltra  luce, 
la  loro  si spegne. Ciò produce due 
e ffe tti curiosi: quando essi ved o 
no la  loro  stessa  luce, r if le s sa  in 
uno specchiò, ci vanno incontro 
com e se si tra ttasse  di una luce 
q u alsiasi. M a n e ll’ istante che essi 
cosi fanno, la  lu ce si spegne, cosi 
che si volgono a ltro ve , m a essa 
rico m p are  im p ro vv isam en te . Così 

la  lu ce v a c illa  com e in un segn a
le  di soccorso. L a  cosa an cora più 
cu riosa  è che, quando i due m o
d e lli si tro va n o  v ic in i l ’uno a l
l ’a ltro , ognuno di essi è attirato

C H I R U R G I A  P L A N E T A R I A

N ello  scorso num ero del nostro 
g io rn a le  p u b b licava m o  un artico lo  
rig u ard a n te  la  ch iru rg ia  p la n e ta r ia  
nel quaile si leisponeva uno dei p iù  
gran d iosi p ro g e tt i in  questo cam 
po: q u ello  d e lla  ch iu su ra  d e llo  stret
to di B e rin g . S em p re  n e llo  stesso 
cam po sa rà  in teressan te  o ra  esam i
n are  il p rä g e t  o  dial ted esco  H erm an 
S o e rg e l, a l  q u a le  non p laudiam o 
punto, po iché la  sua realizzaz ione 
e q u ìva re b b e  ad a llo n ta n a re  di c ir 
ca 600 km . il m are  da q u ello  che 
cono o gg i le  nostre coste. E  noi al 
m a ie  c i s iam o  ab itu ati . . .

I l suo p rogetto , t r i t o la t o  « L a  ri- 
duziO’Ua d el M editerraneo»  si b asa 
su un concetto sem plicissim o: 
50.000 an n i fa  il liv e llo  del M editer- 
ìa n e o  e ra  più  b asto  d i c irca  1.000 
m etri r isp etto  a  q u ello  attu ale . P o i
ché il 40% del fond o attu ale  giace 
a p ro fo n d ità  m inore d i 1000 m etri, 
nautico  m are  e r a  a ssa i p iù  picco lo  
di q u ello  odierno. S e  si riuisciislse a 
gu ad agn are  quel chitoni ebro/d ’a ltez
za. ben. 650.000 km q. di te rra  v e r 
reb b ero  so ttrati a lle  acque.

M eglio  an co ra : l ’E u ro p a , 50.000 
anni fa , e ra  co llegata  con l ’A fr ic a  
d a  tre la rg h i istm i: uno in coirri- 
: pendenza d e llo  s fra tto  d i G ib ilte r 
ra , u n  a ltro  tra  la  S ic i l ia  e la  T u 
n is ia . il terzo  che p a rt iv a  d a lla  
G re c ia  ed a t tra v e rsa v a  l ’a ttu a le  M e
d iterran eo  o rien ta le . P iù  ta rd i con 
L e  sten dersi d e lla  zona g la c ia le  v e r 
so  S u d , vaste  d istese di te r re  v e n 
n e ro  som m erse , invece d e i due la
ghi p rim a esisten ti s i  ebbe un solo 
M ed iterraneo , ap erto  s u ll ’A 'Ilantico. 
Se  si p o tesse  quindi r id u rre  i l  M e
d iterran eo  a lle  an tich e  dim ensioni, 
si a p rire b b e ro  tre  v ie  te rre str i tra  
1 E u ro p a  e l ’A fr ic a .

Com e rag g iu n g ere  uno scopo cosi 
granidicpo? A n zi utrto secondo il 
S o erg e l, sb arran d o  lo Stretto  di G i
b ilte r ra  ( 14  k m .) con  una d iga m o
num entale. Essend o  il M ed iterraneo  
un m arie cald o, l ’evap o razion e  v i  è 
assa i in tensa: si v a lu ta  in 4.144 m i- 
'iioni d i m etri cub i i l  vo lum e tota
le  d e ll ’a cq u a  e v a p o ra ta  in  un anno 
d a lla  su p erfic ie  del M ed iterraneo . 
S e  q u est’acqua non ve n isse  sostitui
ta, il liveM o del m are  ca le re b b e  di 
un m etro  a l l ’anno. O ra  essa  è  at- 
/ualm ente re st itu ita  d a lla  p io gg ia  
(p er V«), d a i  fiu m i (p e r  1/ 12 ) ,  e  so- 
p r a t u t o  dall tr ib u to  d e ll ’A tlan tico , 
che com pensa i  due te rz i d a ll ’e v a 
porazione. O gni £)S!Comdo l ’A tlan tico  
v e rsa  in fa tti nel M ed iterraneo  
80.000 m e. di acqu a: in t e r c a la ta  
q u esta  sorgente, il solo ca lo re  so
la re  b astereb b e  a  fa r  scen dere p ro 
gressiva m en te  il liveM o d e l m are.

D al pu n to  d i v is ta  tecn ico  l ’ope
razion e sa re b b e  tu tt’a l'.ro  ch e  sem - 
p ’ ice. L o  stre tto  di G ib ilte r ra  è la r 
go so lam en te  14  km . m a  la  sua p ro 
fondità rag g iu n g e  in a lcu n i p u n ti 
# u asi 500 m etri; non con vereb b e

quindi sce g lie re  il tracc iato  p iù  b re
ve. L a  m ig lio re  soluzione, sem pre 
secondo il S o e rg e l, sareb b e  d ’inn al
zare  la  d iga  lungo una lin e a  d i b a s 
si fondi (mora, su p erio ri a 300 m e
t r i ) ,  con la  co n ca v ità  r iv o lta  verso  
il M ed iterraneo . L o  sb arram en to  sa
rebbe lungo d a i 25 a i  30 km ., e a lla  
som m ità avre b b e  una largh ezza di 
50 m .; a l la  b ase  lo  spessore  d o vreb 
be essere  d ie c i v o lte  m ag g io re  piar 
resiste re  a l la  p ressio n e  d e ll’O ceano.

