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I primi grossi impegni 
per la diffusione 
in onore del 50° del PCI 

I compagnl sardl vogllono onor«rt II 50° annlversarlo 
dtlla fondazlone del PCI con una diffusions superior* alio 
15 mlla cople. L'lmpegno e per l'occtzlonale glornata dlf-
fuslonale del 24 gennaio prosslmo. L* prenotaztonl arrl-
vano dal grossi centrl (4000 cople da Nuoro, 3500 da Sas-
sarl) ma anche da plccoll centrl come Serrenll che ha 
qulntuplicato l'lmpegno: da 100 a 500 cople. 

Anche Cosenia, con $000 cople, e fra I* prime fed*-
razlonl che d comunlcano l'lmpegno. Dalla Llgurla prl-
megglano I compagnl dl Imperla I quail hanno raccolto 
anche 13 nuovl abbonamenti speclall In plccole sezlonl 
dell'entroterra e 5 nuovl annual! nella sezlone «Mancl-
nettl» del capoluogo. Anche I compagnl di Cagllarl hanno 
raccolto quattro abbonamenti sostenltorl dl cut uno miovo. 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

MENTRE SALGONO CON FORZA IN PRIMP PIANO I TEMI DELLA 
LOTTA PER LE RIFORME E PER NUOVI SCHIERAMENTI UNITARI 

S sgonfla rafcrmsmo padronafe 
montato in funztane anti-operaia 

Nota dell'ISCO sulla congiuntura: la produzione industriale aumentata dal 6 al 7% nel 7 0 - Trentin: I'offensiva anti-
sindaeale tende all'apertura di una crisi da destra; la politica della Banca d'ltalia si eonfigura come un sabotaggio alia 
economia - Le ACLI denunciano gli scopi dell'attacco di destra - Dichiarazioni del presidente della Confindustria 

Oltre 1300 operai 
dell'Autovox sotto 
cassa integrazione 

Una perdita mensile di 25 mila lire per ogni dipen-
dente - Oggi i lavoratori decidono nelle assemblee di 
reparto la risposta da dare alia direzione dell'azienda 

Chi ha paura 
delle Region!? 

CHI HA paura delle Re
gions? La domanda e lc-

cita, a questo punto: e va 
posta energicamente da 
chiunque non voglia ridur-
re il tema della riforma 
dello Stato, e quindi della 
societa, a un mero eserci-
zio accademico. Ad eccezio-
ne delle destre tradizionali, 
PLI e MSI, tutte le forze 
politiche italiane si sono ri-
conosciute per regionaliste, 
il 7 giugno. Ma a distanza 
di sei mesi, le nubi che si 
temeva potessero addensar-
si sulla Regione in virtu del 
fatto che buona parte del 
« regionalismo » pre-7 giu
gno poteva considerarsi pu-
ramente elettorale, lungi 
dal diradarsi si vanno infit-
tendo. II 1971, infatti, tro-
va sordamente all'attacco 
tutti i gruppi e tutte le forze 
politiche che, interne o 
esterne al centrosinistra, 
anche delle Regioni voglio-
no fare un banco di prova e 
di lotta contro le riforme. 
Battuta alle urne, la politi
ca della destra tradizionale, 
antiregionalista, rischia di 
vedersi premiata dagli osta-
coli, le remore, i sabotaggi 
veri e propri che, ad ogni 
pie' sospinto, si ergono con
tro la Regione. La stessa 
mancata approvazione entro 
il 1970, da parte delle Ca-
mere, degli Statuti del La-
zio, Lombardia e Piemonte 
che per le prime li avevano 
completati, e un fatto nega-
tivo di cui non si pu6 incol-
pare il Parlamento come ta
le: ma, piu esattamente, 
quelle forze politiche della 
destra democristiana e so-
cialdemocratica che, pro-
tese all'attacco per imporre 
alia crisi politica una solu-
zione arretrata, usano anche 
le Regioni come terreno di 
ricatto. 

NON SI tratta solo di Sta
tuti. E' la stessa pro-

spcttiva politica riformatri-
ce che la nuova struttura 
autonoma porta con se, che 
•i vjole bloccare e paraliz-
zare. Se il ministro Prcti 
vuole far varare la sua leg-
ge tributaria reazionaria e 
le Regioni — come gia lar-
gamente awiene — gliela 
eontestano come lesiva di 
ogni serio principio di auto-
nomia, ecco che le Regioni 
diventano un « pericolo ». E 
te le Regioni affermano fin 
d'ora il loro diritto di inter* 
vento in materia di pro-
grammazione, di leggi agra-
rie, sanitarie e urbanistiche, 
le stesse forze che sono sem-
pre riuscite a bloccare ogni 
aerio tentativo di rifonna in 

Appello 
di Lukacs 
contro il 
processo 

ad Angela 
Davis 
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questi settori vedono nella 
Regione un pericolo nuovo, 
un avversario deciso da in-
debolire e screditare. Le 
esemplificazioni su tale ar-
gomento sarebbero infinite: 
e non si tratta soltanto di 
cattiva volonta di burocra-
ti incalliti, timorosi di per-
dere i loro privilegi. C'e ben 
altro. La paura delle Regio
ni e paura della democrazia e 
delle riforme: e quindi nasce 
in sede politica sullo stesso 
terreno dal quale fioriscono 
abbondanti le iniziative an-
tisindacali, le offensive pa-
dronali, le velleita e gli al-
larmi a sfondo autoritario 
portati avanti da forze che, 
ancora una volta, non vo-
gliono stare agli impegni 
imposti, oltre che dalla Co-
stituzione, dalla spinta po
litica nuova che nasce dal 
basso. 

E' di qui, dunque, che 
bisogna partire per compren-
dere che se certe burocra-
zie conservatrici sono il 
braccio antiregionalista, la 
mente e altrove. Non cre-
diamo di rivelare misteri, 
dicendo che l'attualc presi
dente del Consiglio, Colom
bo, la sua scelta frenante 
contro le Regioni gia l'ha 
fatta. E l'ha anche dichiara-
ta. E non solo davanti al 
pubblico del suo partito, ma 
anche in sede ufficiale: quan-
do, ricevendo la delegazione 
del Lazio che gli recava il te-
sto dello Statu to, ebbe mo-
do di precisare che, per lui, 
compito della Regione era 
solo quello subaltemo di 
« alleggerire » il lavoro dei 
minister! e che, a suo giu-
dizio, le pressioni intese a 
ottenere un rapido varo del
lo Statuto e delle leggi finan-
ziarie denotavano nelle Re
gioni « avidita di potere ». 

E 9 dunque dal vertice stes
so del governo attuale, 

congiunto in questo settore 
con abbondanti settori extra-
governativi, che parte in 
questo periodo il sabotaggio 
silenzioso a tutte quelle mi-
sure concrete che avrebbe-
ro dovuto, anche con l'aiuto 
del governo, favorire il pro
cesso di awio della nuova 
struttura. 

Ma il governo. quanto ad 
< aiuti >, si e limitato ai ten-
tativi gravi di imporre un 
suo schema di statuti coat-
ti, e a una serie di circo-
lari intese a prevenire i 
• pericoli » insiti nella volon
ta di rinnovare emergente 
dalle assemblee regionali. 
Forse e anche il fatto che 
in queste assemblee taluni 
steccati tradizionali non reg-
gono piu, ad allarmare il go
verno e a indurlo perfino a 
proclamare una sua posizio-
ne di < non intervento • nel-
I'aiutare le Regioni a trova-
re una sede e a procurarsi i 
mezzj e i funzionari per la-
vorare. 

A sei mesi dal 7 giugno. 
il fatto che le cose stiano 
ancora cosi, iscrive una col-
pa in piu a carico del go
verno di centro-sinistra, ri-
vela una riforma in piu per 
la quale e necessario bat-
tersi. Non ccrto con lamen-
ti, ma con 1'appoggJo deci
so dei lavoratori e di tutte 
le forze regionaliste che non 
sono disposte ad avallare 
una politica che tende non 
gia all'attuazione, ma all'af-
fossamento delle Regioni. 

Maurizio Ferrara 

Nella polemica sulle condi-
zioni deH'economia italiana, 
e sulle frettolose conclusioni 
che alcuni circoli politici di 
destra hanno cercato di trar-
ne, una prima fase si puo di
re conclusa. Si era tentato di 
presentare un quadro presso-
che vicino alia rottura — « sia-
mo al limite». aveva detto 
Piccoli —, e nello stesso tempo 
si erano lanciate contro i 
lavoratori accuse incredibi-
li. non motivate, e che na-
scondevano anzi — palesernen-
te — secondi Hni. Le difficol-
ta economiche non sono sta
te negate dalle organizzazio-
ni sindacali. le quali hanno 
pero sottolineato che i mo-
tivi debbono essere ricercati 
non nella spinta rinnovatrice 
delle lotte operaie. ma nelle 
resistenze conservatrici del pa-
dronato e nella manovra er
rata.^ delle.. leve. monetarie e-
del creditd: lion sono le rifor
me che mlnacciano 1'econo-
mia — si e detto —. bensi le 
mancate riforme. I dati piu at-
tendibili circa 1'andamento 
dell'annata del 1970 contribui-
scono da un lato a sdramma-
tizzare I'atmosfera e. dall'al-
tro. a smentire le diagnosi (e 
le prognosi) di Carli e di Pic
coli. Lo stesso presidente del 
Consiglio Colombo e stato co-
stretto a ricordare. con un di-
scorso improwisato, sabato 
sera, che gli aspetti moneta-
ri della situazione possono es
sere considerati favorevolmen-
te, tanto che le riserve va-
lutarie italiane hanno raggiun-
to livelli mai prima toccati. 
E proprio ieri la nota mensi
le dell'ISCO astituto per la 
congiuntura) ha - sottolineato 
che nel corso del '70. c sono 
state progressivamente riuni-
fe» le cpremesse per un ri-
lancio produttivo>. e le si-
tuazioni sono < sotto molti 
aspetti piu distese». Secondo 
I'lSCO. l'indice della produ
zione industriale dovrebbe ave-
re registrato negli ultimi do-
dici mesi un incremento con-
tenuto tra il 6 ed il 7 per cen
to rispetto al 1989. Un incre
mento maggiore — questo il 
parere dell'Istituto — sareb-
be stato ostacolato dai ritar-
di nella riconversione dei ci-
cli produttivi alia nuova real-
ta dei rapporti di lavoro sea-
turita dall'c autunno caldo» 
ed alle tensioni dovute ai rin-
novi contrattuali ed alle ri-
vendicazioni delle riforme 
(insomma. si da un colpo al 
cerchio ed uno alia boUe; ma 
la realta, pur in mezzo al
le contraddizioni. non stenta 
a farsi luce). H settore delle 
costruzioni edilizie viene in-
dicato come quello piu in dif-
ficolta. mentre si da un giu-
dizio positivo sul < content-
mento > delt'ascesa dei prezzi. 
reso possibile — si afferma 
— attraverso fl ricorso a mas-
sicce importazioni. 

Alia luce di queste risul-
tanze complessive. risalta in 
pieno la pretestuosita della 
campagna della quale sono 
stati promotori Piccoli e Car
li. D riferimento analogico al
ia sterzata imposta nel '64 
al centro-sinistra e perfetta-
mente calzante. D pruno at-
to delVoffensiva sui temi eco
nomic! si chiude tuttavia con 
una smentita per i promotori 
di essa. e soprattutto per i pa-
ladini della drammatizzazio-
ne. E' evidente che la mani-
polazione degli indici econo
mic! aveva ed ha come obiet-
tivo i'attacco ai sindacali e 
al mevimento di raassa. ciod 
ai punti di forza dell'azione 
per le riforme. 0 segretario 
della FIOM. compagno Tren
tin. con una intervista al 
Mondo, ha sottolineato che c 3 
presidente deU'Intersind, vo-
lontartomente o no, si e col-
locofo in una offensive anti-
sindacale che ha come secon
do fine quello di creare le 
condizioni per una crisi da d*-

stra, nel pieno di un'operazio-
ne che presenta gli stessi sin-
tomi della crisi del luglio 
scorso » (dimissioni di Rumor 
alia vigilia di uno sciopero ge
nerate • N.d.R.). L'esigenza 
dinanzi alia quale si trova in-
vece l'industria italiana. af
ferma Trentin. e quella di 
tforzare la strada verso nuo-
vi investimenti, in modo da 
creare una nuova capacita pro-
duttiva nel Mezzogiorno». A 
questo vi e una sola alterna-

e. f. 
(Segue in ultima pagina) 

La «riforma» Preti 
non intacca 

I'ingiustizia fiscale 
Resta Immutato il rapporto fra imposte d i -
rette e indirette - Calpestata I 'autonomia 
deg l i en t i locali A P A G I N A 2 

Oltre 1300 operai dell'Autovox sono stati mess! sotto cassa integrazione. II gravissimo 
provvedimento della direzione del grande stabilimento di via Salaria rappresenta un 
ennesimo attacco alia gia critica situazione industriale della citta: signifies, in cifre. 
una decurtazione salariale di circa 25 mila lire. Oggi nei reparti dello stabilimento 
di via Salaria i lavoratori decideranno la risposta da dare alia direzione dell'azienda. 
NELLA FOTO: operai dell'Autovox in assemblea. > A PAGINA 6 

Drammatieo aggravamento della crisi fra la Resistenza e il regime di Hussein 

P0SIZI0NI PALESTINESI B0MBARDATE IERI 
DA AEREIISRAELIANI E CANN0NI GI0RDANI 

Sinistra collusione fra le forze di Amman e quelle di Tel Aviv — Re Hussein respinge I'iniziativa dei capi di Stato arabi per 
ristabilire la pace — Partigiani reduci dalle zone occupate attacca t i dai giordani — II mediatore tunisino Ladgham: « Mi dimet-

ter6 se Hussein non fa cessare il fuoco e non ritira le sue t ruppe » — Appello di Arafat al Presidente siriano Assad 

A picco nella Manica: 8 italiani morti 

••' « ; l 
A poca distanza dalla casta inglcse di Dover, nella Manica, la petroliera Texaco Carribean e sfafa speronata da un mercan
tile peruviano. Spaccata in due dal tremendo urto, la petroliera e esplosa ed e affondata. Dei trenta uomini del suo equipag-
gio, tutti italiani, otto sono periti. Nella foto: la parte popple ra della Texaco mentre sta per affondare. A PAGINA 5 

Feffigie 
T GIORNALI dl domenlca 
*• hanno dato Tiotizia con 
ampiezsa della relazione 
dell'on, Malaoodi al dodi-
cesimo congresso liberate 
in corso a Roma e hanno 
anche riferito I commenti 
degli esponcntl politici di 
altri parttti, che assistera-
no ai lavorU Tra questi, 
ci e particolarmente pia-
ciuto quanto ha detto ti 
nostro amico on. Barca 
il quale ha notato, tra Vol-
tro, che c 1'arretramento dl 
altre forze politiche ha tut
tavia consentito all'on. Ma~ 
Iagodl di collocarsi per al
cuni ton! e per alcuni con-
tenuti di liberta alia sini
stra dell'on. Perri e del-
Ton. Piccoli™ ». 

Ora, e effetttoamente co

si; ma non crediate che 
Von. Malagodl abbia faito 
molta fatica, perche per ri-
trovarsi a sinistra degli 
onorevoll Ferri e Piccoli 
non c'e da compiere sforzo 
aJcuno: basta nascere. Ec
co, per esempio, che cosa 
pud dire, tra I'altro, un 
Malagodi che si colloca a 
sinistra. Lo ha riferito il 
« Corriere della Sera *, ri-
portando tra virgolette, co
me testuali, queste parole 
del segretario liberate: 
« Occorre promuovere l'au-
togoverno, la partecipazlo-
ne, il dominio delliioino 
sugli strumenti dell"uomo, 
1'uguaglianza dei punti dl 
partenza, la elimlnazlone 
d^lle sacche troppo mar-
cate dl poverta, e dl ric-
chezzaa, a not detideria-

mo raccomandarvi dl far 
caso a quelle «sacche 
troppo marcate di poverta. 
e di ricchezzan, dove si 
cede che Von. Malagodi 
concepisce come ideate 
una societa nella quale ci 
siano sempre i poveri, ma 
non troppo, i poveri sema 
scandalo, tali che non di-
sturbino, e dal lato oppo-
sto seguitino a prosperare 
i ricchi, ma senza sfarzo, 
i ricchi alia Costa non al
ia Riva, in modo cite i po
veri, possibilmente, non 
sumo neppure tentatl di ri-
beUarsL 

Ecco la societa del se
gretario liberate, un uomo 
che all'ardimento delle 
concezionl politiche con-
giunge un raro senso del 
tatto e deWnrbanita, come 

quando ha detto che non 
intende essere c giubilato a 
fm La Nazione*) alia pre-
sldenza del partito, Aveva 
accanto a se, mentre pro-
nunciava questa finezza, 
Von, Badint Confailonieri, 
che e appunto presidente 
del PLI e che, essendo per 
sona garbatissima, deve 
avere molto apprezzato la 
grazia e Veleganza dell'ac-
cenno. Ma nell'oratoria 
dell'on. Malagodi viene 
sempre il momento del 
buon gusto, che corrispon-
de al suo aspetto minac-
cioso e truce. La sua efft-
gie, cosi amabile e cor-
diale, e sempre pronto per 
ftgurare sulla copertina dl 
un Tomanzo giauo: wL'as-
sassino e tra not». 

Fortebraeclo 

BEIRUT, 11 
• La nuova crisi fra la Resi

stenza palestinese e il governo 
giordano si fa d'ora in ora piu 
drammatica. sia sul piano mili-
tare che su quello politico. Sul 
piano politico: re Hussein di 
Giordania ha respinto i'iniziati
va dei capi di Stato arabi di 
mandare propri rappresentanti 
ad Amman per un'opera di pa-
ciflcazione. Sul piano militare: 
le forze giordane hanno bom-
bardato le basi dei guerrigUeri 
nello stesso momento in cui 
queste erano sottopeste' all'attac
co degli israeliani. E tutto ci6. 
pare confermare i pianl denun-
ciati ieri da Al Fath. miranti a 
raggiungere — liquidata la Re
sistenza palestinese — una pa
ce separata fra Amman e Tel 
Aviv. 

Sugli sviluppi militan — che 
pongono la crisi giordano-pale-
stinese in una prospettiva estre-
mamente sinistra — vi sono sta
te oggi successive dichiarazioni 
dell'umcio di Al Path a Beirut. 
Un portavoce di Al Fath ha 
dichiarato che le basi della Re
sistenza nella Valle del Giorda 
no e soprattutto quelle che si 
trovano nella regione di Sawahi-
la sono state bombardate da'-
l'artiglieria pesante giordana. II 
portavoce ha aggiunto che on 
gnippo di . goerriglieri reduci 
dalle tone occupate (dove si 
erano recati nsl diccmbre scor
so per condurvi azion* di guer-
rigiia) raggiunta la riva orien-
taJe del Giordano sono stati at-
taccati daHe forze govemative: 
c Queste ultime. — ha detto il 
portavoce — hanno aperto il 
fuoco contro i nostri gueni-
glieri in collusione con il nemi-
co israeliano. ma I nostri com-
hattenti sono tornati incolumi 
alle loro basi >. 

Ancor phi grave la •collusio
ne* denunciata 6s Al Fath in 
una dichiarazione successiva e 
sempre relativa alia situaziune 
nella Valle del Giordano, c Og
gi per la prima volta — dice" 
la dichiarazione di Al Fath — 
le forze giordane si sono unite 
al nemico sionista per bombar
ds re le nostre basi nella parte 
centrale della Valle del Gior
dano e in parUcolare a Sawahi-
ha e a Dei Alia. Alle ore 10.15 
l'aviazione israeliana ha comin-
ciato a bombardare le nostre 
basi nella zona. L'aggressione 
aerea sionista e stata seguita 
poco dopo daU'entrata in aziooe 
delle batterie pesanti dell'ar-
tigliena giordana. Dopo oltre 
due ore. gli aerei israeliani c 
l'artiglieria giordana proseguiva-
no la loro azjone congiunta *. 
Le trama dl un disegno nel qua
le Amman e Tel Aviv giocano 
sepaxatamente e insleme la par
te assegnata per llquidare lo 

(S*gu* im oltjjna pagina) 

Dichiarazione 
del compagno 

Pajetta 
Presa di posizione da i 
tre sindacali meta l -

meccanici 

II compagno Giancarlo Pajet
ta ha rilasciato la seguente di
chiarazione: c Le notizie anco
ra una volta tragiche che giiin-
gono In queste ore dalla Giorda
nia suscitano in noi un vivo 
allarme e forti preoccupazioni. 
Abbiamo avulo modo in piu oc-
casioni di chiarire la nostra po
sizione nel confront! dei dirltli 
nazlonali del popolo palestinese, 
il cut rispetto e una condizione 
necessaria per trovare una so-
luzione effetliva al problems del 
Medio Oriente e riportara la 
pace in quella zona. Riconosce-
re la complessita della ricarca 
di una soluzione, perfino rico-
noscere la necessita di una gra-
dualita non pud voler dire, per 
nessuno, dimenticare ancha per 
an momento soltanto che la Pa
lestine di Ieri e di domani e 
rappresentata dall'organizzazio-
ne della Resistenza. Colptro la 
Resistenza palestinese, ostacolar-
ne il processo unitario a to-
glierle la possibility di opera-
re per la csusa nazionale vuol 
dire favorire i disegni imperia
listic!. Rinnoviamo il nostro ap
pello perche anche qnesfa volta 
si faccia sentire la voce di tutti 
colors che hanno a cuore flli in-
teressi della pace e della liber
ta dei popoli. Bisogna Impedire 
all'imperialismo di intenronire 
ancora, fermare la mono di 
qnelli che se ne fanno stru-
mento*. 

La FIM, la FIOM e la UILM 
hanno preso posizione sal gravi 
awenlmenti In Giordania. 

c Le drammaKche notizie che 
giungono dalla Giordania — af
fermano tra I'altro in un loro 
comunkato FIOM, FIM » UILM 
— rivelano che ancora una vol
ta I'esercito reale giordano at
tacca |a popolazione palestinese 
raccotta nei grandi campi di ri-
fugiati dtstruggendo le attrezza-
hire ospedaliere e sanitarie o 
massacrando indiscriminafamen-
te uomini, donna e bambini. 
Questi atfacchl dimosfrano chia* 
ramente la volonta di Hussein 
di trovare una setazfone del 
conflitto In Medio Oriente cho 
mantenga al potere In Giordania 
le forze reazionaria e feudal! o 
che perclo nega al popolo pale
stinese reserctzie dot eaa dl-

(Smgum in ultima pagina) 
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Lotte sociali e spostamenti politic! 

Fatti nuovi 
in Toscana 

A quanti ancora si domain 
dano se le grand! lotte ope-
raie e popolari di quest! ulti-
m! tempi abblano dawero 
prodotto qualche apprezzablle 
spostamento politico al di la 
dei dati elettorali — che pos-
sono sempre essere importan-
ti indict di valutazione, ma 
non sono 1'indlce solo e asso-
luto — blsogna tornare a indi* 
care con insistenza quello che 
sta awenendo nella compos!-
zione molecolare dello schlera-
mento dl centro-sinlstra, e 
particolarmente In quella del-
la Democrazla Cristiana. Anzl, 
va tenuto conto, quando si 
considera lo sviluppo dei feno-
meni politici sotto questa an-
golatura, che in un partito co
me la DC — costruito essen-
zialmente come macchlna 
elettorale — la vlschlosita del 
rapportl tra elettori ed elettl 
rende sempre problematjco e 
difficile cogliere il signlfica-
to pieno degli spostamenti dl 
opinione se s! guarda soltanto 
nlle poslzionl delle singole cor-
rentj, che sono organlzzate 
verticalmente; mentre 1'osser-
vazione si fa lnteressante se 
si considerano 1 dlversl plan! 
su cul l'azione politica si svi-
luppa. da quello dl base flno 
a quello nazjonale. Ebbene, 
anche in Toscana, cOn un 
processo accelerato a partlre 
dal 7 giugno 1970, ma con 
una preparazione che rlsale 
indietro nel tempo, si vanno 
manifestando nella DC una se-
rie di episodl rivelatori di una 
lmportante maturazione dl po-
sizioni nuove. 

L'episodio 
di Lucca 

Queiii di maggiore spicco si 
Bono prodotti attorno alle lot
te operaie. Quando il vicesin-
daco di Lucca, democristiano, 
dette la parola, In pieno Con-
siglio comunale — a maggio-
ranza assoluta democristiana 
— al lavoratori della Piaggio 
reduce dal carcere in cui 1! 
aveva rjnchiusi 11 Procuratore 
generale Calamarl, e dal qua
le un altro magistrato II ave
va liberatl, e il Consiglio una-
nime II acclamb lungamente, 
apparve chiaramente che an
che nella Lucchesla era acca-
duto qualcosa di nuovo, e che 
la zona piu «bianca» della 
Toscana suonava anch'essa 
uno squillo dl riscossa. E ln-
fattl anche la DC lucchese si 
e associata alia lotta che i 
partitl politic! antifascist!, a 
fianco dei sindacati, degli En-
ti local! e della Regione, han
no condotto perche fosse fatta 
giustizia a! lavoratori della 
Piaggio in lotta. Ma ad essa 
ha fatto eco, dal grossetano, 
la DC di Gavorrano cht nel 
Consiglio comunale ha votato 
un documento !n favore della 
pubblicizzazlone della Monte
dison; mentre I democrlstian! 
di Areidosso, che non hanno 
voluto segujre questo esempio, 
hanno per6 aderito con le si
nistra e con la CGIL a un do
cumento in cui si propongono 
indirizzi dl riforma a base di 
una linea dl sviluppo economl-
co. Del resto, anche la lotta 
dei lavoratori della Solvay ha 
trovato sostegno, tramjte git 
Enti local!. In tutte le forze 
politiche antifasciste. 

Ma nella battaglia per l'au-
tonomia e per una linea di ri-
forme che gll Entl locall con-
ducono in Toscana, sotto la di-
rezione delle sinistre che ne 
amministrano tanta parte, nu-
merose sono state le adesioni 
che si sono raccolte anche tra 
le minoranze democristiane. 
Ancora nel grossetano. ma an
che nelle province d! Arezzo, 
di Siena, dl Pisa, in divers! 
ComunI 1 bllanci delle ammi-
nistrazion! dl sinistra sono 
passat! anche con l'approva-
zione dei gruppi democristia-
nl, mentre In un'altra larga 
fascia dl Comuni vi sOno stati 
numerosi casl di atteggiamen-
tl di astenslone. DIchiarazioni 
rivolte a stabjlire un nuovo 
orientamento nel rapport! tra 
minoranza - e maggloranza, 
rompendo la tradlzione delle 
reochie pregludlziall, sono ve-
nute dalla DC, anche In Enti 
locall maggiorl, come a Gros-
geto o a Llvorno. 

L'episodio piu vlstoso e perb 
senza dubbio quello recente di 
Viareggio, dove il capogruppo 
della DC e il sindaco della 
Giunta minoritaria DC-PSI-
PRI, hanno esplicitamente ri-
chiesto 11 voto del PCI e del 

PSIUP al bilancio, che 6 stato 
approvato mentre 6 consigner! 
della DC abbandonavano l'au-
la del Consiglio e mentre 11 
PSU elevava vlolente prote-
ste. 
Siamo dunque in presenza 
di episodi one si moluplicano 
e si estendono, mentre ora-

mai la piu coriacea DC fio-
rentina vede aprirsi poleml-
che pubbllche nel suo 
seno, tra il segretario fanfa-
niano e due conslglleri co-
munali di Firenze, insofferen-
ti per le scoperte strumenta-
lizzazioni anticomuniste che 1 
dirigenti provincial! hanno vo
luto fare delle recenti dolorosa 
vicende internazionali. 

Ecco, E' questa la realta 
che fa sfondo alia complessa 
situazione che s! e aperta nel 
gruppo dei conslgljeri demo-
cristiani alia Regione, Qui, e 
noto, si e venuto esercitando 
il vecchio anticomunlsmo fron-
tale dell'ex segretario reglona-
le della DC, e attuale capo
gruppo, Butini. Perlodicamen-
te tentando di condizlonare 
tutto il suo gruppo su una li
nea oltranzista, costui ha gia 
collezionato alcune sconfitte 
sonore, o si e trovato a tal 
punto Isolato tra i suoi, da do-
ver fare precipitose ritirate, 
come quando si era proposto 
di portare tutta la DC (sono 
ormal lontani i tempi della 
pretesa dl guidare «tutto il 
centro-sinlstra»!) a battersl 
contro il progetto di Statuto 
regionale, che ! suoi stessi 
amie! dl partito avevano gia 
contribuito a elaborare. I suoi 
assaltl, perb. comlnclano ora 
ad avere qualcosa dl patetlco, 
perche ormal piu volte 
gli e capitato dl chlamaie a 
rinforzo il suo gruppo, e di 
sentlrsi rispondere In tutt'al-
tro tono. Sembra addlrittura 
che di recente, dopo un rin-
novato attaoeo a vuoto, abbla 
chiesto — ma, pare, senza 
successo — dl ottenere dal 
Comitato regionale della DC 
un voto dl censura per tuttl 1 
suoi colleghi dl gruopo alia 
Hegione! Motlvazlone, natu-
ralmente, quella di scarsa 
combattivita... 

La verita e che dopo 11 7 
giugno 1970, nella formazlone 
delle Giunte, nell'adozlone del 
programmi, nel diretto colle-
gamento con le lotte del la
voratori, la logica che pre-
siedeva alia costituzione dl 
maggioranze di centro-sjnistra 
e saltata in larga parte della 
Toscana. soprattutto a causa 
dell'orientamento conservato-
re che 1 dirigenti democristia-
ni e socialdemocratici hanno 
preteso dl imprimere all'al-
leanza. 

Proficua 
collaborazione 

Lo stesso aggruppamento dl 
centro-sinistra che si e inse-
diato ai Comune di Firenze, 
e di cu! pomposamente PSU, 
PRI e DC volevano fare una 
specie dl contraltare alia Re
gione. sta subendo profonde 
scosse che hanno intanto, miti-
gato le arroganze degli oltran-
zisti, fatti avvertiti che un ti
ro dl fune ulterlore avrebbe 
provocato strappi Irreparabill. 
Al contrarlo, le alleanze dl si. 
nistra hanno awiato una pro
ficua collaborazione nei Co
muni e nelle Province e an
che nella Regione, dando luo-
go a un consolidamento jm-
portante delle basi su cu! era-
no sorte. 

Certo, come sempre, si av-
vicina ora il momento In cui 
si proporranno problem! nuo
vi. I comunisti toscani non 
possono soltanto compiacersl 
di quest! svjluppi positivl. Con 
le altre forze della sinistra, 
col PSIUP e col PSI In pri-
mo luogo, ma anche con le al
tre energie diffuse e sparse, 
e con quelle stesse che nella 
DC mostrano piu o meno mar-
cati segni di insofferenza per 
rimmobilismo, per la tenden-
za alia stasi, alia conservazio-
ne, un discorso che affronti i 
termini nuovi della realta po
litica toscana, e del sostrato 
sociale ed econOmico che la 
sospinge. andra portato piu 
avanti. Questo e quanto I co
munisti in Toscana si accin-
gono a fare, non soltanto nel
le lotte. nel dibatlito e nel 
confronto di ogni giorno. ma 
nella discussione piii organica 
e meditata che si svolgera 
alia Conferenza regionale del 
PCI. 

Alberto Cecchi 

II 18 gennaio riprende alia Camera il dibattito sulla riforma tributaria 
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II progetto Preti non intacca 
le basi deH'ingiustizia fiscale 

Nessuna correzione al fondamentale squilibrio tra imposte dirette e indirette - Indirizzo contrario all'autonomia 
dei Comuni e delle Regioni - Innovazioni meramente tecniche per quanto riguarda le evasion! - Imposte sui ter-
reni e fabbricati, ricchezza mobile, complementare, imposta di famiglia sostituite da un'unica imposts sul reddito 

FIRENZE 

E' colpa del «fato» 
I'alluvione del '66 

Incredibile conclusione dell'inchiesta: assolti il 
prefetto e Tex capo del Genio Civile per il man-
cato preallarme e omicidio plurimo colposo 

FIRENZE, 11 
La magistratura si e de-

cisa: I'alluvione di Firenze 
fu un evento naturale. La 
montagna ha partorito 11 to-
pollno. Sono occorsl quattro 
annl per giungere a una si
mile conclusione: l'inondazlo-
ne fu un evento naturale, nes
suna colpa e da imputare alle 
dighe di La Penna e Levane 
e soprattutto non cl furono 
responsabilita per il mancato 
preallarme alia citta e la mor-
te di chl rimase travolto dai 
gorghi. 

Questa l'opinione del dottor 
Calamari, ma 1 fiorentini non 
la pensano cosl. E non la 
pensavano cosl neppure i due 
magistrati che aU'indomani 
della disastrosa alluvione fu
rono Incaricatl dl svolgere la 
inchiesta. 

Essi giunsero alia conclusio
ne, per quanto concerneva 11 
mancato preallarme a! cittadi-
ni, che le responsabilita do-
vevano ricadere sul prefetto 
della citta, 11 defunto dottor 
De Bernart, come aveva so 
stenuto il compagno senatore 
Umberto Terracini nella sua 
lettera alia Procura. Non solo, 

ma I magistrati che con pa-
zienza, sacrificio. svolsero le 
difficill indaginl, si convlnse-
ro che anche l'ingegnere-cnpo 
del Genio Civile doveva es
sere ritenuto lesponsabile per 
il mancato preallarme. 

Invece, salvando capra e ca-
voli, il giudice istruttore dot-
tor Giovan Gualberto Alessan-
dri, accogliendo le richieste dt 
archiviazione della Procura ge
nerale ha prosciolto completa-
mente il prefetto dr. Manfre
do De Bernart e l'ing. Giorgio 
Croppi, attuale ispettore pres-
so il proweditorato alle Ope-
re pubbliche della Toscana, 
per le accuse di mancato 
preallarme e di omicidio col
poso plurimo, perche il fatto 
non costituisce reato. 

Ancora una volta tutto e fl-
nito a tarallucci e vino. A 
chi ha perduto il rratello. il 
padre o la madre, o a chi ri
mase con I soli indumenti in-
dosso non rimane altro che 
imprecare contro le ralamita 
naturali, che, come tutti san-
no. nel nostro paese si ripe-
tono con asslduita non per 
colpa degli uorninl, ma del 
<i fato ». 

Dopo nove anni di lavoro 
delle commissioni tecniche, 
dopo valanghe di pareri dl 
esperti (generalmente dl par
te o d'ispirazione padronale), 
dopo consultazioni Intermina-
bill con la Confindustria (ma 
non con i sindacati o con i 
rappresentanti degli Enti lo-
cali), dopo esitazioni e rinvii, 
il 18 gennaio riprende alia Ca
mera la discussione sul pro
getto di legge governatlvo dl 
riforma tributaria. 

Siamo dunque alia stretta fi
nale. II vecchio e assurdo 
meccanismo di tassazione sta 
per essere in larga misura 
investito e modificato. Ma per 
dare luogo a che cosa? 

II governo, e per esso il mi-
nistro Preti, elencano cosl i 
malanni dell'attuale meccani
smo tributario: centinaia dl 
imposte, varate nei decennl 
l'una dopo l'altra, per conten-
tare ora questo ora quel par-
ticolare gruppo di interessi; 
difficolta di individuare nel 
marasma legislativo la norma 
da applicare, specialmente 
per le imposte Indirette; Irra-
zionalita delle esenzlonl; spe-
requazioni fra singoli contri-
buenti anche appartehenti al
ia stessa categoria; cost! ele-
vatissimi dl riscosslone; di-
storsioni produttive dovute a 
imposte mal applioate; eva
sion! diffuse e crescenti. 

II governo dicniara che per 
risolvere questi nodi bisogna 
inserire nel nostro ordinamen-
to giuridico una riforma gene-
rale fiscale (anche se nella 
realta essa investe solo la me-
ta dell'entrata globale, in 
quanto lascia soprawivere le 
Imposte di fabbricazione, quel
le di monopolio, e sugli oil 
minerali per migliaia di mi-
liardi di gettito). E al tempo 
stesso sostiene che il proble-
ma e solo o soprattutto tecni-
co. di ammodernamento e di 
efficienza. Quindi: ridurre il 
numero del tributl; ra^grup-
parli in poche principal! impo
ste; accentrare e meccanizza-
re i sistemi di accertamento, 
e percio anche di riscossio-

ne; togllere alle Region! e 
agl! Enti locall quel pochl po-
terl e autonomle che per leg
ge possiedono in questa mate
ria, affidando all'Ammlnistra-
zione centrale dello Stato 11 
compito della redlstribuzione 
agli Entl locall di una ?icco-
la parte del gettito rlscosso. 

Questioni tecniche quindi, 
secondo questa impostazione, 
non politiche. E sotto il pro-
fllo dl quel che pensa 11 ml-
nlstro Preti e con lul moltl 
altri membrl del governo, si 
tratta in realta di compiere 
scelte politiche secondarie, in 
quanto quelle principall sono 
state fatte da sempre. e non 
solo in materia tributaria, ma 
per l'intero problems della ge-
stione della cosa pubblica. 

Le scelte di classe delle leg-
gl fiscali vigentl e la natura 
di classe del progetto di rifor
ma ora In discussione sono 
infatt! le stesse. Ambedue 1 
sistemi hanno l'effetto di favo-
rire il profitto dei grandl 
gruppi industriali, di mante-
nere in vita rendite parassita-
rie in diverse forme, di con-
servare o accrescere i privi-
leg! del ceti improduttivi, fa-
cendo pagare il prezzo deH'in
giustizia alle classi lavoratrici. 
ci 

L'unioa differenza di rilievo 
— ed e negativa — fra i due 
meccanismi consiste nell'ag-
gravamento della tendenza ac-
centratrice e burocratica del 
nuovo progetto, rispetto alia 
prassi dell'attuale legislazione, 
e quindi nella sua chiara anti-
costituzionalita. II progetto 
Preti, infatti, viola 11 dettato 
costituzionale per tutta una se-
rie di motivi (dall'ampiezza 
spropositata del poteri che, 
nel progetto, vengono delega-
ti al governo nella elabora-
zione del prowedimentl, alia 
mancanza di criterl direttivl 
precisl sulla tutela del dlrltti 
dei cittadini, alia noncuranza 
con cui vengono ignorati gli 
articoli sull'autonomia finan-
zlaria delle Regioni, dei Co
muni e delle Province), men-

Dal 15 gennaio arrivano i primi scaglioni di lavoratori 

Per gli stagionali in Svizzera 
riprendere subito le trattative 

Le autorita elvetiche non rispettano piu neppure 1'accordo in vigore 
che e stato denunciato unitariamente da CGIL, CISL e UIL 

Nostro serrizio 
ZURIGO. 11. 

A partlre dalla meta di gen
naio. cominceranno ad arriva-
re in Svizzera i primi gruppi 
di lavoratori stagionali italia-
ni. I contratti per i lavori piu 
urgenti, in modo parti cola re 
quelli in corso nelle grandi cit
ta. hanno infatti validita a 
parti re dal 15 di gennaio. do
po circa un mese di sospen-
sione per fine stagione. 

Avra cosi inizio per decine 
di migliaia di lavoratori una 
altra lunga stagione di fatica 
in terra straniera. una lunga 
separazione dalla propria ter
ra e dalle proprie famigtte. 
Non c'b dubbio che anche que
sto per gli stagionali, come 
del resto per tutta I'emigrazio-
ne italiana in Svizzera, sara 
un altro anno di sacrifici, ma 
anche di lotte di vivace e co-
sciente contributo per la solu-

zione dei grossi problemi 
aperti nella societa italiana e 
nella societa svizzera e che 
investono direttamente le con-
dizioni di vita e 1'avvenire di 
oltre 600 mila italiani qui emi-
grati. 

C'e prima di tutto. apertissi-
mo. 11 discorso suH'uccordo 
dell'emigrazione fra i due 
Paesi, accordo che data dai 
1964 e che la Svizzera viola 
ogni giorno, rifiutando3i di 
concedere il permesso di lavo-
ratore annuale a quegli stagio
nali che. come dice ('accordo 
avendo 45 mesi di lavoro in 
Svizzera ne avrebbero dintto. 
costringendoli cioe a lavorare 
sempre con un contratto a ter-
mine, senza il diritto di farsi 
raggiungere dai propri fami 
liari discriminati in van cam-
pi e in vari modi. Ed e ap-
punto perchfc I'accordo da par
te svizzera non viene piu ri-

Agitate sedute congressuali all'EUR 

I liberal! litigano sullo Statuto 
! centodieci delegati della « sinistre » abbandonano I'aula — Malagodi vuole impor-
re on sistema maggioritario per la elezione del Consiglio nazionale del partito 
Convulsa giornata al XII con-

gresso liberale. Mentre rifcria-
mo. non e ancora finita la riunio-
ne separata della minoranza di 
« Presenza liberale » che ha ab-
bandonato I'aula al tormine di 
un ennesimo scontro sulla quo-
stiom; della riforma dello sta
tuto. L'episodio ha dato luogo a 
grandi clamori e ad un accen-
no di tflffenigli. 

Per 17 ore. i rappresentanti 
dei vari gruppi avevano con
dotto trattative per giungere ad 
un compromesso sul nuovo testo 
deH'ariieoIo dello statuto che fis-
sa le proporzioni della dtvisione 
dei seggi nel Consiglio nazionale. 
1! risultato 6 stato del tutlo nc-
gativo. Nel pomeriggio. la^ pre-
sidenza, senza nferire sull'esito 
di tali trattative. ha dociso di 
aprire il dibattito politico, ma 
tutte le minoranze hanno pro
posto mozioni d'ordine per con-
tinuare la discussione sullo sta-

1 singoli esponenti sono anda-
• alia tribuna gli uni per sca-
ricare sulla magjfioranza la re-
•ponsabilitA del fallimento delle 
trattative sulla riforma statuta-
ftc; gli «KA per accuwrc la 

minoranza di fazio>ita F,' stato 
a questo punto che i 110 delegati 
della c sinistra > dell'on. Bo-
nea hanno lasciato I'aula. 

Mentre la ten*>one creveva. il 
senatore Veronesi ha chiamato 
Malaeodi a conip.ere un Resto di 
buona \o!onta che rendesse pos-
sibile un fompromesso. Malaeo 
di e effettivamente intcrvenuto 
ma per svolgere un di^rorso rno-
derato nella forma ma molto 
duro nella sostanza. Kgli ha det-
to che la magaioranza non 
avrebbe conce^o piii di un cor-
rottivo all'attuale <i«temn mas»-
^iflritark), quello pro\isto d.il 
cosiddotto rmpnd^nwnto Capri-
li che precede la concy»s>!one 
del 70T- dei seggi alia maggio-
r.inza e il re?lo d.i di\ider«st Tra 
k* prime due liste di opposi-
2ione. 

Il segretario M partito che 
saliva alia tnbuna per la terza 
volta cercava di rettiflcare il 
giudizio che gran parte della 
stampa aveva dato sulle votazio-
ni di dotnenica che avevano vista 
respinta la proposta di emenda-
mento presentata dalla maggio-
ranza della direzkme uscente. 
Eftli ha fatto otpire che const-

derava quella votazione come 
una conferma della esistenza di 
una surfkr:<»nte magijioranza at
torno alia sua persona. 

In realta al di !a dei dati nu
meric! (che d'allro canto non as-
segnano al gruppo Malagodi mol
to p-.ii del 50 per cento del con
g r e s s ) il dato politico emcrarn 
te e costituito dalla soManziale 
unita di comportamento dei grup
pi minontari. Anche se e stata 
la sola * sinistra * ad abbando-
hare I'aula. gli altri gruppi ri-
maMi non hanno affalto sfuma-
to i k>ro attacchl alia maggio-
ranza. 

II dibattito generale, come si 
e detfo. e appena cominciato. Ma 
d.ite le pr?nte*se appare desti-
nato ad essere in larga misura 
un colioquio fra sordi. Sarebbe 
inguisto dire che Malagodi. Con 
la sua rela2ione di sabato. non 
abbia fatto qualche passo per 
assorbire una parte delle spinte 
che si sono accentuate nel par
tito dopo la soonfltta del 7 giu
gno. Ma la sua proposta politi
ca di Upo neomoderato appare 
ancora molto lontana da quella 
dei maggiorl gruppi di opposizio-
ne. <Presenza liberale* ha, ad 

esempio, presents to il suo do
cumento congressualc che po-
trebbe essere definito di pro-
gressismo laico. I punti di con-
tatto fra questo documento e 
Li tesi di Malagodi appaiono 
dav\-ero molto labili. 

• . r. 

Incontro o Roma 

sui problemi 

della donna 
Sulla funzione deH'associayio-

nismo femminile nella nostra 
societa e dcH'azIone unitaria del
le donne per affrontare e ri
solvere 1 vasti problemi della 
emandpazione femminile, orga-
nizzato daH'esecutivo nazionale 
dell'UDI. si terra oggi a Roma. 
nella sede della Stampa roma* 
na (piazza In Lucina. 26) un in
contro con i giornalisti. 

spettato che i sindacati italia
ni (CGIL. CISL e UIL) ne 
chiedono la denuncia formale, 
per ottenere nuove trattative 
con il governo di Berna sul 
complesso dei problemi della 
vita dei nostri emigrati. 

Vi sono grossi problemi 
aperti fra i due Paesi in ma
teria di emigrazione. Per ri-
solverli c'e un prezzo da paga
re. Ma nessuna delle due par 
ti, governo italiano e governo 
svizzera, si e fino ad ora dt-
mostrata disposta a contribui-
re a pagare anche solo una 
parte di questo prezzo. pur 
di avvinre a soluzione qUosti 
grossi problemi. 

Non lo si vuole fare da par
te svizzera, malgrado le prei-
sioni che vengono eserci'ate 
dalla base e che nel corso del 
1971 saranno senz'altro ancora 
intensificale e dovranno vede-
re ancora piu unite le forze 
progressiste svizzere assipme 
agli emigrati italiani. spagno-
li. ecc. Ne e prova la rottura 
delle trattative di Berna del 
mese scorso, rottura volitfa e 
provocata dal governo svizzc-
ro. Ma non lo vuole fare, e 
questo non 6 meno grave, 
nemmeno il governo italiano 
che potrebbe contribui re so-
stanzinlmente a mutare I ter
mini del discorso e a dar piii 
peso al proprio intervento 
presso la Svizzera se facesse 
esso stesso una politica di* 
versa nel campo della lotta 
contro la disoccupazione in 
Italia, soprattutto nel Mez-
zogioirno. 

Ma i problemi degli stagio
nali. pur essendo i piu gravi. 
non sono i soli sul tappeto. E 
quanto si fa oggi presence alia 
sede della Federazione delle 
Colonic libere ilaliane a Zuri 
go. ove cl si rammenla tutto 
I'arco di problemi a silo tetn 
po sottoposii. tramite un lun-
go e dettagliato mcmorialf. al 
go\'emo italiano. Si tratf.i d«i 
problemi degli alloggi. del n-
congiungimento delle fami*!:e 
drlla politica scolaslica. d<*lh 
di^criminazlone fiscale. dei 
diritti democratic!, della pro 
gramma zione professionale. 
ecc. Problemi che alle tratta
tive di Berna la delega^ione 
svizzera sarebbe stata dispo 
sta a esaminare. ma che la 
parte italiana non ha voluto 
nemmeno prendere in esame, 
ponendo come pregiudiziale lo 
avvio a soluzione del proble-
ma degli stagionali. • 

Su queste question!, dicono 

i dirigenti della Federazione 
delle Colonie libere italiane 
abbiamo molte frecce al no
stra arco. Noi di fronte ai la
voratori emigrati abbiamo le 
carte in regola. sia per quan
to abbiamo gia fatto. sia per
che continueremo a batterci, 
cercando sempre nuovi alleati 
tra Temigrazione e nello stes
so ambiente politico e sindaca-
le svizzero. Del resto il Co
mitato nazionale di difesa. che 
comprende oltre le Colonie li
bere anche le ACLI, gruppi 
slndacall. associazioni cattoli-
che e altre, ha assunto una 
posizlone chiara con cui si in-
vitano le due parti a ripren
dere al piu presto le tratta
tive. 

L'emigrazione si rende con
to che dopo la rottura di Ber
na, la situazione non e facile. 
Si sa pero benissimo che e 
possibile andare avanti e i ri-
sultati gia ottenuti sono del 
tutto incoraggianti. 

Ettore Spina 

A Follonica 
giunta PCI 
PSI PSIUP 

GROSSETO, 11 
A Follonica II consiglio co

munale, eletto 11 22 novembre 
scorso, ha eletto sindaco il 
compagno Ovidio Angeluccetti 
che ha ottenuto i 15 voti del 
PCI, 3 del PSI e 1 del PSItlP. 
La DC, il PSU e il PRI si sono 
astenutl, voto contrario quel
lo del MSI. t e giunta e co
sl composta: Rossano Rossi 
(PCI). RomolO Agnlnl (PCI). 
Ferrero Benclni (PCI), 
Claudio Asta (PSI), Marcello 
RanleM (PSI). Antonio Boni 
(PSIUP). 

Nel dibattito hanno preso 
parte tutti I gruppi politici 
che nelle diverse mOtlvazJOnl 
hanno dichiarato che la for-
ma7ione della maggloranza di 
sinistra e l'unica possibile a 
Follonica. E* su queste basi 
che nella dichtarazione pro-
grammatica del PCI, PSI, 
PSIUP si e sottollneata la vo-
lonta dei partitl dl sinistra di 
fare del comune un centra di 
lnlzlattve che si coilochlno nel 
contesto delle necessity della 
societa civile, Impegnandosl 
nella battaglia general© per 
le riforme. 

tie non modifies la linea po
litica dell'attuale sistema fi
scale, che e conservatrice e 
antidemooratica, oltre che 
inefflclente. 

Ma almeno l'efflclenza — di
ce Preti — e necessaria. Tuttl 
sono d'necordo nel riconosce-
re che oggi in Italia l'evaslo-
ne e altissima (5000 miliardi 
nel solo 1965). e che l'accerta-
mento dei redditi da capitate 
e praticamente imposslbile. 
Conviene quindi a tutti razio-
nalizznre e semplificare il si
stema tributario. Conviene al
io Stato e ai contribuenti. Se-
nonche la linea adottata con
viene soprattutto alia Confin
dustria — aggiungiamo noi — 
che non a caso ha appro
vato in pieno il progetto dl 
riforma. 

La presunta « neutralita tec-
nica» del progetto, quindi, 
conferma le scelte dl sviluppo 
economico e sociale flnora ac-
cettate, le sue contraddizionl, 
la sua strutturale antidemo-
craticita. Conferma una politi
ca dell'entrata che corrispon-
de esattamente ai criterl con 
cui viene pol effettuata la po
litica della spesa. 

Da queste considerazionl ge
neral! scaturisce, nel dettaglio 
delParticolazione del progetto 
governatlvo, la struttura dl 
una riforma fiscale, che non 
sina nessuno dei mall di fon-
do dell'attuale sistema: rap-

fiorto iniquo e scandaloso fra 
mposte dirette e indirette. as-

senza di una vera progress!-
vita nell'imposizlone secondo 
Paltezza del redditi. democra
zla nelle diverse fas! del-
l'accertamento. riscossione e 
distribuzione. 
• Vediamo allora come funzio-

nerebbe la fiscalita in Italia 
se la legge Preti passasse in 
Parlamento, cosl come viene 
presentata. ma contro cui si 
sono gih espressi I sindacati. I 
Comuni. le Regioni, e I Parti
tl della sinistra dl classe. 

II progetto, in materia dl 
imposizione diretta, abolisce 
le vecchie imposte real! (ter-
reni, fabbricati, ricchezza mo
bile, complementare. e anche 
l'imposta di famiglia. finora 
autonomamente gestita dai sin
goli Comuni). L'imposlzione 
sul redditi dovrebbe Invece ar-
ticolarsi su due soli tributl, 
di cui uno (imposta sul reddi
to delle persone fisiche) ha 
oarattere personale e progres
sive (ma con una progressivl-
ta che in pratlca, in talunl 
casl, k congegnata In modo 
da diventare perfino regressl-
vita per i redditi medio-alti) 
e 1'altro (imposta sul reddito 
delle persone giuridiche, cioe 
delle societa), ha invece ca-
rattere proporzlonale. 

In materia dl Imposizione 
indiretta, pur restando In vita 
le imposte di fabbricazione e 
quelle sul consumi di mag-
gior gettito, si introduce la 
imposta sul valore aggiunto 
(IVA) che sostituisce 1'attuale 
IGE; vengono ristrutturate le 
imposte sulle succession!, di 
reglstro e di bollo. 