D ieci anni dopo il com pim ento 
d e lla  diga, il liveM o sa re b b e  sceso di 
10  m. e in un secolo o l r e  250.000 
km q. d i nuove te rre  em ergereb b e  
m odificand o  rad ica lm en te  la  con fi
gurazion e dell M editerraneo.

A lle  foc i d e l l ’E b ro , del R odano, 
dei Po  si sten d erebbero  v a ste  p ia 
n u re ; buona p a rte  d e lF A d ria tico  e 
del golfo  del Ltione sareb b e em ersa. 
M aiorca e M in orca form ereb b ero  
u n ’iso la  sola. L ’I ta l ia  non avre b b e  
p iù  la  c a ra tte ris tica  fo rm a di uno 
s tiva le : da B a r i  s i rag g iu n g ereb b e  
p e r  v ia  te rra  le  an tich e iso le  d e lla  
D alm azia , amchlsEse sa ld ate  a l con
tinente. L a  S ic il ia  sdì sare b b e  enor- 

'm em en te  estesa , al p a ri d e lla  Tu
n isia , m a  le  due te rre  non sa re b b e 
ro an co ra  a  contatto , sussistendo 
an cora fra  esste u n  b racc io  di m are. 
S a re b b e  em erso  il fondo d e ll ’a ttu a
le  G o lfo  di G ab es e  d avan ti a lla  
L ib ia  co rrereb b e  u na la rg a  fa sc ia  
di te r re  fertilissim e.

M a S o e rg e l p reved e  una seconda 
tappa. S i co stru ireb b ero  due dighe: 
una tra  la  S ic i l ia  e la  p en iso la  ita
lian a , l ’a ltra  fra  la  T u n isia  e la  S i
c ilia . In siem e con la  stab ilizzazione 
del la g o  occid en tale  (m ediante le 
acq u e deM’A tlan tico ) con tinuerebbe 
a d im in u ire  i l  l iv e l lo  d e l lago  o rien 
ta le , fin o  a  ra g g iù n g e re  un centi
n a io  di m etri nel corso  d e l secolo 
successivo . P o i il lago  o rie n ta le  v e r 
rebbe stab ilizzato  a  Elua vo lta , m e
d iante le  acq u e del M ar N ero.

A l term in e  d i qu esta  seconda fa 
se, il M ar M editeram eo, av re b b e  
p erd u to  350.000 km . cubi d ’a c q u a  e 
sareb b ero  em ersi o ltre  650.000 km q. 
di n u o ve  te rre . S i  sa reb b ero  resi 
d isp o n ib ili so rg en ti d lsn erg ia  di 
p o rta ta  p raticam en te  illim ita ta , p er  
esem pio  a G ib ilte r ra , a lle  fo c i d e l 
Po , d e ll ’E b ro , del R odano e del N ilo , 
p resso  gli sb arram en ti t r a  la  S ic i
lia  e la  T u n isia  e l ’I ta lia  continenta
le. ai D ard a n e lli, ecc. Q uesti sb ar
de, di can a li e di conche, a llo  s’copo 
ram an ti sareb b ero  p ro v v ist i, ’sin ten
di m an ten ere  le  com unicazioni m a - ' 
r it im e. T u tti g li  a ttu a li gran d i p o r
ti d e lle  coste m ed iterran ee , f r a  i 
q u a li T rieste  e P ium e, sareb b ero  
co lleg ati al m are  da can a li h re v i o 
lunghi a  seconda d e ll’em ersion e dei 
fon d ali d inanzi a lle  l'oro banchine. 
Q uello  che co llegh ereb b e  T r ie s te  e 
F iu m e d ovreb b e s fo c ia re  in marie 
c irc a  a sud di B a ri.

d a lla  luce d e ll’a ltro ,m a ne ll'a tto  di 
risp o n d ere  al r ich iam o d e ll’a ltro , 
la  fonte d ’attraz ion e  si spegne. Co
sì, sebbene siano  reciprocam ente 
a ttra tti, non si possono m ai incon
trare . S i può pro p rio  d ire  che la 
delu sione segu e m olto da v icino  
l ’ im pulso. Con queste c rea tu re  si 
possono fa re  dei giochi veram en te  
eccian ti. S i possono fa r  correre  
in g are , s ia  in casa  che fu o ri: 
quando si tro va n o  p iù  v ic in o  a lla  
m eta, com inciano a in te rfe r ire  fra  
di loro, battendo o cozzando com e 
ca lc ia to ri in porta.

U T IL I  E S P E R IE N Z E

«Eim er» o «Elsie» sono g iocat
toli a ffa sc in a n ti sebbene i rag az
zi li  tro vin o  troppo ìndipendenti 
p er costitu ire  dei g iuoch i sod dis
facen ti. Q uale lezione tu tta v ia  ci 
v ien e  da lorq? A nzitu tto , essi con
tengono solo due e lem enti a ttiv i 
in  con fran to  con i 10.000 m ilioni di 
e lem enti del ce rv e llo  um ano. E p 
pu re, sem plicem en te con '.’un ire 
queste u m ili u n ità  in un circuito  
e lettrico  adatto, essi vengono do
gati di un qualcosa assa i sim ile  al 
lib ero  arb itrio , ed il loro  com por
tam ento non è d iverso  dal nostro.