L'orlentamento generale del
la riforma gOvernativa mira, 
dunque, soltanto a correggere 
in qualche modo la farragi-
nosita dell'attuale meccani-
sco amministrativo di accer
tamento e riscossione, sanzlo-
ne e contenzloso. Ma cI6 re-
sta al di qua di una vera ri
forma e non intacca le tare 
fondamentali che rendono in-
giusto e inaccettabile il si
stema tributario. II progetto 
non prevede alcun trattamento 
preferenzlale per 1 redditi da 
lavoro, e non stabillsce rap
port! nuovi fra l'amministra-
zione finanziaria centrale e I 
suoi organl perifericl nei con
front! degli entl Iocali. Anzl, 
la linea di fondo della proget-
tata riforma va In senso del 
tutto opposto. Si tenta chiara
mente di esautorare ancor piu 
di prima. 11 Comune, la Pro-
vlncla e soprattutto la nascen-
te Regione. affossando, con 
la fine della finanza locale, 
ogni velleita democratica a 
livello periferico. 

Vedremo In un prosslmo ar-
tlcolo, piu anallticamente, i 
dirett! gravi delle principall 
imposte prevlste dal progetto 
Preti. Ci basti qui souolinea-
re quali dovrebbero Invece es
sere gli obiettivi di fondo dl 
una riforma tributaria demo
cratica. Tendere a un*unlfica-
zlon*». che non sia pert) tota-
le, sia dell'lmposizlone diretta 
sia dl quella indiretta fra Sta
to e Enti local!, previa Isti-
tuzionallzzazione di rapportl di 
collaborazione e dl suddivisio-
ne nel gettito di alcun! tribu
tl. affinche il molo del decen-
tramento sia esaltato e non 
awnito. Spostare l'asse tra 
Imposizione diretta e indiretta, 
passando dall'attuale rapporto 
(30 per rento la prima e 70 
per cento la seconda) nel gi
ro di tre anni almeno al rap
porto 40/fio per cento e. suc-
ressivamenfe. 50/80 per cen
to. Prevederp sfmmenli volt! 
alia eliminazione dell'evasio-
ne. bnsando il sistema fisca
le sulla effettivn progressivi-
ta in rapporto alia capacity 
rontributiva reale. E. infine, 
tener presenfe che la riforma 

J tributaria pti6 e deve essere 
uno strumentc essenziale nel 
qufldro della programmazione 
democratica. al fine di Inclde-
re col prelievo soprattutto su 
rendite e redditi parassitari, 
nonch^ su! profitti monopoli
stic!. Ma dl queste cose ta 
riforma Preti non s! interessa 
affatto. Vedremo come II Par
lamento riuscira ad occupar-
sene, e come sapranno bat
ters! quelle f o r a che dall'In-
terno della maggloranxa, han
no piii volte manlfestato la 
loro opposlslone al progetto 

Carlo M. Santoro 

Contro Tintolleranza della RAI 

Protesta del sindacato 
dello spettacolo per la 

trasmissione sui giovani 
Liquidata I'intera redazione della rubrica 
Si e voluto colpire un nuovo metodo di 

lavoro basato sulla partecipazione 

Un nuovo esempio di intol-
leranza e di autoritarismo dei 
dirigenti della RAI, gia rile-
vato alcune settimane fa dal 
nostro giornale. e stato denun
ciato ieri dalla Federazione 
italiana lavoratori dello spet
tacolo (FILSCGIL) a proposi-
to della rubrica radiofonica 
« Per voi giovani ». 

Si tratta dl una trasmissio
ne che va in onda ogni po-
meriggio sul programma na
zionale e che sin dal suo sor-
gere si era segnalata per lo 
stile nuovo e per i contenuti 
di attualita che la caratteriz-
zavano. Un gruppo di giovani 
collaborator! — ragazzi e ra-
gazze — erano stati chiamatl 
a redigerla giungendo, attra-
verso una esperienza dl la
voro collettivo, ad alcune 
conclusion! important! e cer
cando di metterle in atto. In 
pai ticolare ebbe successo una 
inchiesta sui giovani lavorato
ri della FATME di Roma, tra
smissione che venne imposta-
ta, condotta « montata » e pre
sentata insieme con gli ope
ra! della fabbrica. 

Tutto elb, proprio perche 
aria nuova nel mare dl con-
formismo e di genericita che 
caratteriz7ano le trasmissioni 
radiofoniche e televisive, non 
e piaciuto ai dirigenti della 
RAI che e intervenuta « dap-
prima per controllare e cen-
surare 11 lavoro della reda
zione — dice il comunicato 
della FILSCGIL — poi per 
giungere alia Iiquidazione del-
l'intera equipe redazionale ». 

« I contenuti dei servizi, il 
metodo di lavoro collettivo 
(che prefigura alcune linee 
della "unita di produzione") 
— prosegue la nota del sin
dacato — la ricerca di un 

25 Comuni 
reggiani 
contro lo 

«riforma » 
d i Preti 

REGGIO EMILIA. 11 
Nella provincia di Reggio E-

milia si va creando un vasto 
schieramento di forze contro il 
progetto di riforma tributaria 
del ministro socia'democratico 
Preti, d ie • tende sostanzial-
mente a favorire le classi ab-
bienti e a privare di ogni au-
tonomia gli Enti Iocali. In 25 
Consigli comunali sono stati 
votati ordini del giorno unitari. 
in cui si chiede che il progetto 
sia bloccato e che prima di 
passare al Parlamento venga 
sottoposto ad un approfondito 
esame da parte dei Comuni. 
delle Province e delle Regioni. 
Nelle votazioni si sono deter
minate larghe convergenze. 

Anche il movimento giovani-
le democristiano della provin
cia ha preso apertamente po-
sizione. emettendo un comuni
cato in cui « respinge ferma-
mente i contenuti e le propo-
ste del ministro delle Finanze 
on. Preti. il cui progetto di ri
forma tributaria. tra le altri 
gravi deflcienze, di fatto co-
stringerebbe gli enti Iocali a 
trasformarsi da enti autonomi. 
capaci di gestire politicamente 
il potere locale, in semplici e-
secutori burocratici di decisio 
ni verticistiche slegate com 
pletamente dalla realta lo 
cale >. 

ATUnE 
LE FEDERAZIONI 

Tutte le Federazioni sono 
invitate a trasmettere. tra
mite i Comitati regionali. en-
tro la giornata di oggi 12 gen
naio, i dati aggiornati del 
tesseramento 1971: tesseratl. 
donne. reclutati e FGCI. 

Rinviato 
il seminario 

sul 50° 
del Partito 

Per dtffkolti Mpravvenutc 
all'uHlm'ora »: ft costretli a 
rinvlire II seminario su al-
cuni moment! della storla 
d«l partilo, che doveva svol 
««rtl dal 14 al 17 gennaio. 
ai alorni 25. M, 27. 2t dollo 
slots* mew. II proframmo 
dei lavori — al qwali si par-
teclpa dietro Invito — rest* 
irtlrrtuTatO. 

collegamento produttivo con 
l'ascoltatore che esaltasse la 
funzione sociale del mezzo 
radiofonico, furono ripetuta-
mente ostacolati dalla dire-
zione aziendale. I contratti 
in corso furono sostituiti con 
collnborazioni "a cachet", 
mentre in estate veniva mes-
sa in onda una versione del
la trasmissione puramente 
evasiva a contenuto musica-
le. Nell'ottobre scorso la tra
smissione era affidata a nuo
vi redattori, che ricostituiva-
no perc* la stessa equipe dl 
collaborators 

II 17 dicembre scorso si ft 
arrivatl all'intervento finale: 
«la trasmissione — denuncia 
la FILSCGIL — non andra 
piii in diretta, ma sara re-
gistrata; non si parlera piu 
della scuola n6 di altri proble
mi impegnati; si scioghera la 
redazione che sara affidata a 
un presentatore e a un solo 
giornalista interno ». 

L'ingiustificabile comporta-
mento della direzione azien
dale viene giudicato dalla 
FILSCGIL come un attacco 
ai diritti di tutti i lavoratori 
della RAI « in quanto c!6 che 
si vuole colpire e la possibi-
lita di creare un nuovo meto
do di lavoro basato sulla par
tecipazione di tutti i lavora
tori alia formazione del pro
dotto, all'intemo e all'esterno 
dell'azienda». Percib la nota 
conclude riuhiamando l'atten-
zione dei lavorat^"-! e delle 
forze politiche e sindacali 
« sulla necessitii onnai impro-
rogabile di affrontare al piu 
presto in Parlamento Tesa-
me degli attuali metodi di ge-
stione e di utilizzazione del 
pubblico sen-izio radiotele-
visivo ». 

1000 bare 
ancora 

insepolte 
al cimitero 
del Verano 

I morti che attendono ancora 
di essere scpolti al Verano sono 
niillc. mentre nessuna salma sa
rebbe in deposito al cimitero 
di Prima Porta. Lo ha dotto 
il sindaco Darida intervenendo 
nella polemica sollevata da un 
giornale inglese ' e ripresa dai 
quotidiani italiani a proposito 
delle condizioni dei cimiteri ro-
niani. Per le bare in attesa. 
secondo quanto ha precisato il 
sindaco <t sono gia a disposizio 
ne i loculi per la sistemazionr 
defimtiva e si sta provvedendo 
a chiamare i familian per la 
stipula dei relativi contratti. per 
cui cntro un paio di mesi il 
problema sara complctamentc ri 
solto >. 

Anche se ridimensionata — si 
era parlato di 5.000 morti in1;'; 
polti — la situazione de! \'v 
rano resta tutta via gra\e e non 
assolve la giunta capitolina d il 
le sue responsabilita 

10 mila lire 

per I'Unifa 
FOGGIA. 11. 

RafTaele Biscegua. un vecchio 
compagno di Mattinata. perse 

Juitato dal fascismo negli anni 
ella clandestinita e confinato 

a Ustica unilamente a Granisci 
ed altri compagni. ci ha inviato 
dieCimila lire quale suo contri
buto per il ranormmenlo della 
stampa comunitta. Un gesto 
esemplare che vuole sottolinea-
re cenw in un momento diffi
cile della vita politica del Pae
se si renda necessario unire 
tutte le Tone per raffortare e 
difendere il giornale dei la
voratori. 

Direttore 
ALDO TORTORELLA 

Condiretlore 
LUCA PAVOLINI 

Direttore respunsnbile 
Alessandro Cuni 
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Un quadro impressionante di disordine 

e di mortificazione dei bisogni umani 

L'attacco 
alle citta 

La funzione degli enti elettivi e I'incapa-
cita degli organ! centrali dello Stato - Una 
legge vecchia piu di un secolo - I mi-
liardi accumulati e non utilizzati - I Co-

muni devono poter spendere di piu 

Da qualunque punto di vi
sta ci si ponga, la situazione 
delle citta italiane presents, 
all'inizio del 1971, un qua
dro impressionante di diffi-
colta finanziarie, di disordi
ne, di mortificazione dei bi
sogni degli uomini. Guarda-
te ai trasporti: la motorizza-
zione privata. Sviluppatasi 
oltre ogni limite ragionevo-
le, ha portato alia congestio-
ne del traffico, i trasporti 
pubblici non riescono, anche 
per le condizioni dolla circo-
lazione, a soddisfare in mo-
do efTicace le esigenze degli 
utenti. Guardale alia casa: 
alTitti vertiginosi, taglie inau-
dite pagate alia specula-
zione edilizia. 

Le citta si sviluppano, e 
vero: ma secondo un model-
10 irrazionale, disumano, il 
modello capitalistico. I lavo-
ratori sono respinti e segre-
gati in periferie prive delle 
elementari attrezzature civi-
li. Al centro, nelle abitazio-
ni piu confortevoli, e piu ca
re, possono restare i ricchi, 
ma sempre maggiore spazio 
e richiesto per negozi ed uf-
fici. I quartieri popolari, so-
pravvissuti nel centro alia 
ondata della speculazione, so
no affollati di tuguri, dove 
vivono anziani ed immigrati, 
gente a bassissimo reddito, 
costretta a sopportare una 
incredibile carenza di servizi, 
aria malsana, condizioni di 
vita incivili. 

Questo non avviene a caso. 
11 sistema capitalistico mo-
della la citta secondo i suoi 
bisogni, e sulla citta scarica 
tutte le sue contraddizioni 
(a partire da quelle derivan-
ti dalla crisi agricola). Gli 
organi centrali dello Stato 
assistono inerti, quando non 
danno man forte a questo 
attacco. La mancanza di una 
riforma dei trasporti, di una 
riforma urbanistica, di inter-
venti adeguati di edilizia po-
polare, il fallimento del pia
no di edilizia scolastica. Ec-
co alcuni tratti di una poli-
tica di inerzia, e di complici
ty. Altri, numerosi, se ne 
potrebbero aggiungere. 

Le citta hanno i propri or
gani elettivi. Ed i cittadini, 
i lavoratori, guardano ai Co-
muni come a quella parte 
dell'ordinamento statale che 
e piu vicina e sensibile ai 
loro bisogni. Ma l'attacco al
le citta e accompagnato, ed 
aggravato, da un attacco ai 
Comuni. Sarebbe un errore 
ritenere che la situazione dei 
Comuni da vent'anni sotto-
posti a vincoli e controlli in-
costituzionali, sia migliorata. 
Per certi aspetti si e fatta, 
anzi, piu seria e preoccupan-
te. Con 1'avvento delle regio-
ni dovrebbe, ad esempio, ve
nire introdotto il nuovo si
stema dei controlli sugli enti 
locali. Ma i ministeri com-
petenti, si fa per dire, han
no proprio in questi giorni 
ribadito l'opinione che i bi-
lanci in disavanzo debbano 
ancora essere esaminati dal
la Commissione centrale per 
la finanza locale, che ha sem
pre esercitato, per sua voca-
zione, controlli vessatori. Bu-
rocrati romani resterebbe-
ro dunque al comando, ta-
gliando e cucendo t bilanci, 
senza conoscere altro che nu
de cifre, senza capire cosa 
c'e dietro alle cifre: asili, 
cam pi sportivi, i bisogni di 
un quartiere, le attese di 
una popolazione. E I'autono-
mia degli enti locali, previ-
•ta dalla Costituzione, ver-
rebbe ancora una volta can-
cellata. 

Una legge 
inoperante 

H governo deve dire chia-
ramente se intende applica-
re la Costituzione, o se vuo-
le mantenere in vita le di-
•posizioni della legge comu-
nale e provinciale, vecchia 
di un secolo e piu, e che e 
ana delle maggiori vergo-
gne della nostra vita pubbli-
ea. E deve dire, la maggio-
ranza di centro-sinistra, se 
intende dar corso alle pro-
prie leggi. E' il caso della 
legge 22 dicembre 1969 che 
stabilisce le procedure per 
la copertura dei disavanzi 
economic! dei Comuni debi-
tamente autorizzati. Questa 
legge e scandalosamente ino
perante. I disavanzi del Co 
mune di Bologna sono « de-
bitamente autorizzati >, il 
che vuol dire che lo stesso 
ministro dell'Interno li rico-
nosce legittimi. Ebbene, una 
parte cospicua di questi di
savanzi e ancora in attesa 
del finanziamento, ed in tale 
•ttesa si deve ricorrere ad 
•nticipazioni bancarie, a tas-
aj di interesse altissimi. Que-
U l i l i causa principale del

le attuali difficolta finan
ziarie. 

II Comune di Bologna 
vanta piu crediti che debiti, 
cioe attende di ricevere dal-
lo Stato molto piii di quanto 
deve dare ai propri dipen-
denti e ai propri fornitori. 
E* quindi inesatto, e forse 
non del tutto corretto, cid 
che ha detto il capo grup-
po socialdemocratico Degli 
Esposti al c Resto del Car-
lino », che il Comune di Bo
logna si troverebbe in una 
«situazione di dissesto >. 
Questo non corrisponde al 
vero. II Comune di Bologna 
e economicamente solido e 
solvibile. Le sue difficolta 
derivano dal fatto che le 
leggi dello Stato non ven-
gono applicate. 

Residui 
passivi 

Come tutti i Comuni d'lta-
lia, i peggio ed i meglio am-
ministrati, il Comune di Bo
logna soffre le conseguenze 
di una politica economica e 
finanziaria gestita da un pu-
gno di uomini, che hanno 
spinto in questi anni la spe-
sa pubblica in direzioni sba-
gliate, ed ormai lo riconosco-
no anche esponenti della 
maggioranza di centro-sini
stra, in modo a pert o. Questi 
uomini hanno pervicacemen-
te ignorato e negato le esi
genze della citta cui hanno 
addossato gli oneri di uno 
sviluppo caotico, solo regola-
to dalle leggi del profitto. 
Dopo tanto parlare di spese 
eccessive e di denaro insuf-
ficiente, ora ci si accorge che 
questi uomini hanno accu-
mulato nelle casse dello Sta
to qualcosa come 7.600 mi-
liardi di residui passivi. Non 
hanno speso, in altre paro
le, quello che potevano e do-
vevano spendere, essendone 
stati autorizzati dal Parla-
mento. 

Per spiegarci: le scuole 
promesse dal piano per la 
edilizia scolastica nel 1967 
non sono state fatte. Ma i 
soldi c'erano, solo non sono 
stati dati ai Comuni, che li 
attendevano. Un'altra noti-
zia di questi giorni e ri-
velatrice, e gravissima. La 
GESCAL, l'ente pubblico che 
dovrebbe costruire case eco-
nomiche, ha in cassa 570 mi-
liardi, e non li spende. 

I lavoratori pagano i con-
tributi, ma non ottengono 
le case, o le ottengono 
col contagocce, e s-pesso so
no case senza servizi, senza 
scuole, senza verde. Cos! na-
scono i famigerati, squallidi 
«villaggi » della periferia. 

Dopo tutte le lamentele 
sugli < eccessi > della spesa 
pubblica, e certo eccessi vi 
saranno stati, ma non nel 
campo dei servizi sociali, do
po che La Malfa si e strap-
pato tutti i capelli, scopria-
mo che si e speso meno di 
quanto previsto e stabilito. 
Lo si e fatto deliberatamen-
te? Perche non si e infor-
mato il Parlamento? O si 
rratta di incapacity della 
macchina dello Stato? Per
che allora non si attribui-
scono a Regioni e Comuni 
le competenze relative? 

Questo si chiedono le cit
ta, che crescono. ed hanno 
bisogno impellente di attrez
zature sociali, e si vedono 
rispondere con i tagli ai bi
lanci, e che 1 Comuni deb-
bono spendere meno. In 
realta i Comuni spendono 
poco, rispetto alle esigenze 
urbane che si sono moltipli
cate, si deve avere il co-
raggio di dirlo, mentre sta 
per uscire il «libra bianco > 
della spesa pubblica, e cer
to tutti i conservatori e i 
reazionari ne aporofitteran-
no per rilevare che la spesa 
dei Comuni e esagerata e 
per chiedere ulteriori re-
strizioni. 

Ha scritto il sindaco di Mi-
lano, che non e comunista: 
• Le accuse agli enti locali 
ed il taglio dei fondi rispon-
dono piu ad insipienza poli
tica o a deliberate manovre 
centralizzatrici che non ad 
una seria politica di svilup
po che ponga in primo pia
no le esigenze quotidiane di 
milioni di cittadini >. I Co
muni hanno bisogno di mag
giori mezzi finanziari, se vo* 
gliono far fronte agli innu-
merevoli bisogni delle citta. 
Ed hanno bisogno di autono-
mia, di poter decidere sotto 
1'occhio degli elettori. non 
sotto il controllo dei burocra-
ti. Questa e una delle condi
zioni perche le citta possano 
rispondere all'attacco che 
suMscono, che si fa sem
pre piu grave. 

Renato Zangheri 

Coco Chanel: una sarta che voleva essere copiata 
PARIGI, 11. 

Coco Chanel e morta ieri sera a Pa
rigi, per un attacco di cuore, a 87 anni. 
Da pochl giorni aveva smesso di la-
vorare alia sua nuova collezione di 
primavera da far sfilare II 26 gennaio. 
« La moda sono lo » — aveva polemica-
mente affermato un gtorno. 

Gabrlelle Coco Chanel In effelll rl-
marra, nella storla del costume e non 
solo In quella della moda, come la 
«creatrice» della donna moderna. A 
lei, ragazza di campagna venuta a 
Parigi a 16 anni da una fattoria della 
Loira, le donne dell'lnizio del secolo, 
cariche di bust! e corsetli, dl sotto-
gonne e di riccioll, devono la prima 
a rivoluzione • dei completi dritti 
gonna-golf-camicelta, dei capelli cortl 

e liscl, degli ablti pratici dl maglia. 
Fra I'inizio e la fine della prima guer-
ra mondiale, I'ex modista di quartiere 
lancia la moda che — e uno dei suoi 
slogan piu celebri — «deve dlscen-
dere per la strada e non restare ap-
pannaggio di una classe privileglata ». 

Non e solo una frase: Coco Chanel, 
unica fra i grand! sarti, ha avuto II 
coraggio di uscire dal sindacato del
la moda dlchiarando con sflda: i Vo-
gllo essere copiata ». 

Sono stati suoi amici, tra gli altri, 
Picasso, Stravinsky, II coreografo Dla-
ghileff, Jean Cocteau. Diceva di es
sere un'operaia-artigiana, ma era an
che una donna d'affari: dirigeva lo 
atelier, un azienda tessile, I laboratorl 
per II famoso profumo c Chanel n. 5 », i 
laboratorl per la biglotterla. I giolelll 

falsi sono stati un'altra sua invenzione, 
coerente con I'idea della «moda per 
la strada ». Anticipatrice dunque della 
produzlone in serie, perche convlnta 
assertrlce del lavoro femminlle. Le 
donne che non lavorano? Le definl 
cosi: «Non fanno niente, non sono 
niente, sono moi te ». 

Famosa per il suo estro ma anche 
per la sua Intelligenza, per le sue « bat-
tute», Coco Chanel ha visto perfino 
portare la sua vita sulle scene: a 
Broadway, nel dicembre 1969 vl fu la 
« prima > di un musical con Katharine 
Hepburn nel ruolo principale, il suo 
ruolo. Presente per di piu dl mezzo 
secolo nella moda e nel costume, a 
chi la chiamava a genio» Coco Chanel 
rispondeva con spirito: c lo sono una 
sarta che ha vissuto >. 

Come f u aff rontata la questione del popolo 
ebraico dopo la Rivoluzione d'Ottobre 

lutopla di 
KroUdlan 

II tentativo di dare« una patria»agli ebrei dell'URSS - Dalle persecuzio-
ni della Russia zarista alia battaglia dei bolscevichi contro I'antisemi-
tismo • Nazionaiismo e lotta di classe - L'ampio contributo ebraico alia 
causa rivoluzionaria e i pogrom delle bande di Petliura e Denikin • Dall'ap-
pello di Lenin alle lacerazioni provocate nel quinquennio 1948-1953 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, gennaio 

C'e in occidente la tenden-
za a credere che la regione 
autonoma ebrea del Birobidjan 
sia stata creata a 900 Km da 
Mosca per « punire gli ebrei » 
Nulla di piu falso. II Biro
bidjan e stato un sogno, for
se una Utopia, un tentativo, 
non riuscito, ma ardito e no-
bile. di «dare un territorio. 
una patria, agli ebrei della 
Unione Sovietica >, e non sol 
tanto ad essi. Per rendercene 
conto basta rileggere il d»-
scorso con cui Kalinin Ian-
cid la proposta, e conoscere 
gli appelli delle varie associa-
zioni per l'emigrazione nel Bi
robidjan. sorte allora in vari 
paesi, e anche negli Stati Uni-
ti. nel Canada e persino in 
Palestina. 

L'idea era nata nel '24-'25 
e aveva alia base I'avvenuto 
riconoscimento da parte del 
la rivoluzione d'ottobre dei di 
ritti degli ebrei «in quanto 
popolo >. 

La c Dichiarazione dei dirit-
ti dei popoli di Russia > fir-
mata da Lenin il 16 novem-
bre 1917 prevedeva tra l'altro, 
al punto 4, t i l libera svilup
po delle minoranze nazionali 
e dei gruppi etnici che si tro-
vano nel territorio dell'URSS*. 
La c Dichiarazione * era an
che il risultato di un ripen-
samento della c questione 
ebraica * da parte dei dirigen-
ti sovietici e dello stesso Le
nin che, negli anni preceden-
ti. in polemica col Bund 
(Unione generale degli operai 
ebrei). aveva sostenuto che 
c l'idea stessa di una nazio-
nalita ebraica ha un carattere 
chiaramente reazionario ». 

Non si deve dimenticare — 
Per capire le ragioni della 
lunga polemica di Lenin con
tro le tesi del Bund — che 
era difficile, in quegli anni. 
parlare di « nazionalita ebrai
ca > (« per essere nazione. un 
popolo deve avere una lingua, 
una cultura e un territorio* 
aveva scritto Kautsky. preci-
sando la posizione marxista sul 
problema). L'idea stessa di 
una organizzazione autonoma 
che ponesse in primo piano 
la questione nazionale e non 
quella della lotta di classe. era 
poi estranea — ne poteva es
sere diversamente — ai mar-
xisti piu rigorosi (e. nella spe
cie, a quei marxisti di origi-
ne ebraica come Trotsky, 

Solo un'elite di italiani va in vacanza sulla neve 

II privilegio delle ferie invernali 
Le piu recenti statistiche affermano che soltanto 1*1,7 per cento dei cittadini gode di almeno quattro giorni di riposo nel 
periodo delle teste -1 crocieristi d i « prima classe » e i lavoratori esclusi dalla villeggiatura -1 pendolari al mare o in montagna 

O ragioniere si stropiccia le 
mani. soddisfatto. « Eh, si, d 
andata bene... parecchio Xra]-
Jico, molti turisti stranieri ma 
anche tanti italiani... dati com
pleti ancora non ce ne sono, 
ma piu o meno abbiamo az-
zeccato le previsioni... >. Quin
di. oltre due milioni di italiani 
hanno «toccato» le 360 sta 
zioni di sport invernali o co-
munque si sono concessi una 
c vacanza > di fine d'anno en-
tro i confini: un altro mezzo 
milione ha. invece, avuto la 
possibilita di recarsi all'estero. 

c Le crociere. vanno forte le 
crociere — riprende sempre 
piu infiammato il ragioniere 
—, ttdto esaurito per le isde 
Canarie. le Bahamas, le An-
tille . molto bene anche i pae
si dell'est. arandi tichieste 
per Mosca. Budapest. Praga... 
capisce. 0 fascino delle nevi... 
e poi. al soltto. Parigi e la 
Svizzera... >. 

E aggiungiamo anche te ci
fre. i soldi mcassatj nel perio
do delle feste dalle ferrovie. 
Un incremer.to del 2*\34 per 
cento rispetto all'anno scorso. 
sei miliardi e mezzo ricavati 
con la vendita dei biglietti in 
appena quindicj eiorni. un mi 
liardo e mezzo in piu del '69. 
Tutto a posto. dunque. una 
specie di immagine gaia. 
spensierata e perfino sporti-
va. da riempire dozzine di de-
pliants. 

Ma a dare il rovescio della 
medaglia. o meglio il senso 
della realta. basta una sola 
dfra: nel '68 (ultima rileva-
none stabstica) gli italiani in 
grado di effettuare una va

canza di almeno quattro gior
ni nel periodo invemale era-
no appena 1'1.7 per cento. 
contro T82.7 per cento di quel-
li che usufruiscono delle va-
canze nel periodo cobbliga-
to* di luglio-agosto. E s e s i 
aggiunge che soltanto un ita-
Iiano su quattro pud permet-
tersi il clussoi delle ferie 
lontano dalle quattro mura di 
casa. viene fuori che le va-
canze d'inverno restano privi
legio di una ristrettissima eli
te: di quella <prima classes 
— come viene definita nei 
bolleUini deH'ENTT — in gra
do di mettere mano al porta-
fogli con fl semplice imbaraz-
zo della scelta 

Chi resta alia finestra. be-
ninteso. e la «terza classe >. 
i lavoratori. «Purtroppo 1P va-
canze nel periodo invemale 
non esistono. nd a livello con-
trattuale. ne di fatto — dice 
Eugenk) Guidi. dirigente dello 
ufficio smdacale CGIL — eo-
pure da altri paesi ci vengono 
esempi signiflcativi. In Fran-
cia oltre alle quattro settima 
ne di ferie estive vi e una 
quinta settimana che i lavora 
tori possono passare in mon
tagna. o nei centri climatici 
Un passo importante per il re 
cupero Dficofisico e per la di-
fesa della salute. Ma bisogna 
dire che ci sono anche le at
trezzature in grado di recepi-
re, anzi di favorire la narte-
cipazinne di larghissimi strati 
popolari alle vacanze. Tn 
Francis. Jugoslavia. Austria 
si puft andar fuori e spendere 
tremila lire al giorno. da noi. 
invece... >. 

Capita, come a Selva di Val 
Gardena, che un chilo di came 
costi esattamente mille lire 
piu che in citta. Ed e norma 
le che le tariffe delle pensio 
ni e degli alberghi vengano 
raddoppiate. cosi come salgo 
no puntualmente alle stelle i 
prezzj di tutti quegli articoli 
che si rendono necessari per 
le vacanze. 

t Perche questa differenza? 
Semplice — spiega ancora 
Guidi — negli altri paesi vi e 
una continuita di funziona-
m£Tito dei servizi e quindi una 
continuita di prezzi. resa pos-
sibile proprio dal maggior uso 
delle attrezzature... da noi in
vece il tur'smo invemale e in 
teso soltanto come un fatto 
stagionale e di elite, cosi ap 
punto accade che in un centro 
alpino si passi dalle 3500 lire. 
tariff a in vigore per tutto Tan 
no. alle 7000 giornaliere per il 
periodo di Natale. Ma Tesem 
pio piu clamoroso di questa 
stagionalita viene dai centri 
termali che chiudono i batten 
ti a meta settembre. quando 
invece proprio i lavoratori po 
trebbero sfmttarli per fare 
delle vacanze un momento di 
cura effettiva. di riposo reale. 
di salvaguardia della sa 
lute...». 

Ma quanti sono. in pratica. 
gli operai che riescono a 
strappare ugualmente qualche 
giomo di vacanza in inverno. 
a trascorrerlo fuori delle cit
ta? «Una percentuale pur-
troppo minima — continua an
cora il sindacalista — certo. 
in alcuni casi ci si arran-
gia... >. Nascono cosi i « pen

dolari > delle vacanze: partire 
al mattino e rientrare la sera. 
oppure raggiungere la fami-
glia, i parenti. al paese sfrut-
tando il week-end o la setti
mana corta ottenuta lavoran-
do a ritmo di forzati 

E magari. se il calendario e 
favorevole. pud capitare an
che un c ponte > di tre. quat
tro giorni. « Un po* quello che 
awiene per la strozzatura di 
Pasqua. tutti awertono l'esi-
genza di uscire dalla citta. sia 
pure per poche ore. per sfug-
gire all'msopDortabile routine 
quotidiana. dai ritmi di lavo 
ro. dal traffico. dalle nevro-
si. Ma non si pud certo par
lare di "riposo". al massimo. 
appunto. di fuga ». 

D problema dello scagliona 
mento delle ferie si pone, dun
que. ma trova soprattutto 
ostacoli di natura politica: i 
disagi che derivano dalla con 
centrazione delle vacanze nei 
mesi di luglio e agosto sono 
stati phi volte sottolineati. dal 
sovraffollamento alia scarsita 
di attrezzature che spesso ren-
dono il « grande esodo > esti 
vo una enneshna fatica cCer-
to. si capisce benissimo I'osti 
Iita del padronato e dei pub
blici poteri a uno scagliona 
mento delle ferie — aggiunge 
ancora Guidi — 1'organizzazkv 
ne del lavoro e delle struttu-
re della societa (la scuola. in 
primo luogo) trova assai co-
moda la chiusura collettiva. 
Ecco, prendiamo le fabbriche: 
ferie scaglionate vorrebbero 
dire sostituzkxii, quindi nuove 
& isunzioni, quindi un aumento 

dei livelli di occupazione. Le 
ferie "oobligate" invece sono 
un modo per aggravare lo 
sf ruttamento >. 

C'e stata una presa di co-
scienza di questi fatti. ci sono 
le spinte dei lavoratori per 
quanto riguarda la contratta-
zione delle ferie e gli orari di 
lavoro. c'e appunto la forte 
resistenza del padronato. 

c Qualcosa si pud fare subi-
to: ad esempio eliminare la 
stagionalita dei centri termali 
(fra l'altro cid assicurerebbe 
Q lavoro al personate, alcune 
migliaia di persone) awiando 
nel quadro della riforma sani
taria delle soluzionj che con-
sentano una larga partecipa 
zione di lavoratori alle cure. 
Ma cid che conta sono gii 
aspetti e gli ostacoli di natu
re politica. le vacanze sono 
condizionate dalle stnitture. 
dagli imprenditori. dai bassi 
salari e dai prezzi alti. proi-
bkivi. Tutta una problematica 
generale matura nella co-
scienza dei lavoratori, che 
rientra nel quadro della lotta 
per le riformo. 

D discorso. certo. e ben pin 
ampio: le «vacanze che non 
si fanno >. fl riposo tolto ai 
lavoratori. sono soltanto uno 
spunto per riproporre fl tema 
della condizione operaia in 
fabbrica. dello sfruttamento. 
del tempo libera, dell'ossessi-
va « gabbia » del traffico. del
la difesa della salute. In so-
stanza tutto un diverso modo 
di vivere. in citta, in fabbrica. 
in cas*. 

Mamllo Del Bosco 

Sverdlov, Kamenev, Martov, 
Lunaciarski, che avevano seel-
to il marxismo rompendo an
che con la linea e la ideolo-
gia dei movimenti nazionali). 

Nella oggettiva attenuazio-
ne del ruolo dell'elemento na
zionale che caratterizzava al
lora gli orientamenti dei bol
scevichi non e'era dunque om-
bra di antisionismo; e'era, 
semmai, una razionale fidu-
cia nel carattere internaziona-
le della lotta di classe e la 
illusione che 1'era dei nazio-
nalismi stesse per volgere al 
tramonto negli anni della «ri-
voluzione proletaria mon
diale >. Tuttavia, la questione 
ebraica era tutt'altro che ine-
sistente nella Russia prerivo-
luzionaria, ed il Bund — che 
era nato nel 1897 — espri-
meva indubbiamente la diffe 
rente collocazione. nel paese. 
degli ebrei rispetto agli altri 
gruppi nazionali. Non si dê  
ve infatti dimenticare che, *nt 
to gli zar. gli ebrei potevano 
risiedere soltanto in alcune zo 
ne del paese. non potevano 
abitare nei villaggi agricoH. 
erano esclusi da varie profes
sion! e, per 1'accesso alle uni
versity, erano soggetti alia leg
ge del cnumero chiuso». 

Una falsa 
accusa 

A cid si devono aggiungere 
ancora gli spaventosi pogrom 
del 1903 (Kiscinev) e del 1906 
(Bialystok) scatenati dalla po-
lizia. Soltanto nei giorni che 
vanno dal 18 al 29 ottobre 
1905 ci furono pogrom in 690 
Iocalita che spinsero due mi
lioni di persone — e cioe un 
terzo della popolazione ebrai
ca dell'impero — ad abbando-
nare il paese. 

Lenin accompagno sempre 
la polemica politica contro il 
Bund alia piu ferma e decisa 
presa di posizione contro 1'an-
tisemitismo. Gia al II Congres-
so del partito socialdemocra
tico del 1903 per sua iniziati-
va venne approvato un pro-
gramma che sanciva la € ple
na uguaglianza di tutti i citta

dini indipendentemente dal ses-
so. dalla religione. dalla razza 
e dalla nazionalita *. e nel 1906 
al Congresso di Stoccolma fu 
per i voti dei bolscevichi che 
U Bund venne riammesso nel 
partito socialdemocratico. 

Nel 1913 awenne un episo-
dio che scosse profondamen-
te il paese: a Kiev una don
na ebrea. Mendel Beies, che 
lavorava in una fabbrica di 
fiammiferi, fu processata per 
aver assassinato il figlio per 
fanatismo religioso. Era una 
accusa completamente falsa: 
una mostruosa provocazione 
organizzata dal govemo per 
scatenare una nuova ondata 

terroristica. 
cln Russia, scrisse allora 

Lenin l'osservanza delle leggi e 
un nome vano. Tutto e leci-
to alia amministrazione e al
ia polizia al fine di persegui-
tare gli ebrei >. L'anno succes
sive il gruppo bolscevico mi-
se ai voti alia IV Duma un 
progetto di legge in cui si di
ceva fra l'altro che tutte le 
leggi dirette a Iimitare i di-
ritti degli ebrei in qualsiasi 
settore della vita sociale dove-
vano essere soppresse. Non 
c'e da stupire dunque se nu-
merosissimi operai e imellet-
tuali di origine ebraica si tro-
varono nelle file dei rivoluzio-
nari dell'Ottobre. 

In un Ubro uscito nel 1928 
vi sono i nomi di 2160 rivo-
luzionari caduti nella lotta per 
il potere sovietico fra il 1918 
ed U 1921: 213 di essi (fl 10%) 
sono ebrei. Le bande contro-
rivoluzionarie negli anni del
la guerra civile assassinaro-
no. secondo dati ufficiali. 180 
mila ebrei. Nessun altro dei 
vari gruppi nazionali del
l'URSS ha dato percentual 
mente un cos) alto contributo 
di sangue alia rivoluzione. Nel 
1919 — mentre le bande di 
Petliura e di Denikin mette-
vano a ferro e a fuoco le cam 
pagne e organizzavano terri-
bili pogrom contro gli ebrei — 
fl govemo sovietico redasse 
un proclama per invilare c il 
popolo lavoratore a lottare 
con tutti i mezzi contro il 
movimento antisemita*. 

Nello stesso anno Lenin lan-
dd un appello per la lotta 
contro I'antisemitismo che ven
ne inciao so an disco per as-
sicurarne la massuna diffusio-
ne. 

Abbiamo riassunto per som-
mi capi le vicende degh* ebrei 
neflTIRSS negU anni della ri
voluzione per ricordare che al

ia base della decisione di co-
stituire la repubblica autono
ma del Birodidjan e'era dun
que prima di tutto lo slancio 
e l'ottimismo della rivoluzio
ne liberatrice dell'Ottobre, la 
volonta di rendere giustizia a 
un popolo che solo con la 
rivoluzione aveva potuto pren-
dere il suo posto accanto agli 
altri. L'esperimento di Birobi
djan rispetto ai suoi da wa
rn ambiziosi obiettivi e falli-
to e oggi sappiamo che non 
poteva essere diversamente. E 
questo sia perche eliminando 
le leggi antisemitiche I'Otto-
bre aveva aperto di fatto per 
la prima volta nella storia del
la Russia quel processo di as-
similazione della popolazione 
ebrea che altri paesi avevano 
gia vissuto. sia perche la de
cisione di costituire la regio
ne di Birodidjan venne presa 
non tanto dai lavoratori ebrei 
ma — dieci anni dopo i pri-
mi dibattiti — in una nuova 
situazione politica del vertice 
dello Stato. 

Tuttavia il fatto stesso che 
l'esperimento sia stato tenta-
to dimostra che dopo l'Otto-
bre il problema della mino-
ranza ebrea non venne affron-
tato nei termini di una c assi-
milazione forzata», ma in 
quelli della ricerca di una via 
capace di recuperare e salva-
guardare i valori specific!* e 
il volto del < popolo ebraico 
dell'Unione Sovietica .̂ A que-

- sto scopo venne costituita 
presso il Comitato centrale 
del partito una sezione Ji la
voro che si occupd in partico-
lare del problema. E a livel
lo di Stato sorse uno specia-
Ie comitato (Komzet) e una 
organizzazione di massa 
(Ozat) per aiutare in partico-
Iare le comunita ebraiche del 
nord, dell'Ucraina e della Cri
mea, ove vi erano in quegli 
anni cinque distretti naziona
li ebrei che alia vigilia della 
seconda guerra mondiale era-
no assai fiorenti anche come 
centri di cultura yddish. 

La guerra dimostrd poi nel 
modo piu chiaro che gli ebrei 
dell'URSS erano e si senb'va-
no prima di tutto cittadini del
l'Unione Sovietica. Bastano po
che cifre per sintetizzare il 
contributo degli ebrei sovie
tici alia lotta contro i nazi-
sti: 1 milione 720.000 morti nel
le regioni occupate dai tede-
schi. 500.000 combattenti, 160 
mila 722 decorati. 114 insigni-
ti della massima onoriflcen-
za del paese. E' dunque parti-
colarmente grave il fatto che 
dal 1948 al '53 vi sia stata 
nell'Unione Sovietica una gra
ve caduta nell'antisemitismo 
con la dissoluzione del «co
mitato degli ebrei antifasci
s t > sorto nel '41, con la sop-
pressione del giomale Eim-

kait e inline con la clamom-
sa montatura del < processo 
dei media >. 

Esame 
attento 

La morte di Stalin — w-
tervenuta proprio alia vigilia 
deH'apertura del processo — 
e. successivamente. la condan-
na di Beria, hanno permesso 
di liquidare il caso. Ma le la
cerazioni sono rimaste. e an
che se ci si e mossi per par-
re rimedio alle ferite piu gra-
vi (dal 1961 esce ad esempio 
una rivista in lingua yddish) 
esse sono alia base di episo-
di che esplodono talvolta ab-
bastanza clamorosamente. 

L'antisemitismo e perd, per 
definizione. inconciliabile con 
la soc*eta sovietica e lo si e 
visto negli stessi giorni del 
processo di Leningrado quan
do — di fronte ad una senten-
za che pure avrebbe potuto ri-
svegliare. negli ebrei e negli 
< altri * passioni e sentimenti 
di altri tempi — tutti banno 
reagito rifiutando di vedere 
nel caso un nuovo c affare dei 
media* >. Non vi e -tata. in 
quei giorni, nessuna manifesta-
zione di antisemitismo e. per 
contro, nessuna manifesta-
zione sionistica: vi e stata -jna 
manifestazione di maturazione 
che ha certo facilitate il com-
p!to ai giudici di appello di 
Mosca che hanno modifica'o, 
come e noto. la prima senten-
za di Leningrado, ponendo 0 
problema — al di la del caso 
giuridico — di un esame at
tento delle ragioni di certe 
tension! e di certe incompren-
sioni che si manifestano atv 
tomo a vari aspetti djrficili 
e delicati della < politica oa-
itooale>. 

Adriano Guerra 



PAG. 4 / economia e lavoro l ' U n i t d / martedl 12 gennaio 1971 

II governo di fronte alia necessita di scelte definitive 

Casa: i tre sindacati chiedono 
di colpire la rendita fondiaria 
Rivendicato I'aumento degli interventi pubblici - Collegare la politica edilizia alio sviluppo del territorio 
Rilancio della 167-11 ruolo primario delle Regioni - Definire il regime delle locazioni sulla base dell'equo 

canone - I Direttivi CGIL, CISL e UIL convocati in seduta comurte il 18-19 gennaio 

I Comitatl direttivi delle 
tre Confederazioni si riunl-
ranno 11 18-19 gennaio in se-
duta comune per esaminare 
l'azione per le riforme e 11 
suo ulterlore sviluppo. Nel 
giornl scorsi le segreterlo del-
la CGIL. CISL e UIL avevano 
sottoiineato l'esigenza di giun-
gere rapidamente ad un con-
fronto sulle singole question!, 
partjcolarmente per quanto 
rlguarda la sanita, una nuova 
politica della casa e la rifor-
ma fiscale. Siamo, dunque. al-
le strette. La violenta campa-
gna del padronato e di una 
parte delle stesse forze gover-
native, se pu6 aver polarizza-
to per alcunl giornl 1'atten-
zione dell'oplnione pubblica. 
non na tuttavia ottenuto lo 
scopo di insabbiare le inlzia-
tlve e l'azione sindacale per 
le riforme. destlnate anzl a 
riprendere con maggior forza. 

I lavoratori non possono 
piii consentire al governo ul
terior! dilazioni, tanto piu 
che. almeno per quanto ri-
guarda la casa. stando alle 
dlchiarazioni fatte ieri sera 
dal ministro Lauricella alia 
TV. «tutto il lavoro prepa-
ratorio di elaborazione e sta
te ormal ultimato» per cul 
il prowedimento relativo, se-
condo il ministro. « potra es
sere portato al Conslglio del 
minlstrl anche nel corso di 
questo gennaio ». 

Non sappiamo a quail rl-
sultatl pratici 1 tecnici del mi-
nistero siano giuntl, n6 Ton. 
Lauricella lo ha detto. Sappia
mo tuttavia che negli incon-
tri fra 1 rappresentanti sln-
dacali e quell! governativi 
svoltisl lo scorso dlcembre 
sono state avanzate richieste 
precise che corrispondono al
le esigenze delle masse lavo-
ratrici e del Paese. Ed e su 
questa base che 11 governo 
dovra assumere, entro tempi 
molto brevi le sue decisionl. 

Si tratta, anzitutto, di rea-
lizzare un collegamento or-
ganico tra la politica della ca
sa e lo sviluppo territoriale e 
dl ottenere, qulndi, un inter-
vento pubbllco nel settore pa
ri al 25 per cento degll ln-
vestimenti complessivi (40 per 
cento nel Mezzogiorno). Si 
tratta di adottare criterl di 
esproprio che colplscano v©-
ramente la rendita fondiaria 
e di articolare i programml 
sulla base delle regioni nelle 
quail devono sorgere appositi 
organlsmi per l'edilizia pubbli
ca e sociale in cui far con-
fluire gli attuali Istitutl per 
le case popolari (IACP). 

Quanto al rilancio della leg-
ge 167 (plan! di zona comuna-
U), i sindacati hanno chle-
sto che i comunl siano postl 
in grado di recepire areee 
molto ample non solo per lo 
intervento diretto ma anche 
per destinarle alle cooperative; 
ohe le Regioni stabillscano 
quail sono 1 comunl obbllga-
ti a realizzare i plant di zo
na; che la facolta dl espro
prio sia attribuita al comune 

0 ai consorzi intercomunali; 
che le aree espropriate siano 
destinate in regime dl con-
cesslone e non in propriety 
agli enti pubblici operantl 
nell'ediUzla, alia cooperazione 
indivisa, agli enti previden-
ziali e assistenziali; che l'edi
lizia privata possa operare 
nell'ambito delle areee espro
priate secondo criterl con-
cordati con i comunl o 1 loro 
consorzi; che, inline, tutte le 
abitazioni costrulte nelle zo
ne espropriate con la 167 sia
no concesse soltanto in loca-
zione sia nel caso deU'edilizia 
pubblica che nel caso dl quel-
la privata. 

Un'altra richiesta avanzata 
dai sindacati rlguarda la pro-
posta govemativa di costitui-
re un fondo per le opere dl 
urbanizzazione primaria, ccn 
una dotazione di 300 miliardi 
in tre annl, e di tstltuire un 
«fondo di rotazione» per gli 
indennizzi con una disponibi-
lita di circa cento miliardi. 
1 sindacati hanno rivendicato 
almeno 11 raddoppio del fon
do per gli indennizzi e hanno 
chiesto che il fondo per le 

. opere di urbanizzazione ven-
ga triplicato. 

Ancora i sindacati hanno 
chiesto che non sia la Gescal 
ad assumere il compito dl 
studi tecnlco-urbanisttci per 
conto dei comunl, ma che tale 
incarico venga conferito alle 
Regioni attraverso i consorzi 
regionali degli Istitutl per le 
case popolari (LACP). 

CMtre a formulare precise 
proposte per lo snellimento 
delle procedure della Gescal 
(Gestione case lavoratori), i 
rappresentanti della CGIL, 
CISL e UIL hanno chiesto 
che i finanziaraenti dl questo 
ente siano destinati esclusi-
yamente alia costruzione dl a-
bitazioni da concedere in lo-
cazione semplice e al finan-
ziamento delle cooperative a 
proprieta indivisa. 

Negli Incontri con i rappre
sentanti del governo, inoltre, 
CGIL, CISL e UIL hanno so-
stenuto la necessita dl assicu-
rare con la masslma urgen-
za una massiccia presenza del 
settore pubblico per quanto 
riguarda rindustrjalizzazione 
dei processi edilizl dl base 
(cemento, ferro, prefabbrica-
ti) • la rioerca dl nuove teo-
•ploele e tlpologie costruttl-
W. I sindacati, inflne, hanno 
sollecitato i'apposita commis
sione govemativa ad inizlare 

— Moondo quanto sta-

blllto nel comunlcato gover-
nosindacati del 2 ottobre 1970 
— l'esame della legge quadro 
urbanistlca e la definizlone 
del regime delle locazioni sul
la base dell'equo canone. 

Le rivendicazionl del sinda
cati, come si vede, sono com-
plesse ma artlcolate e chlare. 
Esse, per altro, rappresenta-
no il minimo che nell'attuale 
situazione si possa pretende-
re, anche per ci6 che si ri-
ferisce alia lotta contro 11 
carovita (dl cui 11 carofitto 
costitulsce uno delle compo
nent! principal) e all'esigen-
za di reperire immedlatamen-
te centinaia dl migliaia di 
nuovl post! dl lavoro. 

E* ben vero che sul tap-
peto eslstono altri probleml, 
non certo di mlnore rillevo, 
come quelli della sanita, del 
fisco, dei trasportl, come la 
questions sempre piu grave 
del Mezzogiorno, come la po
litica agricola. Ed e evldente 
che la volonta politica delle 
forze governative si mlsura su 
tut to l'arco di questi proble-
mi, la cui soluzione richlede 
profonde riforme. Non c'e 
dubbio, comunque, che lo 
orlentamento relativo alia rl-
forma urbanistica e alia casa 
costltulra un primo sintomo 
dl cI6 che veramente si vuol 
fare perchS le cose cambino 
e cambino in fretta. 

Finora purtroppo le cose 
sono andate in modo piutto-
sto negative. I lavoratori — 
come ha rilevato ieri Lama — 
«hanno combattuto ma non 
hanno ottenuto niente». Nel 
caso in cui il governo, an
che nel 1971 « dovesse mante-
nere 11 suo atteggiamento di 
promesse ma anche di rinvio 
e di dilazione — ha detto 
ancora Lama — nol non po-
tremo che rapidamente racco-
gliere le forze ed insistere 
in un movimento di pressio-
ne e di lotta piii duro che 
nel 1970 ». 

Chieti 

BLOCCATO IL PORTO DI GEN0VA £•£«- fi: 
e rimasta ieri completamente paralizzata per uno sclopero del personale del rimorchiafori. 
L'astenslone dal lavoro era stata proclamata dal sindacati di categorla nel quadro della 
lotfa nazionale per la rlforma della prevldenza marinara. 

Mobilitazione 
contro la 
chiusura 

della Marvin 
Gelber 

CHIETI, 11 
Le minacce della Marvin 

Gelber sono al centro dell'at-
tenzione delle forze politiche e 
slndacali e dell'opinlone pub
blica clttadina. Mercoledl se
ra, convocato per inlziativa 
delle forze di sinistra; si riuni-
ra il consiglio comunale per 
esaminare la situazione 

Com'e noto la fabbrica dl 
camicle ha lancjato un vero e 
proprio ultimatum ai lavora
tori ed alia clttadlnanza con 
l'affermazione del suo consl-
gliere delegate Prumer secon. 
do la quale la fabbrica stareb-
be per chiudere non solo per 
una crisl di mercato, ma an
che per le difflcolta dj appll-
cazione del contratto dl la
voro. Le ripercussionl dl una 
simile declsione sarebbero 
gravissime sull'intera econo
mia clttadina con il llcenzla-
mento di ben 1.700 operai, che 
si aggiungerebbe al quadro 
pesantisslmo della situazione 
occupazionale nella zona indu
s t r i a l dello scalo, dove negli 
ultim! tempi si sono verjficat! 
casl di chiusura d! fabbrlche 
(Scatim e Monacelli), di 11-
cenziamentl (General Sider e 
CAP), di messa sotto Cassa 
Integrazione di centinaia di 
operai (Celdit). 