Cinematografia cecoslovacca

L a  bom ba atom ica non è più su ffic ien te . E  stato costru ito  anche il 
cannone atom ico che potete ved ere  qui in p ien a funzione.

L a  c in em ato g ra fia  cecaslo vacca  
ce le b ra  in questi g iorn i i d iec i an
ni d i a t t iv ità  post-bellica . In  questo 
decennio  sono sta t i fa tti negli stu
di d e lla  Gottwaildov a lcu n i film  di 
indubbio v a lo re  e a ltr i  che i p aesi 
occiden tali preferivamo- non ra p p re 
sen tare  p e r  il lo ro  c a ra tte re  p ro p a
gandistico . S p ecia lm en te  n eg li u lti
m i fe s tiv a l c in em atogra fic i, i l  p ù b 
blico  europeo  h a avu to  l ’occajsione 
di ve d e re  a lcu n i d e i m ig lio ri film s 
cecoslovacch i. N on tu tti sanino pe
rò che la  cen su ra  ita lia n a , o p er 
m eglio  d ire , d el p a p a , h a  im ped ito  
la p ro iez ione di uno dei p iù  discus
si film s’ ceco slo vacch i che d o veva  
essere rap p resen ta lo  a l F e st iv a ! di 
V enezia . L a  prém tere  d el film  ebbe 
luogo  al F e st iv a l d i E d im b urgo  e 
costitu ì l ’un ica o p e ra  d ’a rte  d i qu el
la m an ifestazione.

« Ja n  B u ssa  è la  p rim a  p a rte  d e l
la  'tr ilog ìa  di H uss e n a rra  la  v i
ta e le geste  d el L u te ro  cecas lo vac 
co. L a  seconda p a rte  d e lla  tr ilo g ia  
p a r la  d e lla  la tta  dei d iscep oli di 
H uss ch e , gu id ati da J a n  Z išk o , si 
b attan o  p e r  l ’ind ipendenza d e lia  lo
ro  te rra  da l V a lican o  e p e r  lib e 
ra rs i d a i fe u d a ta r i che li o p p rim eva
no. Q uesto second o  film  è qu asi u l
tim ato e v e rrà  p ro ie tta to  in  b reve . 
L o  d ir ig e  O tokar V a v ra  e lo  in ter
p re ta  Zdenek Step an ek . L a  p e llico 
la  è a  co lori e rap p resen ta  in m a

n ie ra  su p e r la t iv a  1 ’epoca e le idee 
che tratta .

L a  c in em ato g ra fia  cecaslo vacca  
re g istra  'inoltre v a r i  a ltr i  film s buo
ni g ira ti p rim a di « Ja n  Huss». N el
1946 V a v ra  d iresse  il dram m a sto
r ico  «Lo  stu d en te m endicante)), nel
1947 un film  su lla  p sico lo g ia  dei 
g iovan i, «Il dubbio». I l rom anzo di 
K a re l C ap ek  g li o ffr i  ne l 1948 Io- 
spunto  p e r  la  la vo ra z io n e  del film  
« L a  b a rr ic a ta  d e l silenzio» che tra t
ta d e lla  r iv o lta  di P ra g a  d u rante  la  
seconda, g u e rra  m ond iale.

D opo V a v ra , b isogn a r ic o rd a re  il 
re g ista  K r š k i  ed il su o  film  «D ella 
m ia v ita» . Il film  fa  la  b io g ra fia  del 
com positore ceco slo vacco  B ed rih  
Sm etan a. L a  m u sica, n atu ra lm en te , 
ha una p a rte  predornin ante.

I reg isti cech i attingono  vo len tie 
r i il m a te r ia le  p e r  i lo ro  la v o r i  dal 
passato  p o litico  e c u ltu ra le  del lo
ro P aese. L o  d im o stra  p u re  K a re l 
S te k ly  con  i‘1 suo film  soc ia le  «Si- 
nana», (p rem iato  ne l 1947 a l F e st i
v a l d i V en ezia) e  con «Il G a jd a š  
d i S irak o n ica» .

P e r  quan to  r ig u a rd a  l'o d iern a  
p ro b lem a tica , non si può  d ire  che 
ìa  c in e m a to g ra fia  ceco slo vacca  non 
ne te n g a  conto. I l  re a lism o  p erò  
non h a  an cora con qu istato  il pub
b lico  che p re fe r isc e  i la v o r i um o
r is tic i e non nlaga le  sue s im p atie  
p e r  i carto n i an im ati e  m arion ette .

C A M P I O N A T O  J U Q O S L A V O  D I  C A L C I O

H NnEWCB U  6 KEH DEQSIIKE SORPRENDE "CAPODISTRIA" 
per il bel gioco con l'Umago

LA CLASSIFICA

TRIESTE E FIUME
a 600 km . d a l m a re

Crvena zvezda 15 9 6 0 29:10 24
Partizan 15 11 2 2 45:17 24
Radnički 15 8 3 4 37:26 19
Dinamo 15 7 3 4 26:26 17
Velež 15 6 4 5 28:25 16
Sarajevo 15 7 2 6 23:28 1.8
Vojvodina 15 4 6 5 31:25 14
Spartak 15 5 4 6 25:27 14
Hajouk 15 5 3 7 28:27 13
Budućnost 15 5 3 7 23:37 13
B S K 15 4 4 7 26:28 12
Željezničar 15 4 4 7 15:26 12
Zagreb 15 4 1 10 28:30 9
Proleter 15 3 1 11 19:56 7