La rlsposta delle forze dl si
nistra all'attacco padronale e 
stata Immedlata. PCI, PSI, 
PSIUP, MPL e MSA hanno 
fatto affiggere un manifesto in 
cul si constata 11 fallimento 
della politica democristiana, si 
condanna l'atteggiamento del-
l'azienda e si invitano i lavo
ratori e la clttadlnanza alia 
lotta unitarta. II PCI ha pre-
sentato al consiglio regionale 
una mozione sulla Marvin Gel
ber. CGIL e CISL hanno ernes-
so un comunicato in cul si po-
ne l'esigenza di ricacciare in-
dietro le posizioni dell'azien-
da. I] comunicato afferma tra 
l'altro: a In questo momento 
delicato e particolare la CISL 
e la CGIL esprimono 11 loro 
rlncrescimento per il fatto che 
la UIL nonostante i rlpetuti 
inviti unltari, proprio nel mo
mento in cui piii necessaria s'l 
fa l'esigenza dell'unita sinda
cale, abbia deciso unilateral-
mente di affrontare il probie-
ma cercando soluzloni certa-
mente non favorevoll agli in-
teressi dei lavoratori». 

Oggi a Roma 

COME UNO STILLICIDIO LA REPRESSIONE ALLA RHODIATOCE Dl VERBANIA 

Sono 64 gli operai incriminati 
in base ad una legge di Scelba 

Sono quasi tutti attivisti sindacali, membri di commissione interna e iscritti ai partiti di sini
stra - Rivendicazioni aziendali all'origine della vertenza • La solidarieta dei comunisti della zona 

Convegno di FIOM, FIM e UILM a Modena 

Gruppo FIAT 
Vertenza per cottimo 
qualifiche e ambiente 

Dal nostro inviato 
MODENA. 11. 

Ogni giorno alia FIAT, di-
ciottomUa operai non si pre-
sentano al lavoro, una intera 
fabbrica sta a casa. amma-
lata. E' quelk) cbe viene 
chiamato il fenomeno del-
l'c asseoteismo ». E* un dato 
della condizkrae operaia nel
le grand! aziende modeme. 

Anche di questo si e par-
Iato al convegno del coordi-
namento nazionale unitano 
(FIOM - FIM - UILM) del 
gruppo FIAT, svoltosi sabato 
e domenica a Modena. Nella 
stessa giornata cLa Stam-
pa > di Torino usciva con ti-
toli eoornri sulla necessaria 
c normalita Delle aziende ». 
Era on nferimento agli scio-
peri per richieste di fabbri
ca. per le riforme. voluta-
mente ignorando la <anor-
malita > del fatto che 18 mila 
operai sgta giorno non var-
cano i cancelli delle fabbn-
che del colosso dell'auto. II 
fatto e cbe le vertenze sin
dacali non nascono dai cer-
vello di un duigente: sono 
radicate in una realta insop-
portabilc. la realta delle ca-
tene di montaggjo dove si 
monta. otto ore al giomo. 
una vite suH'altra. dove han
no reso i ritmi frenetici. can-
cellando ogni spiraglk) di 
tempo tra una operazione e 
1'altra. in cambienti streui 
cbe stritolano le gambe — 
per usare Tespressione di un 
operaio — dove la silicosi e 
11, perenne. come uno spet-
tro. ad uccidere giorno dopo 
giorno*. 

«I ritmi frenetici per la 
FIAT — diceva un altro ope
raio al convegno dove erano 
presenu" centocinquanta dele-
gab' delle fabbriche di Tori
no. Brescia. Milano. Vado Li-
gure, Novara. Flrenze. Pisa, 
Modena, Napoli, Palermo, 
Bari. Mantova. Bologna — 
significano anche la possibi

lity di isolare un operaio dal-
1'altro. di impedire cbe par-
lino tra loro. di impedire la 
loro unita >. 

Anche gli impiegati sono 
coin vol ti in questa realta: 
c Entnamo con diplotni e 
lauree, ma ci aspetta una 
mansione cbe non corrispon-
de ai sacrifici fatti per stu-
diare. Ci mettono a control-
lare le bolle degli operai. 

II convegno. aperto da una 
rclazione di Gavioli cbe ha 
illustrato un primo documen-
to sui problemi rivendicativi 
present! nelle fabbriche. ha 
ncercato. nelle due giornate 
di ampk) dibattito. una c li-
nea unificante> per tutto il 
gruppo (alimentata poi dalle 
esperienze articolate azien
dali) su precise scelte: cot
timo. qualifiche. salute, di-
ntti. Lo stesso convegno era 
stato preceduto da una pri
ma riunione del coordiname-a-
to nazionale dei sindacati me-
talmeccanid. Ora verra re-
datto un secondo documento. 
Esso verra portato nelle as
semble general! di reparto. 
poi di fabbrica. poi nei con-
sigli dei delegati. Alia fine il 
coordinamento nazionale si 
riunira nuovamente per la 
apertura vera e propria della 
vertenza nel gruppo. Gia ora, 
per richieste collegate alia 
piattaforma che si sta co-
struendo. sono in alto azioni 
sindacali aU'Autobianchi di 
Milano, aH'acciaieria della 
FIAT di Torino. 

Ecco come nascono quelle 
che i giornali della borghe-
sia nazionale, riecheggiando 
da bravi servitori le parole 
di Glisenti. Carli. Piccoli, 
Colombo, chiamano le < guer-
riglie sindacali >. dipingendo 
i delegati. i sindacati stessi 
come dei cervellotici awen-
turieri che si alzano ogni 
mattina con una idea riven-
dicativa diversa daH'altra, 
avrebbero fatto bene, i rap
presentanti di questi giornali, 

a venire a Modena per ve-
dere con quale serieta, con 
quale paziente analisi, attra
verso quale dibattito, nasce 
e si costruisce una vertenza, 
collegando oltre a tutto. in
tervento dopo intervento. 
ogni singola realta di offici-
na. alle question! piu gene
ral! delle riforme. dello svi
luppo produttivo. Certo uno 
sviluppo cbe. ad esempio. 
scelga una politica di nuovi 
investimenti nel Mezzogiorno, 
e non una politica di tregua 
nelle fabbriche e di conti-
nua congestione alle catene 
di montaggio e nelle grand! 
citta del Nord. 

Padroni, rappresentanti po-
litici. alti funzionari dello 
Stato sono intenti. in realta. 
come ha ricordato Zavagnin 
della FIOM nazionale e poi 
Guttadauro. segretario nazio
nale della UILM nelle con
clusion]'. a lanciare una < sfi-
da > al movimento operaio. 
E i lavoratori FIAT prrpa-
rano. insieme agli altri me-
talmeccanici, ai lavoratori 
delle altre categoric la loro 
risposta. rilanciando la lot
ta. operando le loro scelte 
sui problem! di fabbrica. 
per le riforme sociali. 

E insieme cercano nuovi 
Iegami con l'opinione pubbli
ca, con le altre forze sociali, 
per dimostrare a tutti che le 
< loro ragioni» sono le ra-
gioni di tutta la collettivita 
lavoratrice. Anche per que
sto a Modena. ad esempio. 
i 150 delegati hanno preso 
una iniziativa. Sono andati a 
visitare i contadini del CIV. 
un consorzio per la trasfor-
mazk>ne di prodotti agricoli. 
hanno discusso insieme i pro-
blemi relativi all'aumento dei 
prezzi, i consegucnti neces-
sari oblettivi di una radicale 
riforma agraria. le possibili 
intese comuni fra gli operai 
e le forze contadine. 

Bruno Ugolini 

Dal oastro inviato 
VERBANIA, 11 

«Fuori gli operai dal car-
cere ». Lo striscione, in panno 
rosso, spicca da lontano, teso 
dinanzi alia a tenda della so
lidarieta » che i comunisti del
le sezioni di Verbanla e della 
a Rhodiatoce »-hanno eretto a 
poche decine di metri dal pa-
lazzo del Tribunale. 

A lato, un grosso cartello: 
«Basta con le leggl dl clas
s e s . La tenda 6 11 da quasi 
un mese, aperta giorno e not-
te, a esprimere e a organizza-
re la protests contro la re
press! one. I compagni vi si 
danno il turno, hanno trascor-
so qui anche Natale e Capo-
danno ricevendo delegazloni e 
singoli cittadini che venivano 
a firmare la petizione per la 
scarcerazione dei lavoratori 
imprigionati. Nasce nella ten
da anche il bollettino clclosti-
lato che aggiorna llnforma-
zione sulle denunce e sul cre-
scere dell'iniziativa popolare. 

Cominciarno dalla repressio-
ne. Una sorta di stillicidio Inl-
ziato nella prima decade dl 
ottobre mentre la compattls-
sima risposta operaia al
ia « serrata » della « Rhodia
toce » mandava a vuoto il du-
plice obiettivo che il padrone 
si era prefisso. Da una par
te impedire l'applicazione del 
contratto dl lavoro, dall'altra 
stroncare il processo dl svi
luppo della forza operaia av-
viato dalle lotte d'autunno. 
Sul piano sindacale e politico, 
su proposta del PCI il consi
glio comunale, poi il consiglio 
provinciate e rassemblea re
gionale votano documenti a 
a sostegno dei lavoratori. 
La «Rhodiatoce» e pratica-
mente isolata quando gli ope
rai danno awio a una serie 
di Inizlative portando le moti-
vazioni della loro lotta nelle 
strade, tra i passeggeri dei 
servizi di navigazfone lacu-
stre e delle ferrovie statali. 
Ma giungono le prime denun
ce e sel mandatl dl cattura 
• per blocco stradale e ferro-
viario ». L'imputazione e mos-
sa in base alia legge Scelba 
del '48. quella spietata norma 
repress!va e punitiva con cui 
le forze di destra avevano vo-
luto ft attrezzarsi » dopo le pri
me, grand! lotte sociali del do-
poguerra. Tra i perseguitl, vi 
sono dlrigenti della CGIL e 
CISL e alcunl degli attivisti 
sindacali di maggior prestlgio 
della «Rhodiatoce». Tre si 
rendono irreperibili, gli altri 
flniscono in carcere: il socia
lists Antonio Lo Nigro della 
Commissione Interna, Rlccar-
do Forte della CISL. e Rugge-
ro Delmastro. II Delmastro 

viene rilasciato dopo un me
se, ma 1 prim! due sono tut-
tora imprigionati sebbene la 
imputazione non preveda ob-
bllgatoriamente lo arresto. 
Quattro domande dl liberta 
prowisoria sono state respin-
te, dicendo per 1'ultima volta 
«no» , il magdstrato ha scrit-
to, a proposito del Lo Nigro, 
che si tratterebbe di un sog-
getto di a rilevante pericolosi-
t£ sociale ». 

Poi altre denunce ancora In 
ottobre, nel novembre (con 
perqulsizloni negli alloggi del 
latitanti), prima di Natale e, 
inline, nei giornl scorsi. In 
totale gli a incriminati» sono 
ora 64, una buona meta co
munisti ma anche socialist! e 
cattollcl, dlrigenti del movi
mento sindacale e operai, al
cunl student!. Due delle ulti-
me «notifiche» non si riferl-
scono direttamente alia vicen-
da sindacale della < Rhodia
toce » e al reato di blocco. II 
procedimento e per coltrag-
glo al corpo giuridicox, a ca-
rico dei compagni Pietro Maz-
zola e Sergio Silvestri — an-
ch'essi operai dello stabili-
mento Montedison, entrambl 
consiglieri comunali del PCI e 
tra i piu vivaci animator! del-
1'azione anti repress!va — al 
quali si Imputa la responsa-
bilita di una scritta assal 
caustica su un certo modo di 
applicare la legge. 

« Anche nella battaglia con
tro la repressione — dice il 
segretario della Federazione 
comunlsta, Motetta — ci sen-
tiamo impegnati In prima fila 
cos) come lo siamo stati nel
la fase della lotta sindacale 
alia Rhodiatoce per dare re-
spiro all'azjone operaia e sal-
dare ai suoi obiettivi le forze 
sociali e politiche*. 

La prova, come sempre, vie
ne dai fatti. Se c'e stato un 
periodo dl disorientamento e 
dl relativo dlsimpegno nell'o-
pinione pubblica, oggi esso ap-
pare gia superato dall'ampiez-
za della risposta popolare in 
tutto il Verbano. Dalla tenda 
e stata lanciata la petizione 
per 1'immediata scarcerazione 
degli operai arrestati. Dicono 
1 comoagni: « In pochi giornl 
abbiamo raccolto piu dl tremi-
la firme, lavoratori, commer-
cianti. operator! del turismo, 
esponenti politic! d'ognl ten-
denza, anche pubblici amminl-
stratori come quelli del comu
nl di Omegna, Gravellona, Ba-
veno». 

Dinanzi alle career! ,st e 
svolto un appassionato dibatti
to sul problem] della repres
sione nel quale sono Interve-
nuti lavoratori, student!. 

Pier Giorgio Betti 

Improvvisa 
riunione 

straordinaria 
del Consiqli® 

della CISL 
Oggi si riunisce in seduta 

straordinaria il consiglio ge
nerate della CISL. La convo 
cazione, — informa 1'Adn-
Kronos — che precede di 
un giorno la sessione ordina-
ria del consiglio, flssata per 
il 13. 14 e 15 gennaio. 6 
stata richiesta da 43 dei 126 
membri del consiglio stesso 
che sollecitano un chiarimen 
to interno sul grado di coe-
renza tra le posizion! di al 
cune categorie dell'industria 
della CISL e la linea gene 
rale della confederazione. 

Del gruppo dei 43 — rile-
va l'agenzia — fanno parte 
Sartori e Sironi. segretari ri 
spettivamente della Federazio-
ne braccianti e della Federa 
zione elettrici. che in piu oc 
casioni hanno espresso, spes 
so in polemica con la CGIL 
serie perptessita sulla oppor
tunity di dare impulso. nelle 
attuali condizioni, al proces
so unitario. 

I lavori del consiglio gene 
rale di domani si apriranno 
con una relazione dei 43 che 
ne hanno chiesto la convoca 
zione. E* da notare che del 
gruppo non fanno parte espo 
nenti dei settori industriali 
propriamente detti, ne segre
tari confederal!. 

Sempre oggi si riuniscono a 
Roma gli esponenti della com-
ponente socialista della UIL. 
Vi parteciperanno circa due-
cento persone provenienti da 
tutta Italia. 

II dibattito vertera sullo 
sviluppo del processo unita
rio. a seguito delle indica-
zioni dei tre consigli gene 
rali di Firenze. Si discutera 
anche delle ultime vicende in 
terne della UIL e delle deci 
sioni del comitato centrale 
della confederazione riunito-
si il mese scorso. 

A questo proposito vi e 
da registrare una presa di 
posizione contro il documen
to presentato da repubblica-
ni e socialdemocratici. La ca
mera sindacale della UIL di 
Trento in un documento ap-
provato dal proprio direttivo 
afferma che l'ordine del gior
no approvato daH'ultimo C.C. 
della confederazione c rappre-
senta un momento arretrato 
rispetto alle conquiste e alle 
esigenze del sindacato nella 
socteta democratica >. 

La camera sindacale della 
UIL di Trento osserva inoltre 
che «il documento nazionale 
approvato dalle due correnti 
minoritarie rompe il rapporto 
dialettico in atto nella UIL, 
rischiando. nel contesto del
l'unita sindacale, di troncare 
l'operazione della stessa uni-
ficazione >. 

Ribadita la validita delle 
scelte fatte dalle riunione dei 
tre Consigli generali di Flren
ze. la camera sindacale di 
Trento, per quanto riguarda 
le nuove strutture sindacali 
in fabbrica, indica nei dele
gati e nei consigli di fab
brica « i nuovi strumenti di 
democrazia operaia alia qua
le partecipano tutti i lavorato
ri superando, in termini di 
classe, ogni concetto di 
parte*. 

PENSIONI INPS 

A niarzo 
la scala 
mobile 

A partire dal prossimo mese 
di marzo tutti i pensionati del-
I'TNPS potranno materialmente 
acquisire tutti i vantaggi del-
l'caggancio* alia scala mobile 
della pensione. 

I pensionati di vecchiaia (cir
ca 3 milion! e mezzo) riceve-
ranno a gennaio ed a marzo 
prossimo te rate bimestrali di 
pensione nel vecchio importo; 
entro la fine di marzo od i pri-
mi di apnle i conguagh' per le 
maggiorazioni relative alle rate 
predette (gennaio-aprile) ed a 
maggio cominceranno a perce-
pire la pensione nella nuova 
misura. 

I pensionati di invalid.ta ed 
i titolari ddle pension! ai su-
perstiti (in complesso circa 4 
miliorri e mezzo) r.ceveranno a 
febbrak) la rata bimestrale. nel 
vecchio importo: ai pnmi di 
apnle percepiranno i conguagl! 
relativi al periodo gennaio-mar-
zo e la pensione nella nuova 
misura. 

In sciopero 
il personale 
dei centri 

professional! 
E' sceso in sciopero oggi per 

48 ore il personale insegnante 
e non insegnante dei centri di 
addestramento professionale. La 
lotta. a carattere nazionale, in 
veste ateune contraddizioni di • 
fondo degli istituti professional! 
di pendent! dal maustero del La-

"voro. Gli insetmanti. infatti. -
chiedono: l'assofuta garanzia e 
continuita del posto di lavoro 
(ora vengono assunti in modo 
saltuario e vengooo retribuiti 
ad ora); la flrma del primo 
contratto coUettivo nazionale 
che preveda il riconosdmento 
gjuridico della categori*-* 

Lettere— 
all9 Unita: 

II PCI e la 
crisi della 
riccrca scicntifica 
Cam Unita, 

nel momento in cul i lavo
ratori della ricerca, hanno di 
nuovo intraprese azioni dl 
lotta, per lo «s/acelo» cui 
versa la «ricerca sclentlflca 
e tecnologica nel nostro Paese 
e dl probleml del personale 
non trovano soluzione alcuna, 
11 PCI, ha presentato alia Ca
mera, a flrma degli On. Gian-
nantoni, Barca, Napolitano e 
Marmugi, una mozione per una 
nuova politica della ricerca. Per 
quanto mi riguarda, essendo 
un dipendente del CNEN (Co
mitato Nazionale Energia Nu-
cleare), e pertanto impcgna-
to nella lotta, preciso che ben 
venga un ampio dibattito par-
lamentare su tale annoso pro-
blema, non tralasciando ov-
viamente i «probleml» del 
personale. Comunque d oppor-
tuno che si eviti di fare delta 
« demagogia » o di essere por-
tavoci di professori universi-
tari e non, che si lamentano 
solo della scarstta del finan-
ziamenti. 

La mozione del PCI, difattl 
inizia affermando che una del
le cause di tale crisi si indi-
vidua nella scarstta dei for-ii. 
A questo riguardo ritengo dl 
rivolgere un invito ai flrma-
tari della mozione, pregandoli 
di mettersi al lavoro e farsl 
un consuntivc (vero) delle 
spese per la ricerca investite 
dallo Stato in quest'ultimo de-
cennio, e in particolare e op-
portuno rilevare i « risultati » 
ottenutif E per favore, non mi 
si risponda che in altri Paesi 
i flnanztamenti per la ricerca 
sono nettamente superiori. Re-
plico affermando che almeno 
essi sanno cosa fare! Non sa-
rebbe comunque male che i 
firmatari della mozione esten-
dessero la loro indagine sui 
a programmi» in corso. II no
stro Paese necessita di ospe-
dali, (non bisogna dimenti-
care che i malati occupate le 
corsie, non trovano piu posto) 
dl case etc. Con questo non 
voglio dire che la ricerca 
scientiflca non serve al nostro 
Paese: e necessario perb sa-
pere chiaramente cosa si vuole 
fare. Abbiamo nel settore del
la ricerca scientiflca «grossi 
sprechi n e mi compiaccio che 
questo venga scritto anche 
nella mozione del PCI. 

Per quanto riguarda I'isti-
tuzione del Ministcro della ri
cerca, si eviti soprattutto di 
a fame » un altro carrozzone, 
con spreco del «denaro pub-
blico». Se deve costituirsi un 
Mlnistero, esso deve avere la 
volonta e la capacita di rom-
pere la mafia che si annida 
in tanti settori della ricerca. 

Con i migliori saluti. 
MARIO IACOVELLI 

(Roma) 

A parte il tono, non so per-
che, alquanto infastidito, le 
osservazioni contenute nella 
lettera mi trovano consenzien-
te. Nella mozione presentata 
dal gruppo parlamentare co-
munista alia Camera dei De-
putati si dice che la crisi del
la ricerca scientiflca «investe 
gli indirizzi generali, la colla-
borazione internazionale, l'or-
ganizzazione degli enti e del 
centri di ricerca, la decisione 
e lo sviluppo delle singole 
inlziative, nonche il recluta-
mento, le condizioni di lavo
ro e il ruolo stesso dl parte-
cipazione e dl controllo de
gli scienziati e dei ricercato-
ri». E la causa di questa cri
si « e da ricercare, oltre che 
nella scarstta. del fondi (an
che questo e un dato signifi
cative!)... soprattutto nella 
mancanza, da parte del go
verno di una linea politica 
chiaran. Conseguenza di que
sta mancanza e anche a un 
processo di frammentazione 
dei programmi, con frequent! 
doppioni e sprechi finanziari 
notevoli». Non solo, ma vi 
si denuncia la subordinazio-
ne ai grand! centri dl potere 
economico, burocratico e ac-
cademico. 

Quanto al personale, infine, 
non c'e dimenticanzi.; al con-
trario c'e la richiesta di un 
impegno del governo a ad as
sumere tutte le inlziative^. 
idonee a definire un rappor
to di lavoro per il persona
le dl ricerca che ne garantl-
sca la sicurezza, l'autonomia, 
l'interscambiabilita e la par-
tecipazlone, ampliando gli or-
ganici e superando, senza le-
dere 1 diritti acquisiti, tutte 
le forme di rapporto preca-
rio». E allora? 
GABRIELE GIANNANTONI 

(Deputato del PCI) 

Si organ izzano j 
Hcenziati 
per rappresaglia 
Caro direttore, 

vorremmo che pubblicassl 
questa lettera ricolta a tutti 
i perscguitati hcenziati per 
rappresaglia politica sindaca
le dopo la liberazione. 

A Torino e in altre citta, in 
molte aziende con a capo tl 
monopolio Fiat si scaienb una 
violenta repressione, proce
dendo a licenziamenti indivi
duals e di massa, colpendo i 
combattenti delta Resistenza, 
dlrigenti politici e sindacali, 
Varanguardia delle lotte dopo 
la liberazione. 

Per un Ixcenzxalo, per un 
perseguitato era difficile tro-
rare un lavoro, una sistema-
zione stabile. A causa di que
sto, oltre ai danni subiti allo
ra, oggi molti riscontrano dan
ni (a vita) sulla pensione per 
interruzione del versamenti 
per un dato periodo o per 
applicazione di marche volon-
tarie, ecc Siamo stati colpiti 
per aver espresso una attivita 
che oggi per legge tiene rico-
nosciuta come un diritto irri-
nunciablle per tutti i lavora
tori (Statuio dei lavoratori). 

A Torino gia dal 1957 si e 
costituita VAssociazione dei U-
cenziati. In questi anni abbia
mo svolto una certa attivita; 
piii volte abbiamo denuncia-
to le illegality nei licenzia
menti per rappresaglia alle 
autorita, 

II 18 tuglio 1970 abbiamo 
avuto un tncontro con il mi

nistro del Lavoro Donat Cat-
tin, gli abbiamo esposto la 
situazione previdemiale e ri
vendicato la ricostruzlonc to
tale della pensione. A tutt'og-
gt siamo in possesso di varie 
centinaia di questional per-
sonali compilati dai Hcenziati; 
le notlzie rispecchiaro la si
tuazione previdenziale e del
le penstoni. 11 ministro si i 
impegnato a tenere nel dovu-
to conto le nostre richieste. 

Sul piano organizzativo si 
e deciso di invitare i Hcenzia
ti delle varie province o cen
tri ove vl e stata la repres
sione a costituire comitatl, 
associazionl. Dettt organisml 
debbono sorgere in stretto 
contatto con le organizzazio-
ni sindacali unitarie, per ave
re piii forza, piit aiuto, pltt 
solidarieta dalla classe ope
raia e dalle sue organizzazio-
ni. E' importante e necessa
rio organizzare in questi pros-
simt mesi un grande conve
gno dei Nord Italia, per dare 
piit forza all'azionc che dob-
biamo portare a termine. 

Alle organizzazioni sindacali 
provinciali, specialmentc me-
tallurgiche, da queste colonno 
rivolgiamo un appello, chie-
dendo un valido contributo 
statistlco numerico dei vart 
perseguitati. Hcenziati per rap
presaglia politica e sindacale. 

Compagni. amici, scriveteci 
siamo a vostra disposiziona 
per informazioni. siamo dispo-
nibili pc- ricevere eventuall 
delegazloni. Avanti, lavoriamo 
per la preparazione dell'im-
portante tncontro. 

GIUSEPPE SCALVENZI 
(Torino) 

Ecco il nostro indirizzo: At-
sociazione perseguitati Hcen
ziati per rappresaglia politi
ca e sindacale - Sede presso 
ARCI - Via Cernaia 40 - To
rino. 

Un abbonamento 
per una sczionc 
della Sicilia 
Carl compagni, 

in data odierna ho spedlto 
il vaglia per il rinnovo del 
mio abbonamento a l'Unita. 
Dovete scusarmi se I'ho fat
to con ritardo, ma quest'an-
no ho dovuto fare parecchia 
falica a tirar fuori la som-
ma necessaria perche con 
questo costo della vita che 
continua a satire sembra che 
le buste paga st assottiglir.o 
sempre piit. 

In compenso vi segnalo fin 
d'ora che tra qualche giorno 
vi invierd anche la somma 
per un abbonamento da man-
dare ad una sezione comuni-
sta della Sicilta di cui vi co-
municherb Vindlrizzo. E' sta
ta un'iniziativa che abbiamo 
preso tra compagni di lavo
ro, siciliant e piemontesi che 
lavoriamo insieme. Ognuno 
di not ha tirato fuori mille 
lire e la cifra e stata quasi 
raggiunta. 

II sacriflcio e stato relatU 
vamente modesto per ciascu-
no di noi, ma il risultato pen-
so che sarb. fecondo perche 
in questo modo la voce del 
PCI giungera quotidianamen-
te anche in un paesino della 
Sicilia dissanguato dall'emi-
grazione. In base alia mia e-
sperienza personale, penso che 
tanti altri abbonati e lettori 
del nostro giornale potrebbe-
ro fare quello che abbiamo 
fatto nol. 

Fraterni saluti. 
S. MALDERA 

(Novara) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assl-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni dl 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
11 nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sug-
gerimenti, sia delle osserva
zioni critiche. 