L a  15. g iorn ata  del m assim o cam -

A u tom ob ile  u ltim o m odello

pionato b a  fa tto  sp a r ire  m olti pun
ti in te rro g a tiv i r ig u ard a n ti le 
sq u ad re  d i tèsta. In fa tti, s ia  la  
C rv e n a  Z vez d a  quanto il P a rtiz an , 
hanno d im ostrato  d i a ttra v e rsa re  
un period o di fo rm a p a rt ic o la r
m ente fe lic e  sup erand o  am bedue di 
slan cio  i p ro p ri a v v e rs a r i. P e rò  è 
p iaciu to  di più  il P a rtiz an , che ha 
travo lto  la  Bud ućnost, con il pun
teggio  reco rd  di 9:0. D a n o tare  che 
ben se i dei nove go l sono stati r e a 
lizzati da M ilu tin o vič , T irn an ič  p re
sente e sod disfatto . I l cap itan o  fe 
d e ra le  si è così levato  una grossa  
preoccu pazione sul conto del no
stro  più  c lassico  e ne llo  stesso  tem 
po più  estroso giocatore.

L a  Z vez d a  è p a ssata  con au torità  
a M ostar, in flig gen d o  al p u r otti
mo V elež  una lezione di tecn ica 
ca lc istica  e sistem a dì gioco.

O rm ai tutti non aspettan o che il 
g ran d e  d erb y  di dom énica p ro ss i
m a, nel qu ale  Z vezd a  e P a rtiz an  
si g ioch eran no  il tito lo  a llo  stad io  
d e ll’A rm a ta  P o p o lare  a  B e lg rad o .

Il R a d n ičk i sta  scendendo dal 
p ied ista llo . A n ch e dom enica è sta 
to severam en te  punito dai cugin i 
del B S K .

In com p ren sib ile  invece il com 
portam ento  d e ll’H ajd u k , il quale, 
dopo e ssersi fa tto  in fila re  p er  ben 
tre  vo lte  sul p ro p rio  cam po d allo  
Z ag reb , ha tro va to  la  fo rza  m orale  
n e cessaria  ed è riu scito  a p a re g 
g iare  e s fio ra re  la  v itto ria  in u n ’in 
contro ap p arso  orm ai com prom es
so.

L ’incontro  più  im portan te  d e lla  
g io rn ata  D inam o —  V o jvo d in a  si 
è concluso con u n ’im m eritata  v it 
to ria  d e lla  D inam o in zona C e sa fi-  
ni, dopo che la  V o jvo d in a  a v e v a  
sb ag liato  alm eno quattro  occasion i 
d ’oro p er agg iu d ica rsi, e m erita ta - 
m ente, 1 due punti.

P iù  netta  del p rev isto  la  v itto 
r ia  d ello  S p a rta k  su l S a ra je v o  e 
scontato  in p arten za  il fo r fa it  dei 
P ro le te r  con il Ž e lezn ičar.

E c o v i o ra  dei b re v i cenni cK cro 
naca sui s in go li incon tri:

P A R T IZ A N  — B U D U Ć N O S T  9:0 
(4:0). P io g g ia  di reti a llo  stadio 
belgrad ese  e v itto ria  a grosso  pun
teggio  d el P a rtiz an , ne l quale  ha 
eccelso  M ilu tin o vič  au to re  di ben 
sei gol, uno p iù  bello  d e ll ’a ltro . L a  
serie  d e lle  re ti è stata  com pletata 
da un gol di M ih a jlo v ié , da uno di 
K a la p e ro v ié , e da uno di Jo ć ić . Il 
rep arto  m iglio re  del P a rtiz an  non 
è stato però  l ’attacco , m a la  m e
dian a, che ha dom inato p er  tutta 
la  d u rata  d e ll’ incontro, riforn en d o  
l ’attacco  incessan tem ente, sp ec ia l- 
m ente con M ih a jlo v ié  e Borozan , 
che sono stati i m ig lio ri in  cam po. 
L a  B ud ućn ost avre b b e  potuto e v i
ta re  il g ravo so  pun teggio , se, in vece 
di ten ere  il gioco ap erto , s i fosse  
ch iu sa  in d ifesa . A rb itro  S ta n ju š ić  
di S a ra je v o . S p etta to ri 10.000.

H A JD U K  — Z A G R E B  3 :3  (0:2). 
Sono b astati 15  m inuti di riscossa  
sp alatin a , p er rim ette re  in sesto le  
sorti di u n ’incon tro  dato p er tutti 
g ià  scontato. A l 2 ’ d e lla  r ip re sa  il 
Z a g re b  ha segnato  il terzo gol su 
tiro  d i pun izione di F irm . D ue gol 
il Z a g re b  li a v e v a  segn ati nel p r i
m o tem po, a l 7’ con M ed ved  ed al 
42’ con F irm . S co ssi d a llo  sm acco 
i com pagni di V u k a s  hanno reagito  
rab b iosam en te  e nel g iro  di un 
q u arto  d ’ora  hanno segnato  due 
reti, a l 10 ’ con V u ka s ed al 12 ’ con 
d u e K rstu lo v ić . S u l 3 : 2  g li sp a la 
tin i hanno in sistito  a l l ’attacco  ed 
a tre  m inuti d a lla  fin e  sono r iu 
sciti a rag g iu n g e re  ̂ il sosp irato  p a 
regg io  con un gol di V id o šev ić . 
A rb itro  P e tr ič  di F ium e. Sp etta to 
r i 6.000.

C R V E N A  Z V E Z D A  — V E L E Ž  
3 :1  (1:0). I lea d er d e lla  c la ssifica  
hanno dato una lezione di bel g io 
co ag li am biziosi ragazzi del V elež, 
i q u ali hanno dovuto cap ito lare  
d a van ti a l m aestri con un severo  
risu lta to . I b e lg rad esi hanno m ira 
to a l sodo in tutte le  azioni. T re  
vo lte  hanno fatto  centro, due volte  
con T o p lak  a l 7 ’ d el prim o tem po 
èd al 5 ’ d e lla  r ip re sa  ed una vo lta  
con K o stié  al 3 ’ d e lla  r ip resa . Il 
V e lež  ha segnato il punto d e ll’ono
re  a l 151 d e lla  r ip re sa  con il solito 
M ujič . A rb itro  E p e rt di Z ag ab ria . 
Sp etta to ri 12,000.

D IN A M O  — V O JV O D IN A  3:2 
(2:1). A d  un prim o tem po di p re 
dom inio zaga b rese  è segu ito  una r i 
p resa  d i netta m arca  V o jvo d in a . 
L a  V o jvo d in a  ha sp recato  però nu 
m erose occasion i fa v o re v o li, p er
m ettendo, in ta l modo, ai padroni 
di casa , di g iu n gere  ad u n ’ inspe
ra ta  a fferm azio n e  allo  scad ere  del 
tem po con tìn go l di testa  di L ip u - 

. s inovie. N el prim o tem po la  D in a 
mo h a  segnato a l 22’ con S a i ed a l 
40’ con P re lčec . L a  V o jvo d in a  è 
p a ssata  in vece  a l 35 ’ con M ilovan ov  
ed a l 14 ’ d e lla  r ip re sa  con R a jk o v . 
A rb itro  B oò in a  di S la v o n sk i B rod . 
S p ettato ri 16.000.

S P A R T A K  — S A R A JE V O  4:0 
(1:0). L o  S p a rta k  ha attaccato  dal 
p rin cip io  a lla  fin e , senza la sc ia re  
ag li a v v e rsa r i nem m eno un m o
m ento di resp iro , m a h a  dovuto 
asp ettare  sino a l 40’ p e r  p a ssare  in 
van tagg io  con una rete  di N ovo. 
N ella  r ip re sa  i lo ca li segn avan o  
an cora a l 18 ’ con O gn jan o v, a l 27’ 
con T o m ašev ić  ed a l 30’ con Tadič. 
Il m ig lio re  dello  S p a rta k  è stato 
11 "giovane L esk o v . O ttim o pu re il 
p o rtie re  d egli osp iti, A n čič. A rb i
tro R a k o v ič  di B e lg rad o . S p e tta 
tori 10.000.

B S K  — R A D N IČ K I  4 :1 (1:0).
N u lla  da fa re  p er  i l  R a d n ičk i con
tro il B S K  scatenato  e deciso a con
q u istare  a tutti, i. costi i due p re
ziosi punti in  palio . Tutto l ’ incon
tro  è stato un m onologo d eg li a t
taccan ti del B S K , i q u ali, d e lle  nu 
m erose occasion i avu te , hanno fa t 
to centro  q u attro  vo lte , contro  una 
dei loro  a v v e rs a r i. L a  m arcatu ra  
d elle  reti è stata  ap erta  a l 5’ da 
Sén au er. L o  stesso  g iocatore  con
c lu d eva  p u re  la  m arca tu ra  a l 4 1 ’ 
d e lla  r ip re sa . P e r  il B S K  se g n a v a 
no an co ra  n e lla  r ip re sa  A n tič  al 
29’ e S to ja n o v ič  a l 36’ su calc io  di 
r igo re . L a  rete  d e ll’onore p er il 
R a d n ičk i è stata  rea lizzata  da P e- 
takovié . A l l ’incontro  hanno ass is ti
to 12.000 spettatori.

C A P O D IS T R IA  — U M A G O  2 : 0
C ap od istria , 1 1  m arzo. Un vento  , 

gelid o  ha fatto  che la  p a rt ita  non 
assum esse un tono an co r più  e le 
vato  d i q u ello  che abb iam o v isto  
dom enica su l cam po cap o d istrian o  
e  che h a  sorp reso  non poco i l  cen 
tin aio  di tifo s i reca tis i a llo  S tad io  
P rim o  M aggio  con p arecch io  sce t
ticism o.

A  so rp ren d ere  sono stati p a rtico 
la rm en te  i C ap od istrian i p er il bel 
gioco in d iv id u a le  del prim o tem po, 
accom p agnato  n e lla  r ip re sa  da 
azioni che hanno avu to  un in d u b 
b io  p regio  tecn ico  e fo rza  di p e
n etrazion e che però  non sem p re  v e 
n iv a  con cretizzata , p er ind ecisione 
n e l tiro  rete . T a le  ind ecisione ac
com pagn ata da un po’ d i con fu sio 
ne si è m a n ife sta ta  specie  ne l p r i
m o tem po, quando il qu intetto, 
gu id ato  da C am illo , ha m ancato  
tre  fa c i li  occasion i, m en tre  a ltre t
tanti p erico li h a corso la  po rta  di 
K ra v o s .