Oggi ringraziamo: Gennaro 
MARCIANO, Napoli; Sabino 
COCOZZA, Napoli; Pancrazio 
V., Roma; Leoniero PAPI, 
Prato; Bruno MASCHERINI, 
Firenze; Aurelio CHIETI. Pi-
stoia; Eleazarc VUOTTO. Na-
p o l i ; Settimio BERTOCCI, 
Aulla (a// ministro del Teso-
TO con suo decreto n. 2/234233 
/120624 decldeva di liquidarmi 
con 56.875 lire un danno di 
g'uerra che invece non poteca 
essere valutato al di sotto dei 
due milionL It decreto man-
ca di una qualunque motiva-
zione o spiegazione e tanto 
meno indica o cita quali sia
no stati gli elementl di talu-
tazione in base ai quali ha 
concluso su quella cifra mm-
ticolosamente preciso. Io. m 
torto o a ragione, tale deci
sione mancante di tutti queglt 
elementi, I'ho considerata un 
atto di prepotenza. di sopraf-
fazione*); S.S.G.M., Modena. 

Gaspare BONO, Dottingen; 
Italia COPPO. Vicenza; Virgl-
lio RANDI, Ravenna; G.R.. 
Diisseldorf; Mario MAGNA-
NELLI, S. Giovanni in Mari-
gnano; C. DE COLLE, Zuri-
go; Carmelo MONACA, Mon-
za; Edoardo P.. Parma; Giu
seppe GIACOPETTI, Genova; 
Pierpaolo FRANZONI, Bolo
gna (che rivolge una critic* 
al giornale per non aver dato 
rilievo w aU'appello rivolto al 
Capo dello Stato affinche i 
circa 150 obiettori di coscien-
za rinchiusi a Gaeta, Forte 
Bocca e Peschiera, potessero 
passare le feste natalizie con 
i propri carinV, Tell GOMEZ 
a nome di diversi ex garibal-
dini della 6I» Brigata d'assal-
to; Corrado CORDIGLIERI, 
Bologna; Riccardo BONACI-
NI, Correggio; Renato PAVA-
NI, Tresigallo; Emidio PE-
TRELLA. Pratola Peligna; Gu-
glielmo PEREZ, Castellamma-
re di Stabia (che invia 5.000 
lire alia battagliera Unita in 
onore dei compagni baschi e 
di tutti gli eroi antifascist!). 

Scitrrt* Irttere tweri, Indian-
4o can chtomzs name, cogname 
t IixHrteo. Chi desidera che in 
nice nan cornpaU tl proprio name, 
ee lo pweW. Le lettere non flr-
nute, o striate, o eon firms 11-
lemribfle. o che recann la sola indi. 
cazione • Vn rrnppo di... > non 
rtng>no pabblieate. 
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La petroliera con 30 marSnai italiani d'equipaggio speronata dinanzl alle coste inglcsl 

Ef affondata spaccandosi indue 
II grave incidente avvenuto a causa della nebbia - Nessuna speranza di ritrovare in vita gli otto dispersi - II tremendo boato che ha scosso la costa del Kent 
Gravi danni ma nessuna vittima sul mercantile peruviano «Paracas» - La drammatica opera di salvataggio dei superstiti - Telefonate da Dover all'ltalia 

La prua del mercantile Paracas, devastata dallo speronamento 

— i w 

Alcuni dei superstiti della petroliera sbarcati a Dover 

Uno dei marinai italiani sopravvissuti dalla tragedla 

Visita medica 
a Valpreda 

ordinata 
dal giud ice 

II giudice Cudillo, che con
duce l'inchiesta per gli atten-
tati di Milano e Roma, ha or
dinate) una nuova visita medi
ca per Pietro Valpreda. II bal
lerino sara visitato nel car-
cere di Regina Coeli dal pro
fessor Stipo, direttore della 
clinica di semeiotica chirur-
gica deH'universita di Roma, 
e da un ispettore medico del 
ministero di Grazia e Giusti-
7ia. La decisione del giudice 
fa seguito alia richiesta, avan-
zata dai difensori di Valpreda, 
affinche venga trasferito in 
una clinica il ballerino, Ie 
cui condizioni di salute si so-
no aggravate negli ultimi 
tempi. 

Valpreda fe stato sottoposto 
In carcere a una visita da par
te del prof. Faustino Durante, 
il quale gli ha riscontrato una 
parestesi alia mano sinistra, 
vale a dire la completa insen-
gibilita deH'axto: come e no-
to Valpreda e affetto dal mor-
bo di Burger, e questi sinto-
mi farebbero pensare a una 
recrudescenza del male. II 
giudice Cudillo si pronuncera, 
dunque, sulla richiesta della 
difesa del ballerino quando i 
due periti medJci avranno 
completato i loro esami. 

LONDRA, 11 
La petroliera panamense «Texaco Caribbean» di 13.604 tonnellatc e con 

30 uomini d'equipaggio si e scontrata stamane nella Manica con il mercan
tile peruviano « Paracas», di 9.841 tonnellate, ed e esplosa con una violenza 
che ha mandato in frantumi i vetri delle case lungo circa 25 chilometri di costa. Otto uomini 
d'equipaggio della petroliera risultano flnora dispersi; gli altri 22 sono stati tiatti in salvo. 
Tutti i marinai della «Texaco » erano di na*i°nalita italiana, ligun. La sciagjra e avvenuto 

in una fitta nebbia a nove mi-
glia da Dungeness, una loca-
lita sulla costa aud*orientale 
inglese all'imboccatura del 
passo di Calais. II boato del-
l'esplosione e stato sentito in 
parecchie localita del Kent. 
A quanto si e appreso. la 
«Texaco Caribbean» si e 
spezzata in due dopo la col-
lisione. La sezione di prua e 
esplosa. quella di poppa e ri-
masta a galla in mezzo al fu-
mo e al petrolio in fiamme. 

II « Paracas >, un mercan
tile specialmente attrezzato 
per il trasporto degli olii ve-
getali, ha gettato l'ancora a po-
ca distanza dal punto dello 
scontro, assistito da una del
le navi accorse sul luogo del
la sciagura. II comandante ha 
fatto sapere di non avere bi-
sogno di aiuto. II « Paracas » 
ha subito danni alia prua. La 
nave appartiene alia « Naviera 
Maritima Fluvial co. > ed e 
registrato nel porto di Callao. 

Diciannove uomini dell'e-
quipaggio della « Texaco Ca
ribbean » sono stati presi a 
bordo del mercantile norve-
gese « Brazagle » e successiva-
mente trasferiti sulle scialup-
pe di salvataggio di Dunge
ness e Dover accorse sul po-
sto appena si e sentito il 
boato dell'esplosione della pe
troliera. Un altro uomo della 
petroliera e stato raccolto fe-
rito dal peschereccio inglese 
« Viking Warrior >. 

La «Texaco Caribbean > 
stazza 13 mila 604 tonnellate 
ed e stata costruita nel 1965. 
Appartiene alia compagnia di 
navigazione Texaco con sede 
a Montecarlo. L'equipaggio. 
comandato da Franco Giuri-
ni. e composto di trenta per-
sone. II capitano della nave, 
Franco Giurini, abita a Gene
va ma e di origine triestina. 

Le ricerche dei dispersi 
sono proseguite durante tutta 
la mattinata, coadiuvate da eli-
cotteri incrocianti a bassa quo
ta sulle acque dello stretto: 
ma non si nutre piu alcuna 
speranza di trovarli in vita. 

Uno dei sopravvissuti, il di
rettore di macchina italiano 
Oscar Balzano, di Savona, ha 
descritto nell'ospedale di Fol
kestone dove e stato ricove-
rato i momenti immediata-
mente precedenti alia collisio-
ne. «Ero in sala macchine — 
egli ha detto — quando ho 
awertito una forte vibrazione 
e subito dopo mi sono accor-
to che ci stavamo inclinando. 
Ho ordinato a tutti di abban-
donare i loro posti, e assieme 
siamo saliti sul ponte. La na
ve si era gia spaccata in due 
e l'equipaggio la stava abban-
donando >. L'esplosione che ha 
scosso la < Texaco Caribbean > 
non e stata avvertita in sala 
macchine a causa del rumo-
re prodotto dai motori. 

La petroliera, che era di-
retta a Trinidad, aveva sca-
ricato il suo carico di greg-
gio e prodotti chimici a Can-
vey Island, nell'estuario del 
Tamigi, e a Temeuzen, in 
Olanda. L'esplosione che l'ha 
spaccata in due sarebbe stata 
causata dai gas rimasti nei 
suoi serbatoi vuoti. La < Pa
racas >, a bordo della quale 
sembra che non si siano avu-
te vittime. e stata danneggia-
ta nella collisione in maniera 
tale da impedirle di lascia-
re per conto proprio il luo
go dell'incidente. 

Arthur Liddon, direttore del 
reparto di salvataggio a Do
ver. ha detto che l'esplosione, 
a bordo della petroliera e sta
ta talmente violenta da de-

starlo dal sonno e da far vibra-
re i vetri delle case. La na
ve norvegese c Brazagle > e il 
peschereccio inglese < Viking 
Warrior* si trovavano nei 
pressi del luogo in cui e av-
venuta la collisione. I primi 
sopravvissuti sono stati rac-
colti dalla c Bravagos >, che e 
stata la prima a dare l'allar-
me a terra. 

A quanto informa la < Te
xaco > dei 22 superstiti si pren-
dera cura la compagnia ma 
rittima di Dover eGeoige 
Hammond >. 
La sede genovese della «Te

xaco Nord > ha fomito 1'elen-
co ufficiale dei nomi degli 
otto marinai morti: il coman
dante Franco Giurini. di 38 
anni. nato a Lussimpiccolo ed 
abitante a Genova, sposato e 
padre di una bambina di undi-
ci anni; il primo ufficiale 
Giancarlo Ferro, di 35 anni 
abitante a Savona; secondo 
ufficiale Luigi Fegarotta, di 
28 anni, abitante a Palermo 
in via Parisi 4; Terzo Ufficiale 
Nicold Alotta, di 25 anni. nato 
e residente a Trapani; radio-
telegrafista Giovanni Marino, 
di 40 anni. nato e residente a 
Napoli in via Mario Gigante 
100/7; marinaio Tommaso Li-
gotti. di 50 anni nato e resi
dente a Castellammare del 
Golfo; cuoco Antonio Jorio. 
di 42 anni, nato a Napoli e 
residente a Genova; marinaio 
Geraldo Minervini, di 27 
anni, nato e residente a Mol-

Ifetta in via San Domenico 51. 

Per il crollo 
di Siracusa 
arrestato il 
restauratore 

SIRACUSA, 11 
II procuratore della repub-

blica di Siracusa ha emesso 
ordine di catrura nei confron-
ti di Aldo Di Fede. di 34 
annj, di Roma, ritenendolo re-
sponsabile del crollo del porti
co della basilica di Santa Lu
cia avvenuto la mattina del 
15 dicembre scorso. 

n Di Fede, che sovrainten-
deva al lavori di restauro del 
portico, ha avuto contestato 
il reato di duplice omicidio 
colposo, per avere cagionato 
la morte di Paola Virginia 
Capodicasa, di 63 anni, e Pao
la Brigante, di 26 anni, nonche 
il reato di lesioni colpose plu-
rime al danni dei fratelli An
tonio e Umberto Attardi, ri-
spettivamente di 19 e 21 anni, 
operai alle dipendenze del Di 
Fede. 

Carabinleri della squadra dl 
polizia giudiziaria della Pro-
cura di Roma hanno notifica-
to il prowedimento del magj-
strato siracusano al Di Fede, 

Dopo la notifica dell'ordl-
ne dl cattura il restauratore 
e stato associato al carcere 
dl Regina Coeli, a disposizione 
dell'autorita, giudiziaria sira-
cusana, 

Thor Hejerdahl in Egitto 
II capo missione della RAA. professor Thor Hejerdahl ed 

il signor Carlo Mauri, membro dell'equipaggio. che prova-
rono con la famosa Ira versa ta dell'Oceano nella barca dl 
papiro. che gli antlchi egiziani erano arrival! flno al conti-
nente amcricano. si scno recati in Egitto osptli del Mini
stero del Turismo. per rlcevere una decorazione in mento 
alia loro impresa. La decorazione era stata offerta dal de-
funto presidente della RAU Gamal A. Nasser. 

In aereo da Roma a Ancona 
Recentexnente si e tenuto a Milano un Convegno sulla va-

lidita del trasporto aereo non solamente nei collegamenti 
continentali ed intercontinental!, ma anche nei tratti intcr-
regionali e qualche vol a addirittura interprovinciaU. 

Le varie relazioni portate al convegno hanno sottolineato 
la moderna, esigcnte ed insostituibile funzione del mezzo 
aereo che, svincolato dal terreno. consente un collegamento 
flessibile. veloce e quasi sempre economico. 

In particolare per quanto nguarda le Marche basta sof-
fermarsi su alcune cifre per evidenziare la situazione della 
regione. La regione che ha una superflcie di 14O0O Kmq con 
un milione e mezzo di abitanti dispone dl una rcte di colle
gamenti terrestri del tutlo insufficient© e per quantita e per 
struttura. La rete ferroviaria ha uno sviluppo dl 434 Km. 
di cui solo 239 elettnficati mentre quella stradale conta 1.306 
Km. di cui solo poco piu di 100 soro statali. Le stesse velo
city di movimento sono tra le piu basse. D rapido sulla 
Roma-Ancona non supera gli 80 Kmh. contro 1 110 della 
Roma-Firenze. Anche le grand! direttrid stradali non sono 
nclle medic piu felici. 

£T abbastanza evidente come tale situazione indda eco-
nomlcamente sull'lntero sviluppo della vita economica e com-
SBTCialc della regione. Un nuovo incremento c stato por-
tato dall'aereo che collega la capltale della regione tre volte 
•I giorno a Roma, due volte con Milano ed una con Ta-
ranto e Venezia. 

SONO I DINAMITARDI 

Dl CAPODANNO? 

4 arrestati 
a Palermo: 
custodivano 
un arsenate 

Sequestrati 150 candelotti di di-
namite identici a quelli adoperati 
per gli ordigni degli attentati 
L'irruzione dei carabinieri in una 

casa di campagna 

La parte di poppa della Texaco Carribean va alia deriva nella Manica dopo lo speronamento. La prua della nave e stata la prima ad affondare. 

PALERMO. 11. 
I carabinieri di Palermo, nel corso delle inda-

gini sui quattro attentati dinamitardi commessi 
la notte di San Silvestro, hanno arrestato quat
tro persone, ritenute resnonsabili degli episodi 
criminosi. 

I quattro sono: il possidente Francesco Ma-
donia, il Hgho Antonio di 18 anni. l'autista Anto
nio Gelardi di 48 anni e l'agricoltore Leonardo 
Di Trapani di 61 anni. I quattro sono stati asso-
ciati all'llcciardone. Si trovavano in una casa 
campestre al centro di un vasto agrumeto del 
fondo Gravina Pallavicino e alia vista dei mi-
litari dell'arma che aveva circondato la zona 
hanno tentato di dileguarsi. 

I carabinieri hanno sequestrato, nella casa 
campestre, centocinquanta candelotti di dina-
mite, uguali a quelli usati per la confezione de
gli ordigni che nella notte di Capodanno erano 
stati posti davanti all'assessorato regionale alia 
Agricoltura di viale Regione Siciliana. davanti 
al Palazzo delle Aquile. sede centrale del muni 
cipio di piazza Pretoria, e davanti alle se.h 
dell'Ente'minerario sicihano e degli assessorati 
regionali alia Sanita e al lavoro. 

I quattro ordigni — tre dei quali confezionati 
con diciotto candelotti di «nitrex cava extra » 
e il quarto con sedici — erano innescati con 
un meccanismo ad orologeria che usava una 
sveglia, alia cui levetta per cancare la suo 
neria erano legati alcuni flammiferi del tino 
< zolfanelli » e c svedesi ». 

AH'ofa flssata, con lo scancarsi della corda 
della suoneria. i fiammiferi avrebbero dovuto 
strisciare su un pezzetto di carta vetrata m-
collata al retro della sveglia. lnflammarulosi e 
accendendo una breve miccia che avrebbe a 
sua volta innescato il detonatore, provocanio 
la dcllagrazione della dinamite. 

I detonatori. la miccia e lo soago trovati nella 
casa campestre di Francesco Madonia sono 
uguali — secondo gli investigaton — a quo.ii 
usati per i quattro ordigni che per cireo-aan?*1 

fortunose. non sono esplosi. due perche scopesti 
pochi minuti prima della mezzanotte — ora 
prcflssata per l'esplosione di tutti e quattro 2'i 
ordigni — gli altri per il mancato funzionamen'o 
del congegno ad orologeria. 

Finita la prigionia del possidente sardo rapito un mese fa 

MERE!) A CASA PACATO IL RISCATTO 
Erano stafi richiesti 200 milioni - I familiari sostengono che i so Idi consegnati ai banditi sono molto meno - Come e avvenuto 
il rilascio - Stato di prostrazione fisica e nervosa - La commozi one della moglie - Nascosto e sorvegliato a vista da due banditi 

Inutili battute 
in Aspromonte 

alia ricerca 
dei rapitori 

Nessuna richiesta di riscatto § pervenuta ai 
familiari — II messaggio di uno dei sei fra

telli Loria — Un cappello per terra 

Antonino Loria, il possidente rapito 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 11. 

Circa un centinaio di uomini sono impegnati in una vasta 
axfone di rastrellamento nella impervle zone dell'Aipromonte: 
le glornate, particolarmcnte rigid* • piovose, rendono piu 
difficili le ricerche di Antonino Loria, il possidente seque
strato a Delianova. I can! poliziotto sono stati di scarsa utl-
lita non solamente per le condizioni climatich* ma anch* 
per |a tardiva scoperta del rapimento. 

Nessuna richiesta di riscatto e, ancora, glunta in casa 
Loria. La vecchia madre, Ciusepplna Grllk) di M anni, e 
stata la prima ad accorgersi che il figlio Anionio non era 
rincasato, come al solito, dal bar. La cena era rimasta sul 
tavolo e il letto non era disfatto. Le prime ricerche dei 
carabinieri hanno portato al ritrovamento di un cappello del 
possidente; tra per terra, in via Roma, 

I rapitori, dopo avere seguito la vittima, devono aver de> 
ciso di affrontarla in quella parte deU'abitato che delimita 
la zona inferiore del caratteristico paese aspromontano da 
quella superiore. In quel punto, le abitazloni sono poche e 
I'illuminazione scarsa. L'ora tarda ha agevolato la fulminea 

aziora dei rapitori che sono fuggiti cos) senza essere vlstl 
da alcuno. Uno dei sei fratelli del Loria ha lanciato un 
messaggio ai banditi: «Fated sapere qualcosa, faremo del 
nostro meglle pur di. rIda re Antonino alia nostra vecchia 
madre ». 

Le galassie che ci sono vicine 

Dalla nostra redazione CAGLIARI. n 
Dopo un mese di prigionia, Mario Mereu, sequestrato nel dicembre scorso presso la sua azienda c Perdarubia > a Gairo, 

e stato liberato dai banditi. Non si conosce la cifra pagata per il riscatto: voci informate sostengono che essa e al disotto 
• della somma di duecento milioni richiesta nei giorni scorsi, e non raggiunge neppure quella di cento milioni pretesa inizial-
mente dai rapitori. D^ commendator Mereu e tomato a casa sua a notte alta. prostrato nel fisico e nell'aspetto. ma non 
malato. La prigionia e risultata molto faticosa e difficile, soprattutto a causa delle condizioni del tempo, che a quanto 
sembra, hanno anche ostacolato il rilascio. Anche stavolta si e ripetuto il classico rituale, che accompagna l'esito positivo 

di un sequestra. L'industriale 
e stato abbandonato dai ban
diti ad una mezz'ora di cam-
mino daH'asfalto. nei pressi del
la strada che collega Ilbono a 
Lanusei. 

Raggiunta la sede stradale. il 
commendator Mereu si e ferma-
to sul ciglio in attesa di una 
macchina di passaggio. L'auto e 
giunta dopo non molto teirpo. 
L'industriale si e fatto accompa-
gnare dall'autista fino alia sua 
villa sulla Orientale Sarda. 

I familiari non attendevano lo 
arrivo del prigioniero. Sono stati 
svegliati dalle trombe deli'auto. 
Ha aperto i cancelli la signora 
Carmela Mereu. che si e stretta 
in un lungo abbraccio con il ma-
rito. Poco dopo, e giunto il figlio 
Renato. che si era recato a Ca
gliari, per prendere all'aeropor-
to lo zio. Fedele Mereu, in ar
rivo da Roma. 

Viste tutte le luci della casa 
accese. il dr. Renato e lo zio 
hanno capito. II medico, con-
statato piu tardi lo stato di 
estrema prostrazione del padre. 
ha somministrato al commenda
tor Mereu dei calmanti e dei 
cardkrtonici. 

Venivano infine awisati poli
zia e carabinieri. ai quali il fi
glio del sequestrato faceva un 
rapido riassunto dei momenti 
principali della vicenda. Nono-
stante la salute precaria. il com
mendator Mario Mereu Don ha 
contratto malattie. anche perche 
i suoi custom' lo hanno curato 
con attenzione. Tuttavia gli in-
quirenti hanno deciso di rinvia-
re rinterrogatork) per consentire 
al paziente di superare l'inevita-
bile stato di tensione nervosa. 

A proposito della Iunga deten-
zione. si dice che essa sia stata 
prolungata in quanto il pagamen-
to del riscatto e avvenuto in due 
momenti diversi. I banditi non 
hanno voluto consegnare I'ostag-
gio fino a quando le complesse 
trattative per fissare la cifra de-
fimtiva del rilascio non sono 
andate completamente in porto. 

« Ma quanto avete pagato? >. 
n figlio Renato. che ha ricevuto i 
giornalisti nel corso della matti
nata. non ha voluto formre pre-
cisazioni. 

«Non so di preciso dove i 
banditi hanno tenuto mio padre 
— ha agg]unto, sviando il di-
scorso sul nscailo —. Comunque. 
non era in montagna. Credo che 
lo abbiano nascosto in un luo
go chiuso. presumibilmente in 
una casa di abitazione. Non so 
se in campagna o in un centro 
abitato. D'altronde era impossi-
bile per liri saperlo: durante la 
prigionia e rimasto quasi sem
pre bendato». 

Giuseppe Poddi 

BEKKKLKV (Usa) — Due nuove galassie si 
sono aggiunte al cosiddetto c ammasso locale», 
cioe al gruppo di galass>e a no] piu vicino, di 
cui fanno parte la nostra stessa Via Lattea e 
la nebulosa di Andromeda. L'esistenza di que-
sfe due eccezionali galassie era gia stata segna-
lata per la prima volta due anni fa dal giovane 
astronomo italiano Paolo Maftei, del laboratorio 
di Astrofisica spaziale di Frascati. In onore del 
loro scoprtfore, gli astronomi americani hannc 

denominato le due galassie Maftei - 1 e Mat
tel • 2. Nove astronomi dell'Universi'A di Cali
fornia hanno infatti confermato la scoperta (che 
rivoluziona la struttura della regione dell'Uni-
verso piu vicina al nostro pianeta) dopo appro-
fondite ricerche. Nella foto: 1'immagine detle 
due galassie, indicate dalle frecce. ripresa con 
uno speciale apparecchio a raggi infrarossi dagli 
astronomi sfatunifensi 

LA MACCHINA SOVIETICA AL LAVORO 

Lunamobile ha trovato 
rocce come sulla Terra 

II suolo contiene alluminio, silicio, ferro, magnesio, potassio 
e calcio — Somiglianza con i basalti — Rotte automatiche 

I tre astronauti americani dell'Apollo sono gia isolati 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11. 

Nelle rocce lunari sono pre-
senti elementi di alluminio. si
licio. ferro. Utamo. magnesio. 
potassio e calcio Lo ha appu-
rato il Lunakhod-1 nel corso del
le tnvellazKxii effettuate sulla 
superficie del nostro satellite. La 
notizia — resa nota in un com-
mento di G. Xikolaiev apparso 
sulle lsvestia, — riveste un'im-
portanza p?rticolare per il fat
to che sino ad oggi i risultati 
delle ricerche non erano stati 
descritti nel dettaglio. 

Lo stesso giornale ha fatto ri-
levare che la presenza degli ele
menti sopradescritti dimostra 
che ci] suok) lunare e simile 
alle principAli rocce terrestri ed 
4 vicino ai basalti >. 

Riferendosi sempre alle ricer
che effettuate da Lunokhod, il 
commentatore ha aggiunto che 
c il telescopio a raggi X che si 
trova a bordo ha ispezionato 33 
zone del cielo e ha mdividuato 
una possente fonte di raggi X 
che proviene dalla costellazione 
del Cigno>. 

L'impresa del Lunamobile pro-
segue quindi con successo e an
che oggi il robot ha svolto una 
serie di manovre. di ricerche 
e di riprese fotogranche (una 
foto dd suolo lunare tdetra-
smessa in mattinata e apparsa 
in serata sulle Jsvestia) nd cor
so di un nuovo collegamento 
con 0 centro di comando ter-

CAPO KENNEDY, 11. 
I figli degli astronauti del

l'Apollo 14 dovranno star Ion. 

tani dai loro padri per un pe-
riodo anoor piu lungo r«petto 
a quanto era avvenuto in occa-
sione delle precedenti missioni 

Gli astronauti hanno iruzxato 
un periodo di isolamento di 21 
giorni. precedente la parten/a 
per la Luna alio scopo di espor-
si il meno possibile a dei germi. 

Durante questo periodo po-
tranno parlare con i loro ngh 
solo attraverso dei vetri. 
.Gli astronauti Alan Shepard. 

Stuart Roosa e Edgar Mitchell 
e gli uomini addetti alia loro 
assistenza dovranno limitarsi a 
stare in questo periodo negli 
appartamenti loro nservati. nel 
reparto per Faddestramento e 
nella rampa di lancio del cen
tro spaziale. D lancio dell'Apol
lo 1< e previsto per tt 31 §m-
naio prossimo. 
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Dal 1° febbraio nuovo colpo ai salari 

II prezzo del latte 
aumenta di 10 lire 

La decisione annunciata dal Comitato provinciate prezzi - La maggio-
razione sara ripartita per il 9,50 ai produttori e per lo 0,50 ai rivenditori 
Dal prossimo mese il latte 

aumentera cli 10 lire al litro. 
11 4. tetrajAick s> (la un litro co
st era (lUiiuji 1-15 lire, merit re 
ix>r il conteaitore da mezzo li
tre si paghcra 75 lire. La deci
sione e del Comitato provincia
te prezzi, che ha esaminato le 
nchiesie formulate per un ade-
guamento del costo del latte 
alia produzione. 