C oncluso  a re ti in v io la te  il p r i
m o tem po, e dopo a lcu n i m inuti 
d i leg g ero  predom in io  dei m ilita ri 
u m agh esi n e lla  r ip re sa , i  n e ro -v e r 
di cap o d istr ian i com inciano a in- 
te ssa re  la  tram a di continue azio
ni sotto la  p o rta  di M un gia , e con
cludono la  p rim a v o lta  a l l ’u n d ice
sim o. V atto vec  tira  fo rtissim o, 
M un gia resp in ge  corto  e P o b rsn e l 
non ha d iffic o ltà  a re a liz a re . L a

LA CLASSIFICA
F io re n tin a 22 14 8 0 4 1:12 36
M ilan 22 1 1 5 6 51:3)3 27
In te r 22 1 1 3 8 37:25 25
S p a l 22 9 6 7 29:26 24
Sam p d oria 22 8 8 6 33 :3 1 24
T orino 21 9 5 7 29:23 23
L a n e  Rossi 22 7 9 6 20:21 23
N apoli 22 7 8 7 33:30 22
R om a 21 7 8 6 30:28 22
A ta la n ta 22 9 4 9 42:42 22
Ju v e n tu s 22 6 10 6 21:26 22
Padova 22 9 3 10 28:31 21
L azio 21 6 8 7 29:27 20
G enoa 22 8 4 10 34:37 20
T rie stin a 22 6 8 8 15:28 20
Novara 22 5 8 9 26:30 18
B o logn a 21 6 3 12 34:38 15
P ro  P a tr ia 22 1 6 15 18:65 8

FIORENTINA BOLOGNA 0:0.
-  p a rt ita  d istu rb ata  da un gelido 

vento  d i tram ontana che h a  im 
ped ito  a lle  -squadre di svo lg ere  un 
gioco tecnico. I l B o logn a s i  è a f
fid ato  .p rin cip alm en te a lle  sue qu a
lità  d ifen sive  e  a lla  g iorn ata  di 
g ran  ven a  dei suoi m ed ian i la te 
ra li  che hanno costitu ito  un qua
d r ila te ro  a ssa i e ffic ien te . L a  F io re n 
tina nel p rim o  tem po, p u r  avend o 
il vento  a fa vo re , non si è m ai sco
p e rta  n e lla  re tro g u a rd ia  lim itando 
le sue azioni o ffe n siv e  a tre  uom i
ni: Ju lin h o , M ontuori e V irg ili ,  N el

second o tem po il B o logn a h a m an
cato  due occasio n i fa v o re v o li: una 
n eu tra liz zata  d a l p o rtie re  fio ren tin o  
e l ’a ltra  sc iu p ata  d a  L a  Fo rg ia . N el
l ’u ltim a p a rte  d e lla  g ara  solo una 
grand e p a ra ta  d i  T o rro s  ha im ped i
to a P iv a te l li  di segnare.

GENOA — PADOVA 0:0. —  Con
tro il P a d o va , che ha a p p lica lp  il 
catiemoiccio rigoroso , il G en oa, in 
c a tt iv a  g iorn ata , non è riu sc ito  a 
p a ssare , p u r  avend o  dom in ato  a 
lungo, specie  ne l secondo tem po. 
L a  p a rt ita  è riu sc ita  an im ata  m a 
di scarso  in teresse  tecn ico . S i  è  gio
cato  solo a  d istru ggere  e  non a 
costru ire . N e l p rim o  tem po il G e
noa- h a com p lessivam en te  attacca
to  di p iù  m a senza ordine- e  senza 
idee. N el secando tem po ha attac
cato  con  m ag g io re  insistenza, co
strin gen d o  i l  P a d o va  a g iocare  ne l
la  sua m età cam po.

LANE ROSSI — TORINO 1:0 
(1:0). —  Il L a n e  R ossi è r iu sc ito  a 
fa tic a  ad a v e r  rag io n e  del T orino  
che si è d im ostrato  assai fo rte  e 
m eritevo le  d i u-n risu lta to  d i p a r i
tà. In fa tti la  rete d e lla  v it to ria  è 
stata con seguita su  ca lc io  d ’angolo  
a l 43’ d i gioco. I l p a llo n e , battuto  
da B oscolo , è sp iovu to  d a va n ti la 
p orta , R igam on ti è uscito a  vuoto

L A  C O P P A  C A L D I R O L A  D I  C I C L I S M O

V alčić tra i primi
D om enica scorsa si é svo lta  su lle ' 

strad e d e lla  L om b ard ia  la trad iz io 
nale  C opp a C a ld iro la , la  q-uale ra c 
cog lie  ogni anno a l la  p a rten za  i m i
g lio ri c ic list i d ile ttan ti ita lia n i e 
stran ieri. Q uest’anno a lla  n a ta  ga
ra  hanno p reso  p a rte  p u re  quattro  
c ic list i ju g o slav i. V a lč ič , V uksan , 
B a jto  e C ve jin .

L a  ve lo cissim a g ara  (la  m ed ia  ha 
sup erato  i 40 km  a l l ’o ra )  si è r iso l
ta ne l vorticoso  fin a le , quando un 
gruppo di 14  c ic list i, fr a  i q u a li f i
g u ra va  p u re  V a lč ič , è r iu sc ito  a 
p re n d e re  un legg ero  v a n ta g g io  sul 
grosso del grup po  e m an ten erlo  si
no a lla  fine. N e lla  v o la ta  fin a le  
V a lč ić , conosciuto p iù  com e -scala
tore che ve lo cista , non ha potuto- f i 
gu ra re , m a  ha dovuto  accon ten tar
si d e ll ’o ttavo  posto. L a  g a ra  è stata 
v in ta  da S a b ad in , che h a percorso  
i 105 km  in 2 o re  36’ a lla  m edia 
o ra ria  di km  40,640. Secan d o  si è 
c lassifica to  T am agni. T erzo  C arn ia- 
ti.

I r im an en ti co rr id o ri ju g o sla v i 
sono g iunti a l tra g u a rd o  con i l  gros
so dal gruppo ad o ltre  1 ’ dal v i s 
ed tare.