«In ba.se nll'aggiornamcnto 
del dati contenuti nella liula-

gine sui costi e ricavi, effettua-
ta nel novembre 1969 — ha in-
formato il Comitato — si e ri-
levato un aumento medio del 
24 per cento circa, dovuto in 
prevalenza al rincaro dei man-
gimi e della mano d'opera ve-
rilicatosi 1'anno scorso. Cid com-
porterebbe un aumento per li
tro, alia produ'ione, da 85,50 
lire a 10G (cioe 20.50 lire in piu). 
II comitato ha deciso di acco-
gliere parzialmente queste ri-

In onore del 50° del PCI 

Centinaio di reclutafi 
ArcoRllniflo l'.ipprllo laudato cl.illa Frdem/lonc romana le 

Ktvionl tlcll.t cltta e dcll.i provinci.i sono jjla at lavuro per oru«-
iiiz/arc la ceh-br.izlone del 50. del 1'artito con Inlziativc sezlonull 
»• ion una p.irtfi-ipazione popolarr i» di massa alia nianlrostiizlone 
d i e a via I uugo il pomcrigRlo del 21 gennaio ul Palazzo dello Sport. 

Si ract-olgoiin If prennta/loiil per la partcclpazionc, si prepa-
rano piillinati e c.irnvnnc dl macchlne, si sviluppa l'attivita per 
it ti'ssiT.mioiilii e I 5 001) rcrlut.ili 

I dati segnalatl dalle sczlonl sui prosetltismo rcallzzato in que-
Kta prima fase della cinip.igna del « 30 000 » danuo un quadro dl 
gr.inrie ampir/za i* di preciso siguillcato politico. 

N'olcvulp r.itcre.sciiila influeiiza del Partlto nelle azlende, come 
e dimostralo — Ira l'allro — dal 46 nuo\ l Iscrlttl che si reglstrnno 
nelle cellule a/lciulall della sezionc Ostiense (OMI, Alitalia, ACEA, 
CJ\S. SPKS), dal 59 ferrovierl veiuiti al Partlto da novembre ad 
otiKi, dall'avanzala registrata nelle azlende della Tiburtina, alia 
FATMK, negli .stabllimentl del Pollgraflco, alia FIAT Magllana 
(da 38 a 55 Isiritti) e in nuinerose altre azlende operale. 

Siguillcativi anctie I risultatl ottpimtl dalla sezione Statall (gla 
2J reclutati) e dai compagiii ospedallerl (53 nuovl compagiii. 33 
del quali nel solo ospedale S Camillo). 

Notizie positive anche da molte liorgate e quartlerl popolarl 
!•» reclutati al Turello. 32 a Pietr.ilata, 15 ai Monti del Pecoraro, 
20 alia Tlliurtina, 21 a Tibiirtino III, 65 a Centocclle, 20 a Porta 
Maggiore, 19 a Prcnestino, 20 a Torre Maura, 17 a Laurentfin, 
16 ad Acilla, 31 a Primavalle, 23 a Monte Mario, 15 a Ottavia 

Altre scgnalazioni di rilievo giiingono da quartlerl come Nunvn 
Tuscolatia (ben 34 reclutati), Tuscola no (32), Portuense Vllllni (16), 
Portuense (15), EUR (10). Esquillno (II) . Applo Latino (18). 

I tramvierl della cellula Magllana della sezionc P C I . della 
STEFKIt, in prepara/ionc della manllcstazfone del 24 gennaio, 
diffonderanno dal 13 al 23, quaranta cople al giorno dell'UNITA*. 

ehieste, delibenando l'aumento 
del prezzo al consumo distribui-
to dalla centrale. in ragione di 
10 lire al litro, di cui 9,50 a fa-
vore dei produttori e 0,50 dei 
rivenditori >. 

I costi della produzione sono 
numentati. ma era proprio ne-
cessario ricorrere all'aumento 
dal prezzo al consumo? Perche 
non si e stabilito — come hail 
no chiesto i sindacati -- un 
prezzo sociale, per calmierare 
tin genere di cosi vasto e po 
polare consumo? Inoltre, j>er 
cio che riguarda i produttori. 
non e possibile considerarli tut-
ti sullo stesso piano. C'e irfat-
ti il contadino. che ha una 
azienda familiare, e porta po-
che decine di litri di latte alia 
centrale; c'e invece il grosso 
agrario che produce ettolitri ed 
ettolitri di latte. II modesto 
contadino e l'industriale agrico-
io non possono essere conside-
rati uguali: i loro costi sono di-
versi; la loro produttivita non 
e uguflle: beneficiano in manie-
ra diversa dei erediti e dei 
contributi pubblici. Per questo 
l'aumento dei costi della pro-
duzione doveva essere fissato in 
modo diverso e differenziato 
con una percentuale maggiore 
a favore dei contadini, 

In ogni caso vanno affrontati 
alia radice i problemi che il 
movimento democratico degli 
agricoltori e le organizzazioni 
dei lavoratori della centrale 
hanno posto da diverso tempo 
per una di versa politica del lat
te. Innanzitutto la quasuone 
della regionalizzazione della 
azienda che, per assolvere piu 
adeguatamente i suoi compiti. 
deve assumere una dimensione 
diversa da quella attuale. Bi-
sogna poi disciplinare diversa-
mente i « latti speciali », 

II grave provvedimento che decurta i salari di 1300 operai giustificato con la «crisi produttiva» 

Autovox: assemblee in tutti i reparti 
Serrata-rappresaglia alia Romanazzi 

Un comunicato della FIOM, FIM e UILM - II capitate USA detta condizioni nell'azienda di via Salaria • Da stamane fino a sabato sciopero del 
personale non insegnante delle cliniche e delle facolta universitarie - Occupata la sede dell'ENALC - Sospeso lo sciopero degli anestesisti 

NATO IN STRADA Lorenza Piervitali sorride ora 
felice al suo Gianluca nato po-

co prima sui marciapiedi. Puerpera e neonato ora stanno bene, 
ma avevano attraversato un momento drammatico. La donna colta 
dalle improvvise doglie del parto, ieri mattina alle 7 era uscita di 
casa, in via Silomussi Guelfi, per andare in ospedale. accompa-
gnata dal marito Sergio e dal flglioletto Alessandro di 20 mesi. Ma 
aveva appena attraversato la strada che la donna si e accasciata 
a terra urlando per i dolori del parto. E" stato il marito che. aiu-
tato da alcuni passanti. l'ha assistita sostituendosi all'ostetrico, 
ed ha fatto del suo meglio. Dopo qualche minuto Gianluca era gia 
nato. Quando tutto era ormai finito la famigliola con una vettura 
ha potuto proseguire Mno alia vicina clinica villa Luisa sulla via 
Casilina.. 

Nella foto. la puerpera attorniata dal marito, dal piccolo Ales
sandro e dal «frettoloso > neonato, Gianluca. 

Una delle piu important! 
fabbriche della citta. l'Auto-
vox ha posto sotto cassa in-
tegrazione oltre 1300 operai. 
II gravissimo provvedimento 
— ennesimo attacco alia gia 
critica situazione produttiva 
dell'industria romana e che 
ben si inserisce nella piu am-
pia manovra antioperaia sca-
tenata dalle forze reazionarie 
padronali e sostenuta anche 
da uomini di governo — e sta
to reso noto ieri, al termine 
del lavoro, dope die da circa 
una settimana circolavano nei 
reparti voci allarmanti sui 
destino dell'azienda di via Sa
laria. La direzione ha convo-
cato i deleeati e motivando 
la decisione sulla base di una 
generica crisi vroduttiva ha 
reso noto che da lunedi pros-
simo piu dell'80'o degli operai 

Giovedi attivo 
con G.C. Pajetta 

in Federazione 
Giovedi alle ore 18 presso 

la Federazione si terra Cat-
tivo del Partlto e della Fe
derazione Glovanlle sulla si
tuazione internazionale e I 
compiti del comunisti. 

La relazlone sara tenuta 
dal cornpagno Giancarlo 
Pajetta, il quale ha diretto 
la delegazlone del Partlto che 
ha visltato recentemente II 
Vietnam. 

Tutti 1 segretari di sezio
ne sono pregati di comunl-
care prima dell'inizio dell'at-
tlvo, le prenotaztonl del pull-
man, gla raccolte, per II 24 
gennaio. 

Da oggi pioggia di divieti e rovesciamento di sensi unici decisi a ottobre 

TRAFFIC0: CAMBIfl TUTTO IN CENTR0 
Si vuole rendere difficile l'accesso al Corso senza off rire come valida alternativa un efficiente servizio di 
autobus — Da piazza del Popolo e da piazza Venezia impossibile prendere direttamente il Corso — Traffico 
come tre mesi fa in via Francesco Crispi e in tutta 1 a zona circostante — II fallimento di una politica 

Indignazione dei lavoratori 

Per I'Eastman 
voltafaccia 

della Regione 
La Giunta cite si era impegnata a regionaliz-
zare I'istituto ha rinviato il decreto sine die 
Presa di posizione del gruppo comunista 

La Giunta regionale si e ri-
mangiata gh impegni assunti 
per I'* Eastman ». I'istituto odon-
toiatrico occupato da 45 giorni 
dai dipendenti che si battono 
per trasformarlo in ospedale 
speciale contro l'intransigenza 
di alcuni medici che non voglio-
vo mollare quello che ritengono 
un loro « feudo ». 

Una de!egazione di lavoratori. 
accompagnata dai consiglieri 
Banalh (PCI) e Dell'lfnto 
(PSD, e stata riccvuta ieri 
dall'asi;ei.<=ore alia Sanita Cu-
trufo. L'ejponente della Giun
ta — che >.n precedenti mcon-
tri aveva sempre nbadito I'im-
pogno deirAmministrazjOne re
gionale ad adottare i necessari 
prowedimcnti per la < spedahz-
zaz,one > dell'c Eastn>an> — 
ha inaspettatamente comunicato 
ieri die il provvedimento sara 
rinviato c sine die». cioe alle 
calendc greche. «E' chiaro a 
questo punto — e scritto nel 
comunicato d.ffuso dalla dele-
gazione che si e incontra con 
Cutrufo — che una pur piccola 
riforma diventa impossible se 
e in contrasto con gli interessi 
di nstrette classi conservatnei 
e pnvilegiate. E" noto infatti 
che co!oro che si oppongono 
ali'ospedaie " Eastman " sono 
qjei baroni um\ersitari che con 
la riforma \edrfbbero di mo!-
to ndimensionato il loro poterc 
po'.itico cd economico. Comun-
que — prosegue il comunica
to — i lavoratori e I'organiz-
zaz;onc sindacalo. che hanno 
potuto casta tare Timpegno e la 
volonta dei gruppi coasil.ari del 
PCI. del PSI. del PSIUP e di 
una parte della stcssa DC. so
no eerti di potcr con tare sui 
trasferimento in aula del pro-
blcma. aprendo cosi un dibat-
tito di fronte aH'opinione pub-
b'.ica». I dipendenti <kM'isti-
tuto odontOiatnco. inoltre. dopo 
aver protestato vivamente per 
il « vergognoso voltafaccia » del
la giunta regionale hanno con-
U?nza. Da n:evare che 6 un 
moso c mezzo che I'ospedale e 
chiuso. I dipendenti erano dispo-
sti, con senso di responsabihta, 
ad assicurare per'omeno i ser-
vizi urgenti, ma 1 medici non 
sono stati di?ponibili. 

La prcsidenza del gruppo re-
jponale del PCI, inline, dopo un 
• june degli sviluppi della lot-

ta dei lavoratori dell'c East
man >. ha emesso un comuni
cato in cui si afiferma: cE ' as-
sai grave che la giunta re
gionale. dopo avere pubblica-
mente riconosciuto giuste le ri-
vendicazioni dei lavoratori ed 
avere. in conseguenza. dichia-
rato la propria volonta politica 
ad emettere il decreto di clas-
sificarlone. invocando l'articolo 
4 della Iegge ospedaliera n. 132 
del 1968. questa mattina. per 
bocca deirassessore incaricato 
Cutrufo. abbia fatto marcia in-
dietro. rinunciando per il mo
mento alia cmanazione del de
creto e rinviandola a data da 
destinarsi. 

II confntto apcrtosi in giunta 
suH'argomento. il contradditto-
n« comportamento della DC ori-
ginato da motivi di potere del
le sue correnti impegnate a con-
servare neH'isUtuto personaggi 
di Dtoprio gradimento. Tulti-
matum subito daJl'assessore Cu-
tmfo costretto quanto meno a 
ritardare il provvedimento da 
lui stesso piu volte annunciato 
a consiglieri e dirigenti sinda-
cali. sono fatti che c&nfermano 
1'incapaata deli'attL>a!e maggio-
ranza ad assumere una hnea 
autonoma e coraggiosa. che sia 
di segno opposto alia prassi fi-
nora dominante. 

La Giunta. in questa vicenda 
— e detto anccra nel comu
nicato del PCI — si e pratiea-
mente arresa alle implacabili 
pressioni delle baronie mediche 
uruversitanc. contrane alia spe-
dalizzazkmc dell'istituto. soggia-
cendo alle manovre sorde ed 
oscure di quanti hanno inte-
resse a pascolare nell'Eastman 
i loro inconfessabili privilegi. 

II gruppo comunista. impegna-
to fin dall'mizio a spezzare il 
braccio di ferro che pochi pro-
fittatori privati hanno intrapre-
so coi pubblici poteri. mentre 
assicura i lavoratori in lotta 
di proseguire con fermezxa la 
battagha fino al nconoscimen-
to deH'ospedale. invita le altre 
forze politiche ad assumere !e 
opportune iniziative per impedi-
re che la Regione subordmi j 
propri atti legislative ed ammi-
nistrativi alie pressioni deterio-
n dei gruppi di potere >. 
fermato il loro impegno a por-
tare avanti la lotta fino alia 
conclusionc positiva della ver-

Cambia tutto (e di nuovo) in 
centro. Da questa mattina nu-
merose correzioni al traffico 
attuale. nel tentativo di rendere 
c difficile > il Corso alle auto 
private, nuovi sensi unici, nuo-
vi divieti di transito: molti di 
questi provvedimenti (come per 
esempio, le nuove direttrici di 
marcia in via Crispi, via Capo 
le Case ecc.) ribaltano comple-
tamente i provvedimenti presi 
in ottobre dallo stesso asses-
sore. E anche questa e una 
dichiarazione di fallimento di 
una politica. anche se in Cam-
pidoglio insistbno che si tratta 
soltanto di « ritocchi ^ di « mi-
glioramenti decisivi >. La realta 
e ben altra: cambiando i fat-
tori (adottando cioe qualsiasi 
disciplina possibile ed immagi-
nabile) non cambia il prodotto. 
e cioe il grande. drammatico 
caos nel centro storico. 

L'assessore Rosato e i suoi 
colleghi di Giunta si debbono 
convincere che e tempo di 
smetterla con questi prowedi-
menti-palliativi immediatamente 
smentiti. ribaltati da altrettanto 
inutili provvedimenti - palliativi. 
Forse ne sono convinti loro 
stessi ma non hanno il corag-
gio — e la forza politica — di 
arrivare a quelle uniche deci
sion! drastiche che soltanto pos
sono ormai salvare il centro 
dal mare di acciaio, dal caos 
permanente. E che riguardano 
1'immediata chiusura delle stra-
de centrali al mezzo privato. 
la priorita assoluta del mezzo 
pubblico. la creazione di tante 
hnec. veloci e comode, delle 
cosiddette metropolitanc di su
per ficie. Per questo si stanno 
battendo i comunisti e i lavo
ratori: a cominciare dai tran-
vieri e dai vigili urbani. con-
vintissimi gli uni e gli altri del-
I'incapacita e deH'inettitudine 
delle autorita capitoline e della 
necessita invece di certi. pre-
cisi provvedimenti. 

Ecco in dcttaglio, comunque, 
i provvedimenti — i piu impor
tant! — che andranno in vigore 
da questa mattina (sempre che 
non piova questa notte e gli 
operai della segnaletica pos-
sano completare il loro la
voro) : 
• DA PIAZZA DEL POPOLO 
le auto private non potranno 
piu immettersi in via del Corso 
ma potranno prendere solo via 
di Ripetta. N'aturalmente i 
mezzi pubblici potranno sem
pre percorrere il Corso: il Co-
mune parla di un nuovo itine-
rario preferenziale. Lo stesso 
per piazza Venezia: le auto, 
che provengono dai Fori Impe
rial!. potranno girare verso 
l'Argentiaa o verso via IV No
vembre. In questo secondo ca
so, arrivate a largo Magnana-
poli, potranno fare la rotatoria 
e tomare verso piazza Venezia. 
Un vero girotondo, che certo 
non alleggerira il caos nella 
zona. Le auto, che scenderanno 
da via IV Novembre, potranno 
continue re a imboccare il Corso. 
• DA PIAZZA BARBERINI 
le auto private, a differenza 
dei bus. non potranno piu im
boccare il Tritone; o gireranno 
verso via Sistina. dove sara in-
vertito I'attuale senso di marcia 
(il nuovo sara. naUiralmente, in 
direzione di Trinita dei Monti), 
o verso via IV Fontane. In w-

lita, il Tritone sara ancora per-
corribile da auto private e 
mezzi pubblici. 
• IN VIA CRISPI, VIA CAPO 
LE CASE, VIA DELLA MER-
CEDE, VIA DELLE CONVER-
TITE sara invsrtito I'attuale 
senso di marcia, che quindi 
sara in direzione di piazza del 
Pariamento. Si tornera pratica-
mente come due mesi fa, prima 
dell'inutile « miniriforma » del-
l'assessore Rosato. 
• IN VIA MARIO DE' FIORl, 
VIA BOCCA Dl LEONE, VIA 
BELSIANA (in alcuni tratti di 
esse) sara istituito il divieto di 
transito. 
• IN PIAZZA SAN SILVESTRO 
senso unico di marcia verso 
via delle Convertite nella parte 

di carreggiata in diretta pro-
secuzione di via della Mercede. 
• IN PIAZZA Dl SPAGNA 
divieto di fermata sui lato de-
stro da via Condotti a via Frat-
tina e sui lato sinistra da via 
Condotti a via delle Carrozze; 
senso unico di marcia, nel verso 
orario. nei tratti di carreggiata 
circostanti l'aiuola sita tra gli 
sbocchi di via San Sebastianello 
e vicolo del Bottino. 
• IN VIA FRATTINA sara isti
tuito un'isola pedonale con pos
sibility di transito. dalle 7 alle 
10, per i soli veicoli addotti 
al rifornimento delle merci. Via 
Frattina fu. gia. <isola pedo
nale > ma il Comune. succubo 
di forti pressioni. ha sempre 
ritirato il provvedimento. L'au-

gurio"e che. questa volta alme-
no, i dirigenti capitolini non 
facciano marcia indietro al piu 
presto. 
• ATAC — In seguito alle 
nuove discipline, tre linee pub-
bu'che (il «2>, il «2 barrato» e 
il «26>) saranno deviate. Le pri
me due, nel senso verso l'ester-
no. per via dei Pontefici. via 
del Corso. piazza del Popolo, 
piazzale Flaminio, via Vico. 
via Gianturco. via Azuni. ecc. 
L'altra, nel senso verso viale 
Buozzi. da lungotevere Marzio. 
sara instradata per Ripetta, via 
Tomacelli, piazza Augusto Im-
peratore, via dei Pontefici. 
Corso, piazza del Popolo. piaz
zale Flaminio. via Vico, via 
Gianturco ecc. 

Cosi da oggi la nuova disciplina del traffico in centro 

La piccina morto nella clinica ginecologica aell'Universitd 

Indaga la magistratura sui 
«caso» della piccola Sabrina 

Un'inchiesta delta magistratu
ra suU'allucinante «caso> di 
Sabrina Senesi, la piccola morta 
nella prima clinica ostetrica del-
rUniversita senza che nessuno 
awertisse i familiari t- il cui 
cadavere, finito in un frigori-
fero. e stato cercato per due 
giorni dal padre disperato. La 
indagine e stata affidata al so-
stituto procuratore della Re-
pubblica. dottor Santoloci; si e 
anche appreso che il ministero 
della Pubblica Istruzione (da cui 
dipende amministrativamente la 
clinica universitaria) ha messo a 
disposizionc del magistrato un 
ispettore che collabori all'inchie-

sta. 
L'indagine giudiziaria era as-

solutamente necessaria, visto 
che i responsabili dellTJniversita 
e gli stessi dirigenti della clinica 
avevano considerato praticamen-
te chiuso il drammatico episodio. 
Dal Rettorato, ieri, non si e 
avuta nessuna reazione; nem 
meno un comunicato per spie 
gare 1'accaduto, per testimonia-
re della solidarieta ai genitori 
della piccina. I dirigenti del re-
parto. dal canto loro, dopo aver 
parlato l'altro ieri di uno « spia-
ccvole disguido amministrativo >. 
si sono limitati a mettcrc sotto 
accusa 1'ostctrica e 1'infcrmiera 

che era di turoo nel momento 
in cui mori Sabrina. II professor 
Carenza le ha interrogate, poi 

ha inviato un rapporto 
Cosi. andra a finire che Ic 

due dipendenti. responsabili di 
una grave dimenticanza, ma non 
certo del caos della clinica, pa-
gheranno per tutti, anche per 
colore che invece sono i mag-
giori, i reali responsabili della 
drammatica situazione in cui si 
trova il reparto. Innanzitutto per-
ch6 il Rettorato non ha preso 
provvedimenti dopo che il me
dico provinciate aveva emesso 
un durissimo vcrdetto contro tut-
te e due le cliniche ostctrichc 

d'Autovox occupa 2300 dipen
denti di cui 500 impiegati) sa
ra costretto a lavorare solo 
2-1 ore settimanali (anziche 
42 ore e mezzo come previsto 
dal contratto) con dieci ore 
pagate dalla cassa integra-
zione. 11 cha signillca, in ci-
fre. una perdita mensile di 
circa 25 mila lire. Sono rima-
sti esclusi dal provvedimen-
tho gli impiegati. i parificati 
e 300 operai, la maggior par
te dei quali addetti al repar
to per la fabbricazione della 
TV a colori. 

Immediatamente si 6 riuni-
to il consiglio dei delegati 
insieme ai segretari provin-
ciali della Fiom. Fim e Uilm: 
e stato deciso di dar vita oggi 
in ogni reparto, ad assemblee 
di lavoratori per decidere lo 
attoggiamento da assumere nei 
confronti della direzione. 

« Si tratia — dice il comu
nicato emesso dalla riunione 
— di un ulteriore alto teso a 
far vaaare aqli overai il costo 
delta riorpanizzazione azien-
dale ». Mesi or sono infatti la 
azienda rese noto di aver tra-
sferito la maggioranza del pac-
chetto azionario nelle mani di 
una societa a capitale ameri-
cano. la Motorola. In questi 
ultimi tempi, infatti, ci ha 
raccontato un'operaia, squadre 
di tecnici americani si aggi-
ravano nei reparti per effet-
tuare calcoli e misurazioni. 
Si parlo anche di un trasferi-
mento dello stabilimento a 
Pomezia. per utilizzare le sov-
venzioni della Cassa de^ Mez-
zogiorno. In ogni caso l'Auto-
vox e in vena di ristrutturazio-
ni; quali siano esattamente i 
suoi orogetti non e possibile 
ancora sapere. ma una cosa 
sin da ora dovrebbe essere 
chiara ai vecchi padroni come 
ai giovani tecnocrati made 
in Usa: i costi di questa ope-
razione non devono e non pos
sono Headers sulle spalle degli 
operai. 

Le organizzazioni sindacali 
nel loro comunicato ricorda-
no di aver chiesto un imme
diate incontro con 1'azienda e 
denunciano all'opinione pub-
blicji, all'autorita locale e al 
aoverno la natura del provve
dimento. L'attacco padronale 
al salario e alle condizioni di 
lavoro di mialiaia di operai — 
proseaue il comunicato — tro
ika oaai I'Autovox in prima fi-
la: 1300 operai ad orario ri-
dotto e senza alcuna aaran-
zla sui termine di questa ope-
razione». Non va infine sot-
tovalutato un altro elemento 
della grave decisione: negli 
ultimi mesi. grazie anche al 
rafforzarsi delle nuove strut-
ture sindacali. i lavoratori del-
l'Autovox avevano espresso. 
soprattutto in merito ai pro
blemi dell'ambiente, la volon
ta di iniziare una battaglia 
aziendale. rifiutando come pri-
mo atto il carattere fiscale del 
medico di fabbrica. Non e da 
escjudere. quindi. che la de
cisione di dare il via alia 
riorganizzazione sia stata per 
lo meno anticipata dai padro
ni alio scopo di intimorire e 
reprimere ogni azione operaia. 
Una manovra che trova pero 
un terreno poco fertile. Oggi 
all'Autovox nei reparti si de
cide la risoosta da dare. 

ROMANAZZI — H padrone del
la Romanazzi ha risposto con la 
serrata alia battagha condotta 
dagli operai contro il trasferi-
mento rappresaglia di sei com-
pagni di lavoro, attivisti sin
dacali. La grave provocazione 
c stata messa in atto nel primo 
pomeriggio di ieri. proprio quan
do i 280 operai dell'azienda del
la Tiburtina — che produce c ri-
baltabili > per autocarri — al 
termine di una mattinata di 
sciopero. avevano accettato di 
riprendere il lavoro per permct-
tere ai rappresentanti sindacali 
di incontrarsi con la direzione 
in merito ai sei trasferimenti. 
Vedendosi costretto ad accetta-
re I'mcontro con i lavoratori il 
padrone ha fatto scattare la pro
vocazione facendo scendere in 
sciopero un gruppo di impiegati 
dell'azienda. II tono del comu
nicato emesso dalla direzione 
aziendale pochi minuti dopo lo 
inizio dello sciopero parla chia
ro: c Finche non sara terminata 
1'agitazione degli impiegati — 
ha detto sostanzialmente il pa
drone —la produzione non potra 
riprendere >. NTelk> stesso mo
mento il Romanazzi ha fatto 
togliere la corrente alle macchi-
ne. Gli operai quindi sono stati 
costrctti a interromperc il la
voro. 