F E R D I  K Ü B L E R  
T O R N A  A  V I N C E R E

F e rd y  Kuebl-er, l ’amziiano e noto 
corrid ore  sv izzero , il q u a le  a v e v a  e- 
spresso  p iù  vo lte  l ’intenzione di 
abban donare d efin itivam en te  lo 
sp o rt attivo , è  r iu sc ito  a  rito rn are  
nuovam ente a lla  v itto ria  dom enica 
scarsa , qu an do  ha v in to  in v o lata  
la  ,3!}. edizione d e lla  M ilan o  — 
Torino.

L a  v it to r ia  d i Ku-ebler, anche 
-se im p rev ista , è  s ta ta  p iù  che 
m erita ta , fru tto  di una condotta di 
g a ra  in te llig e n te  e coragg io sa . Lo  
svizzero  ha in fa tti p artec ip ato  a tti
vam en te a lla  cacc ia  del grup petto , 
che si e ra  in vo la to  dal g rup p o  di 
testa  dòpo ap p en a 5 km  d a lla  p a r
tenza.

Ecco l ’o rd in e  di ahrivo : 1)  F e rd y  
K u e b le r , Sv izzera*  'ch e  com pie i 
210 km  d e l p erco rso  in 5 o re  48’45’’ 
a lla  m ed ia  o ra r ia  di km  38,661.

2) D erick e , B e lg io , 3) F a lla sch i, 
4) C oletto , 5) F a b b ri, tutti Ita lia . 
Con il 'v in cito re  -siano g iun ti al 
tragu ard o  12 corrid ori. Il gruppo, 
regolato  in v o la ta  d a llo  spagnolo  
F a b le t, è  g iun ta «topo 3 ’57” .

second a re te  a v v ie n e  a l 24’ quando 
K a v a l ič  I I  ra cco g lie  di testa  un 
d osato  p a ssag g io  d i B en č ič .

I  m ig lio ri in  cam po d e l C ap od i
s tr ia  sono sta ti i due K a v a lič ,  S a n - 
tin  e P o b rsn e l. D el p resid io  m ili
ta re  u m agh ese P ah o  e M ark o v ič .

H o c k e y  s u l  g h i a c c i o

JuoosM-Gerniania 6 5:5
S a b a to  scorso si è  svo lto  a llo  sta

dio  del gh iaccio  di Je se n ic e  l ’a tte 
so incontro  in te m a z io n a le  di ho- ' 
ck e y  su gh iaccio , f r a  la  nazionale 
ju g o sla v a  e  q u e lla  B  d e lla  G erm a
n ia  O ccid entale.

C ontro  ogn i a sp e tta t iv a  l ’incon
tro te rm in a va  a lla  p a r i 5:5. Q uesto 
risu lta to  rappresene a una grand e 
a ffe rm azio n e  del n a stro  h o ck ey , ap
p en a a i p r im i p a ss i -in ca-mpo in
tern azion ale . A lla  p a r i sono term i
n a ti butte e  ins i tem pi: 1 : 1 ,  2:2, 2:2.

M erco led ì e  g ioved ì la  stagione 
ju g o sla v a  d i h o ck e y  su  gh iaccio  si 
ch iu d erà  a B e lg ra d o  con un doppio 
in con tro  inter-nazionale: S te lla  Ros
sa  — C o rtin a  e P a rtiz an  —  C orti
na.

V E N T O  E  R E T !  I N V I O L A  T E
e p ronto  C am pan a, d i slan cio  e col 
petto , h a  spinto la  s fe ra  n e lla  re te  
ind ifesa .

INTERNAZIONALE — MILAN 
2:1 (0:0). —  L ’In te rn az io n a le  ha 
v in to  il d e rb y  n e ll’u ltim o q u arto  
d ’o ra , In fa tti d rosso-neri, an d ati 
in v an tag g io  p e r  m erito  di N ordahì 
n-el g iro  d i tire m in u ti, sono stati ra g 
g iu n ti e  -superati d ag li a v v e rsa r i 
con. due re ti d i M assei. L ’incontro, 
assai d istu rbato  da un vento  g e li
do, n e lla  sua p rim a  p a rte  è  stato 
piuttosto  scarso  di contenuto  tecn i
co. N-ella r ip re sa  il M ilan  h a  as
sunto l ’in iz ia tiv a  insistend o  però 
trop p o  nei passaiggi rip etu ti, sicché 
a coronam ento d e lla  s'ua su p erio ri
tà h a ottenuto so ltan to  una rete 
a l 22 ’ p e r  m erito  di N ord ahl. Col 
tem po gli a ttaccan ti n e ro-azzurri si 
sono resi' sem p re  p iù  p erico lo si ed 
hanno segnato  due re t i m ancando 
peirsino q u alch e occasion e fa v o re 
vo le . I due gol sono stati rea lizzati 
a l 33 ’ e a l 3 5 ’ da M assei.

.  PRO PATRIA — NAPOLI 0:0. —
P a rt ita  m ed iocre , gu astate  da un 
ven to  im petuoso e  fredd o. N-el p r i
m o tem po la  P ro  P a tr ia , col vento  
a fa v o re  ha attaccato  in p re v a le n 
za, m a non è r iu sc ita  a  con clud e
re  p e r  llim p recisio n e  d e i suo i a ttac 
canti. N el secondo tem po il N apo
li ha tentato  inu tilm ente di p o r
ta rs i din van tagg io . A  un q u arto  d a l
la  fin e , p e r  e v ita re  so rp rese , si è 
rin ch iu so  in  d ife sa , contento del 
p u n teggio  di p a rità .

SPAL — NOVARA 2:0 (1:0). —
Con una acco rta  condotta di gio
co, la  S p a i h a  su p erato  n ettam en
te gli azzu rri n o v aresi, S a lva ti an 
che dai- p a li  che d u e  vo lte  hanno . 
an nu llato  tir i  d i D i G iacom o  e di 
M acor. I n o v a re s i h an no giocato 
sempre- con grand e a rd o re  e aggres
s iv ità  sp ingendosi di tanto  in tanto 
in azioni d i contropiede. L a  p rim a  
rete  è  stata  segn ata  a l 20’ di gio
co -da Da-lpos che ha r ip reso  il p a l
lone resp in to  da Corti-, A l 36 ’ del
la  r ip re sa  dopo che la  tra v e rsa  a- 
v e v a  resp in to  un tiro  di M acor, 
B ro c c in i h a  r iso lto  u na m isch ia  sot
to p orta , m andando in rete.

TRIESTINA — ATALANTA 0:0.
—  L a  T r iestin a  ha p ro d o tto  trop
po ta rd i lo  sforzo  d ec is iv o  e così, 
p u r  corrend o q u alch e  p erico lo , la  
d ifesa  atalan-tina dopo tutto  h a  po
tuto sosten ere  s in o  a lla  fin e  la  p re s
sione a la b a rd a ta  p e ra ltro  p iù  con
fu sa  che o rd in ata . S o ld an  h a cor
so ne l prim o tem po seri r isch i ed 
ha d ev iato  in  an go lo  d u e fo rti tir i 
di B asetto . L a  b o ra  ha ostacolato  
sensib ilm ente il gioco.

JUVENTUS — SAMPDORIA 2:2.
LAZIO — ROMA soapeaa per la

n e v * .

N e l l e  g a r e  a  S e s t r i e r e

SEILER SECONDO
U n a gro ssa  so rp re sa  si è avu ta  

a l l ’ed izione d e lla  A lb e rg -K a n d a -  
h ar, che s i è svo lta  q u est’anno su l
le n e v i d el S e s tr ie re  in Ita lia . In 
fa tti, tanto il tr ip lice  cam pione 
o lim pionico  T on i S e ile r  quanto il 
g ran d e  asso  del d iscesism o  a u str ia 
co C h ristia n  P ra w d a , sono stati 
battu ti rrìolto n ettam ente da tutta 
una sch iera  di a iteti, an ch e m e
d iocri.

Q uesta sco n fitta  h a  rib ad ito  
u n ’a ltra  v o lta  che anche un g ran 
de cam pione non può p resen tarsi 
a  g a re  im p eg n ative  senza a v e r  por
tato a term in e  un coscienzioso  a l 
lenam ento. T on i S e ile r , in v e ce  di 
a lle n a rs i, h a  p re fe r ito  co rre re  da 
un b an ch etto  a l l ’a ltro  p er  fe s te g 
g ia re  le  g ran d i v it to r ie  di Cortina, 
com prom ettendo così le  sue possi
b ilità  p er  la  K a n d a h a r .

N e l com plesso  p erò  g li au str ia c i 
hanno dom inato il cam po lo stes
so, v in cen d o  l ’ im p ortan te  g a ra  con 
M o lterer, g ià  v in c ito re  d e lle  ed i
zioni 1953 e 1954, e p iazzand o ben 
se i p ro p r i a tle ti en tro  i p r im i d ie
ci c la ssific a ti.

M o lte re r  h a  v in to  m eritatam en te 
e nettam ente, p erch è  si è im posto 
in am bedue le  p ro ve , in  q u e lla  d e l
la  d iscesa  lib e ra  ed ih  q u e lla  d e l
lo  s la lo m  sp ecia le .

In  c la s s ific a  g en era le , dopo M ol
te re r , si sono c la s s ific a ti l ’au 
str ia co  O b era jg n er, il fran cese  
V ia rn è , lo sv izzero  F o rre  ed il te
desco L a n ig . P ra w d a  si è c la s s ifi
cato 20, S e ile r  34.

IL  T E D E S C O  L E S S E R  D A V A N T I 
A  H E IN O N E N  A K U L M

Sa b ato  e dom enica Scorsa si so
no svo lte  a K u lm  le  tanto' a t t e ®  
gare  di sa lto  sp ec ia le  d a l tram po
lino g igan te  ch e consente sa lti ol
tre i 130  m etri. P eccato  che l ’u l
tim a  g io rn a te  d i g a re  s ia  s ta ta  osta
c o la ta  d a l m ltem po, che non ha 
p erm esso  ai con co rren ti d i rag g iu n 
gerla le  m ag g io ri distanze.

L a  gran d e so rp re sa  d e lla  g a ra  ha 
nom e V e m e r  L e sse r , un tedesco 
d e lla  G e rm a n ia  O rientate', il qua
le  è r iu sc ito  a  su p e ra re  g li spe
c ia lis ti n o rd ic i, r ite n u ti sino ad  og
gi in su p e ra b ili in  q u este  sp e c ia li
tà. L e sse r  ha p reced u to  di poco 
(in c la s s ific a  i l  f i la n d o le  V e ik k o  
Heinonian e i l  n o rveg ese  O lo f B ie r-  
nstadt.

I g iovan i sa lta to r i ju g o sla v i han
no d isp u ta to ’ una p ro v a  onesta, 
c lassifican d o si a l 2 1. posto  con Jo ž e  
Z id ar, a l 24, con Altoin R o g e lj, al 
25. con L an g u s  ed al 3 1 . con S a k 
sida.
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