ANESTESISTI — Lo sciopero 
degli anestesisti e dei rianima-
tori ospedalieri degli Ospedali 
riuniti di Roma, iniziato dome-
nica mattina. e che doveva pro
seguire sino al 14 gennaio e sta
to sospeso. La decisione e stata 
presa in vista del prossimo in
contro tra i rappresentanti riei 
lavoratori e il presidente degli 
OO. RR. L'EItore. alia presenza 
dei diretton sanitari dei vari 
ospeddli. 

UNIVERSITA' — Stamane alle 
12 scende r.uovamcnte in scio
pero il personale non insegnan
te delle cliniche e delle facoltA 
universitarie. Lo sciopero — che 
si protrarra fino alle 7 di sabato 
prossimo — e stato proclamato 
dal sindacalo di categoria a de-
rente alia CGIL (SUNPU) per 
chiedere la modifica del tratta-
mento economico e di carriera. 
la riduzione dell'orario di la
voro e ii riconoscimento per i 
rischi delle lavorazioni nocive 
per i servizi nottarni e festivi. 

ENALC — I lavoratori della 
ENALC, in sciopero da stamane, 
hanno occupato a tempo indeter
minate la sede dell'ente in viale 
Liegi. Lo sciopero. proclamato 
unitariamente da CGIL; CISL e 
UIL, 6 stato deciso per rimuo-
verc gli ostacoli frapposU alia 
approvazione del regolamento or-
ganico del personale. 

Nuovi sconcertanti particolari 

La speculazione 
dietro Taffare 
depositi Sf efer 

La cosfruzionc sull'Appia conlribuisce ad incremen-
lare I'abusivismo — Allesa per slasera una ri-
sposfa della Giunta alia inlerrogazione comunista 

La vicenda del trasferimento dei capannoni della Stefer dal-
l'Alberone a Tor Fiscale continua ad arricchirsi di particolari 
sempre piu sconcertanti. Secondo un documento in nostro possesso 
la Stefer non avrebbe alcune intenzione di lasciare l'area acqui-
stata al chilometro 7,800 della via Appia, nonostante il preciso 
vincolo del piano regolatore. Ma c'd di piu. L'azienda ha inten
zione di costruire un impianto di depurazione batteriologica (per-
colatore), capace di soddisfare le esigenze — dice sempre il 
documento — di «decine di migliaia di utenti». Cosa nasconde 
questa nuova decisione? La Stefer ha forse intenzione di pre-
starsi addirittura a lottizzazioni abusive nel terreno acquistato. 
una volta che i capannoni non serviranno piu? 

La storia della nuova rimessa della Stefer, come si vede. 
diventa sempre piu ingarbugliata e apre nuovi pesanti interro-
gativi. Questa sera la Giunta si e riservata di dare in Consiglio 
una risposta su tutta la vicenda. C'e stato, anzi. un preciso im
pegno da parte dell'Amministrazione capitolina: dissipare con una 
spiegazione precisa tutti i dubbi che sono sorti sulla complicate 
«operazione >. Staremo a vedere. Per il momento non ci resta 
che ricapitolare i termini della lunga storia, alia luce anche di 
altri documenti venuti in nostro possesso solo ieri. 

L'operazione «capannoni ^ prese l'avvio un paio d'anni fa 
quando la Stefer decise di trasferire la sua rimessa deU'Alberone 
in una zona facilmente accessible e meno disastrata di quella 
attuale. La decisione venne presa anche in seguito a un decreto di 
esproprio di una parte dell'area deU'Alberone (4000 metri quadrati 
degli 11.660) per 1'allargamento delle vie Appia e Cesare Baronio. 
La scelta per la nuova sede cadde su un terreno nei pressi di 
Tor Fiscale. lungo la via Appia. L'operazione trasferimento. se
condo gh impegni del consiglio di amministrazione della Stefer. 
doveva autofinanziarsi. II ricavo della vendita del terreno del-
l'Alberone doveva cioe coprire interamente le spese per 1'acquisto 
della nuova area e dei capannoni. Fin qui le linee in cui si doveva 
muovere )'«operazione». Cosa e avvenuto, invece? 

L'area scelta a Tor Fiscale e vincolata dal piano regolatore e 
nessuna costruzione pud sorgere senza commettere delle illegality. 
Per superare l'ostacolo la Giunta comunale, che ha la grave 
responsabilita di non aver impedito in tempo l'« operazione >. ri-
lascio una licenza di costruzione prowisoria. con il vincolo di 
sgomberare l'area entro tre anni. La Stefer. dopo aver ceduto il 
terreno deirAlberone, si e cosi trovata ad essere proprietaria di 
un'area solo per tre anni! A questo si deve aggiungere che il 
terreno deirAlberone e stato venduto a sottocosto — un miliardo 
di lire — mentre la valutazione fatta dairUfficio tecnico erariale 
era di 1.480.000.000. II terreno e stato acquistato dalla societa 
TAGO. il cui primo amministratore delegato e stato il sig. Angelo 
Castagna, lo stesso che ha avuto dalla Stefer l'appalto per la 
costruzione della nuova rimessa a Tor Fiscale. 

Di c operazione > autoflnanziata neppure rombra. Infatti, fra 
acquisto della nuova area (9800 metri quadrati) e spesa per i nuovi 
capannoni (un miliardo e 50 milioni) il miliardo ricavato dal 
terreno deirAlberone e gia stato superato di 250 milioni. Inoltre 
si dovranno acquistare altri 4 mila metri quadrati perche l'area 
non e sufficiente. Fra l'altro gli unici terreni liberi reperiti a 
Tor Fiscale confinano solo in parte (10 metri) con l'area dove 
sono stati costruiti i capannoni. Non si comprende proprio come 
la Stefer riuscira ad allargare i suoi impianti ora che si e infllata 
neH'operazione sbagliata di Tor Fiscale. 

A tutte queste spese si deve aggiungere anche quello del 
« percolatore». Tutta la zona, come dice un documento in nostro 
possesso. e « sprowista di un collettore comunale *. Cosi si pensa 
di costruire un grosso «impianto di depurazione batteriologica ». 
capace di servire c decine di migliaia di utenti». Nel documento 
della direzione tocnica della Stefer si prospetta anche la costitu-
zione di un consorzio per c l'ammortamento del capitale impiegato ». 
Ma la Stefer non dovrebbe rimanere a Tor Fiscale solo tre anni? 
Perche si progettano opere impegnative le quali fanno com-
prendere chiaramente come gli impianti siano concepiti per un 
lunghissimo periodo? . 

In tutta questa storia non si comprende la posizione contrad-
dittoria assunta dalle Soprintendenze dei monumenti e delle an-
tichita. In due lettere firmate dai professori Carrettoru e Pacini. 
in data 3 aprile 1970 e 10 aprile 1970, i due soprintendenti respm-
gono decisamente l'idea di costruire dei capannoni nell area di 
Tor Fiscale e consigliano la Stefer a « reperire in diversa zona un 
terreno che non sia soggetto a vincolo. La costruzione — *I-
fermano - e c lesiva all'ambiente circostante >. Un mese dopo. 
I'll maggio e il 22 maggio. i due soprintendenti annullano i due 
vcti precedenti e danno parere favorevole ali'operazione, ravyi-
sando gli estrcmi della c pubblica utilita >. I capannoni - e detto 
nelle due nuove lettere — devono c essere rimossi alio scadere 
del terzo a n n o . 

il partito 
PIETRALATA - Ore 19 riunio

ne dei C. D. delle sezloni, delle 
cellule aziendali, del segretari 
dei circoli giovanili, e il consi
glio operaio della circoscrizione 
Tiburtina (Maderchi e Morelli); 

CENTOCELLE (via Abeti) - Ore 
19 aHivo sulla occupazione (P . 
Clofi); MAZZINI - Ore 21 cel
lula RAI-TV (Peloso); CASA-
LOTTI - Ore 20 C D. (A. Mo-
Iinarl); BORGO PR ATI - Ore 
20,30 C. D. allargatu; APPIO 
LATINO - Ore 20 C D . (Fred-
duzzi) ;MORlCONE - Ore 19 
assembles contadini; AURELIA 
- Ore 20^0 C D . ; ANZIO - Ore 
I I C D . (Garzia); MONTE MA
RIO - Ore 20 C D . allargato. 

ZONA ROMA SUD - Ore 17 a 
Torpignattara, riunione della se-
greteria di zona; ZONA CA-
STELLI - Ore 17,90 ad Albano, 
riunione della commissione scuo-
la (Marciano). 

COMMISSIONE FEMMINILE -
Ore 16^0 e ore 19 in Federa
zione. 

CIVITAVECCHIA - Ore 18 pres
so la sala Lavoratori porfuali, 
assemblee dei cacciatori (Ra-
nalli). 

CONGRESS! - OSTIENSE: ere 
17 cellula GAS (VerdinI); STE-

.FER: ore 18 congresso della se
zione. 

CAPI-GRUPPO CIRCOSCRI-
ZIONl - Domani alle ore I t in 
Federazione (Vefere). 

SERVIZIO D'ORDINE • Do
mani, alle ore 18, tutti i compa-
gni del servizio d'ordine sono 
convocati in Federazione. 

ALLE SEZIONI - Le seilenl 
che ancora non lo avessero fat
to, sono pregate di ritlrare pres
so I centri di zona e di circoscri
zione, la letfera agli iscritti, i 
manifest! e gli inviti per la ee-
lebrazione del 50. del Partlto 
che si terra al Palazzo deilo 
Sport dell'EUR, domenica 24. 

Terracini oggi 
al.'EsquiJino 

Oggi alle 19 assemblea popp-
lare ndla sezione Esquilino (via 
Cairoli 131). Interverra il corn
pagno Terracini. che parlera sui 
tema: «I1 partito, l giovani ed 
il socialismo ». 

i * ^ ^ * * ^ l & s ^ : * * * ^ ' * « 
v i > - i i 

Auto rubata 
Una lauta mancia verra of-

ferta a chiunque telefonera al 
numero 5891824 per rornire in-
dicazioni utili per il ntrovamen-
to di una < Giulia super > color 
nocciola targata Roma F 46393. 

Lutto 
E' morto il cornpagno Stefano 

Rischiatelli, della sezione Te-
staccio. I funerali si svolgeran-
no oggi alle ore 11 all'ospedalc 
S. Camillo. Ai familiari giungano 

le condoglianze fraterne della 
sezione. 

Smarrimento 
Lauta ricompensa a chi for-

nisce notizie che possano far re-
cuperare al proprictario una va-
lizia di stoffa c una di pclle, 
con tutto il loro contenuto, per* 
dute nella notte tra il 10 e I'll 
scorso da una « Porsche > bian-
ca in via Giulia. Massima riser-
vatczza. Telcfonarc in ore d'vjfS-
cio «1 7993477. 

http://ba.se
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11 nuovo spettacolo dello Stabile di Genova 

Fantasiosa parabola 
sull'artista 
e il potere 

I I« Tartufo» di Moliere e la congeniale biogra-
fia del grande drammaturgo francese scritta 
da Bulgakov forniscono la base al testo e 
alia rappresentazione elaborati da Squarzina 

Dal nostro inviato 

Girera per 
I'ltalia 

«L'avventura 
d'un povero 
cristiano » 
di Silone 

Gift presentata nel 1969. dallo 
Stabile deH'Aquila. a San Mi-
niato. L'avventura di un povero 
criitiano di Ignazio Silone sara 
ripresa dalla Compagnia della 
Oiostra, che quest'anno si 6 co-
stituita in cooperativa. Durante 
la conferen7a stampa. tenutasi 
nel foyer dpi Teatro Quirino, 
Mareello Baldl (direttore della 
Compagnia autogestita), ha illu-
strato le flni.lita dell'iniziativa e 
il «giro d'ltalia > — cost lo 
ha definito il regista Sergio Bar-
gone — dello spettacolo che 
avra la sua « anteprima » a Pe-
scara il 20 gennaio. 

Fare del teatro in Italia e 
scmpre piu difficile, ci hanno 
detto Bargone e lo stesso Si
lone. il quale si e soffermato 
sul problema della interpreta-
7ione teatrale e sulle difflcolta 
della «riduzione > di un testo 
che a volerlo rappresentare per 
intero durerebbe piu di sel ore. 

Per quanto riguarda L'avven-
lura. tutto il merito — per Si
lone — sara degli attori e del 
regista. il quale ha personal-
mente curato la < riduzione >: 
ma. in proposito, Bargone ha 
sottolineato che it suo apporto 
non dovra essere assolutamente 
equivocato come quello di un 
« coautore * del testo 

Federico Zardi. presente, ha 
un po' mosso le acque forse 
troppo calme dell ' amichevole 
conversazione, prorompendo in 
accuse al teatro italiano, un tea
tro < che va soltanto disprez-
zato > perche luogo deputato di 
ogni genere d'intrallazzi e di 
manovre di sottogoverno. La 
conferenza stampa volgeva al 
termine — cioe stava per sca-
dere il termine burocratico e 
invalicabile di ogni conrerenza 
stampa — e. quindi, si e ere-
duto che fosse piu opportuno 
versare olio sulle onde. 

In questa nuova edizione del 
dramma di Silone. Antonio Crast 
sard Celestino V, Carlo Hinter-
mann il cardinale Caetani. Mu-
siclie da canti gregoriani. 

GENOVA, 11 
II Tartufo ovvero vita, amo

rt, autocensura e rnorte in 
scena del signor di Moliere 
nostro contemporaneo: un tl-
tolo ambizloso davvero per 11 
nuovo spettacolo creato dallo 
Stabile dl Genova, con la re-
gla di Luigl Squarzina, prota
gonist! Eros Pagnl, nella parte 
di Moliere, Lucilla Morlacchi 
in quella dl Maddalena B6-
jart. Elisabetta Carta In quel
la dl Armande, Lina Volonghi 
nella parte di Dorlna, Omero 
Antonuttl In quella del Re 
Sole. Tltolo ambizloso, dice-
vamo: cui corrisponde quasi 
sempre una rappresentazione 
rlcca, mossa, quasi diremmo 
«kolossal», con i suoi dovl-
zlosi cambl di scena, ldeati 
con macchinismi, capaci di 
rendere il cllma, l'atmosfera 
fantastlca, maglca, dl Michall 
Bulgakov. 

Lo spettacolo si muove su 

Enti di Stato: 
incontri tra 

Piccoli e 
i sindacati 

Sono ripresi ieri gli incontri 
tra i rappresentanti dei sindaca
ti dello spettacolo (FILS-CGIL. 
FULS-C1SL e UIL-spettacolo) e 
il minlstro delle Partecipazioni 
statali. Piccoli. sui problem! del
la ristrutturazione e del flnanzia-
mento dell'Ente gestione cine
ma e delle societa cinematogra-
fiche ad esso collegate. L'inizio 
dei nuovi contattt fa seguito al 
compatto sriopero e alia forte 
manifestazione di venerdl scor-
so dei lavoratori del gruppo ci* 
nematografico pubblico, appog-
giati dai loro compagni delle a-
ziende private, dagli autori e 
dagli attori. Ieri mattina e tier! 
pomeriggio, tra il ministro e i 
rapnresentanti sindacali si sono 
svolti due lunghi colloqui. 

Arriva a Roma 
La grande paura 

Domani sera alle 21.15 va 
«n scena al Jolly (via della Le-1 

(7,1 Lombards) il pruno spetta
colo della stagione 1971 del cir-
cu-.to teatrale deU'ARCI a Ro-
ma. Si tratta del3a Grande pau-
ra-Settembre lS20-L'occupazione 
delle fabbriche, di ciri mostria-
mo qui un'immagine. Questa 
< rappresentazione popolare in 
due tempi» 6 allestita dal CUT-
Collettivo teatrale di Parma. 
La grande paurc verra rcph-
cata giovedl al Jolly: venerdl 
(alle 20.30) a VUlalba. sabato 
(alle 21) e domenica (alle 17) 
al Centro studi CGIL di Ariccia. 

La orande paura affronte un 
nodo importante della storia 
del movunento operak) in Ita
lia. I matenali sooo stati rac-
colti da Cesare Bermani. Gian
ni Bosk), Franco Coggio!a. D 
Nuovo Canzoniere Italiano. che 
oollabora alia rappresentazione. 
ha fornito i verbali inediti del-
| i riuniom de^i Stati Generali 
ajpj movimento operaio (Milano, 
•ettembre 1920). 

La stagione deU'ARCI a RO
OM prevede inoltre La Madre 
# Gorki-Brccbi. nell'interpreta-

z;one dei c Compagni di scena > 
(a febbrax>); Dtario di classe-
La scvoia dell'obbliao (a mar-
zo): Canta Cuba libre. storia 
della rivo'.uzione cubana attra-
verso le canzoni (fine marzo-
apnle). 

Informazioni e iscrizioni pres-
so la sede provwciale deU'ARCI 
(via degli Avignonesi 12. tele-
fono 479.424). 

Oggi e domani 
due spettacoli 

teatrali ad Albano 
La Compagnia- teatrale XXV 

Ora. diretta da Piero Patino. 
dara questa sera ad Albano. al 
cinema teatro Florida, Jpotesi 
di coipo di stato. un testo dello 
stesso Patino. Domani sera la 
Compagnia presentera Rovina e 
morte per inutili cose di Cesare 
Landrini. I due spettacoli. che 
avianno luogo alle ore 21, si 
svolgono sotto il patrocinlo del-
I'Amministrazione comunale de-
mocratica di Albano e l'ingresso 
6 gratuito. 

plant dlversi: fondamentale 
resta quello del Tartufo dl 
Moliere, che viene recltato 
quasi integralmente (ed e 
una giola nascoltarne le bat-
tute, tanto piu tradotte qui 
assal bene con un linguaggio 
che fa piazza pulita della fra-
seologia tradizionale e ne lm-
pone una nuova, agllissima e 
pregnante: opera di Cesare 
Garboli). Pol, quello della 
commedia di Michail Bulga
kov La cabala dei bigotti ov
vero la vita di Moli&re, testo 
teatrale dallo stesso Bulgakov 
ricavato dalla sua biografia 
romanzata del grande dram
maturgo francese con una ope-
razlone di trascrlzione in cui 
la fantasia e piu scatenata, e 
in cui sent! assal piu che nel 
romanzo la terribile mallnco-
nia deU'immedesimazione Bui-
gakov-Mollere, essendo stata 
fatta qualche anno dopo la 
verslone biografica, quando 
lo scrittore russo aveva ra-
gione dl credersl, al pari dl 
Moliere, perseguitato dalla ca
bala dei suoi nemici, e tolle-
rato, o adulato o asservito a 
seconda del casl dal gran 
Re Sole della Russia anni 
trenta, doe Stalin. 

C'e. pol, un terzo piano, che 
e quello del « Moliere nostro 
contemporaneo»: quello di 
Squarzina, che ha scritto del
le scene di incastro, non solo 
alio scopo di poter rappresen
tare il Tartufo a esemplifica-
zione e a corredo della Cabala 
dei bigotti, ma soprattutto per
che venisse fuori dalTopera-
zione il suo senso attuale. Che 
vuole essere un discorso, sia 
pure molto alia larga, appena 
sfiorato, sulla condizlone del-
l'intellettuale dl fronte al po
tere. II quale se controlla la 
arte, e l'attivlta Intellettuale, 
e perche, come dice il re a 
Moliere alia fine del prlmo 
tempo, esse sono Important!; 
al che Moliere risponde: a Que
sto 6 bellissimo, maesta. Pert 
d'importanza si pud morire, 
propria come di fame*. E 
aggiunge: *Ci sono scrittori 
che dichiarano di poter fare 
benissimo a meno della liber-
ta di esprimersi. Io li ammiro, 
mi sembrano dei pesci che 
possono fare a meno del-
Vacgua ». 

Al di la. degli evident! errorl 
dl datazlone, o addirittura di 
attribuzione dl ruoli (lo spet
tacolo fa esegulre all'attore 
che incarna Moliere, Eros Pa
gnl, la parte di Tartufo, men-
tre e noto che Tartufo non 
fu una parte per Moliere, 11 
quale faceva Orgone). quello 
che ha avuto piu a cuore 
Squarzina qui e stato 11 po
ter dimostrare come questa 
condizione di Moliere-lntellet/ 
tuale al servizio del sistema, 
dal quale solo ha i mezzi 
per esprimersi, e che nel con-
tempo lo costringe a subire i 
suoi ricatti e le sue leggi. 
che lo blandlsce per colpirlo 
pol duramente appena la sua 
penna si fa piu tagliente. e 
vuole da lui soprattutto e sol
tanto che lo faccia divertire, 
sia una condizione ancora 
permanente; ai limiti (oltre 
l'eplsodio Bulgakov-Stalin e 
la confraternita del seguacl 
del realismo socialists) sia 
una condizione esistenziale. II 
pericoio di radicalizzare que
sta condizione, di metafisiclz-
zarla, per cosl dire, c'e nello 
spettacolo, 11 quale tuttavia, 
con l'uso del fantastlco ( m o 
bilia che sale e scende dal-
l'alto. sedie che compaiono 
d'improvviso, scallnate che si 
distendono a mo' di pontl le-
vatol, ecc.) si propone soprat
tutto come una parabola tutta 
o quasi immaginata. salvo, si 
intende, le paglne meravtglio-
se del Tartufo, che rlportano 
10 spettatore dl forza in una 
precisa situazione storica. 

C e anche, ovviamente. In 
Squarzina 11 chiaro senso dl 
un'autocritica: con la sua ln-
venzione dl far vedere la 
troupe di Moliere che prova 
11 Tartufo (una delle prime 
scene del prirno tempo) ha 
introdotto non solo 11 «teatro 
nel teatro», come e scontato, 
ma anche 11 « fare teatro» di 
tuttl 1 tempi, e quindi anche 
del nostro con 1 suoi corn-
pro messi. le sue vellelta, le 
sue ribellionl, inseguendo un 
tipo dl arte con una sua presa 
sulla realta. 

Lo spettacolo e molto vario, 
composlto, dl uno stile fan
tastlco da favola, destlnato a 
piacere. E* recltato in modo 
magistrale da Lina Volonghi 
(che fa l'attrlce che Imper-
sona Dorlna nel Tartufo), pol 
da Camillo Mllll (Orgone). da 
Giancarlo Zanetti (Moirron, 
l'amante di Armande. secondo 
Bulgakov), da Claudio Sora, 
da Alvise Battaln (lo Spegnl-
moccoli). Di Eros Pagnl dl-
remo che era ad una prova 
alquanto impegnatlva e diffi
cile. e ci e piaciuto dl piu 
nella parte dl Moliere che in 
quella di Tartufo (e sia pure 
un Tartufo un po' craccon-
tato» criticamente come que-
sto). Le scene e 1 costumi, 
perfettamente aderenti al cll
ma della rappresentazione so
no di Gianfranco Padovanl; 
le muslche, buone e non In-
vadentl, di Fernando Malnar-
dl. La traduzlone del Bulga
kov e dl Milly MartinellL Un 
enorme successo, alia «pri
ma» dl domenica. Uno spet
tacolo destlnato a piacere, ap-
punto, a tuttl. Esso non e dl 
quelll che dlvldono 11 pubbli
co: ha le carte per averne 11 
conaenso generale. 

Arturo Lazzari 

le prime 
Musica 

La sesta Sinfonia 
di Mahler 

alFAuditorio 
C 6 stato all'Auditorio. dome

nica. un « tutto esaurito » per la 
sesta Sinfonia (1906) di Mahler 
(1860-1911). K' il fatto piu sor-
prendente della stagione con-
certlstica. 

A Roma, tra l'altro. la Sin
fonia giunge^ come novita nei 
programmi deH'Accadeniia. e 
forse era una novita anche il 
fatto che a dirigerla fosse un 
maestro italiano: Pierluigi Ur-
bini, per l'occasione, al quale 
in gran parte si deve il « recu-
pero > romano di Mahler. E' an-
cora un direttore, l'Urbini. che 
non dusdegna la fatica e sem
pre rifugge da esibizioni este-
riori. Kgli intende la musica co
me imppgno di conoscenza e co
me partecipazione profunda ai 
fatti che la circondano, aven-
do poi la preziasa capacita di 
ottetiere dall'orchestra e dal 
pubblico (!a Sesta mahleriana 
dura circa un'ora e mezzo) una 
tensione continua. E' sembrato 
proprio che nell'Urbini si .sia 
compiuta quella maturita die 
lo stesso Mahler peneva come 
condizione per la comprenslone 
della Sesta. La quale, peraltro, 
e detta « Tragica » per l'esaspe-
razione del dramma esistenzia
le del compositore ehe si senti-
va tre volte straniero: « in Au
stria. perche boemo; in Germa-
nia. perche austriaco. e nel mon-
do intero, perche ebreo ». 

La musica si svolge come di-
laniata confessione di questa 
estraneita del musicosta. scon-
fitto dalla vita. Dice bene l'A-
domo che la musica di Mahler 
e come «l'ultima parola », l'ul-
tima parola della vittima pre-
destinata. 

Anche le marce (e la Sinfonia 
si apre con un acre piglio mar-
ciante che fara gola a Proko
fiev e a Sciostakovic) — rileva 
ancora 1'Adorno — «vengono 

lntese e riflesse da colui che 
esse travolgono con se>. Nel-
l'ultimo tempo della Sinfonia, i 
colpi di maglio che si abbatto-
no sull'uomo gia travolto dal 
destino. sembrano incombere sul 
protagonista della Montauna in-
cantata, che Thomas Mann ab-
bandona al rimbombo della 
guerra. 

e. v. 

I kolossal del 
« muto » italiano 
al Filmstudio 70 
E' cominciata ieri al Film-

studio 70. via degli Orti di Ali-
bort 1 C (via della Lungara. te-
lefono 650.4G4), in collaborazione 
con la Cineteca nazionale, la 
presentazione di alcuni noti ko
lossal del cinema muto italia
no. Si tratta dei primi /colossal 
della storia del cinema, che, 
grazie alle grandiose messe in 
scena stile liberty, divennero 
famosi in tutto il mondo e in-
fluenzarono anche Hollywood. II 
programma prosegue con il se-
guente calendario: oggi marte-
dl 12 Fabiola di Enrico Guaz-

zoni, con Amleto Novelli (1917): 
domani mercoledi 13 Gli ultimi 
a'wrni di PJompei di Amleto 
Palermi e Carmine Gallone, con 
Rina De Liguoro ed Emilio 

Ghione (1926). Orario di proie-
zioni: 20.30 e 22.30. 

Peter Ustinov 
cantante d'opera 

AMBURGO. 11 
Peter Ustinov, il versatile at-

tore inglese del cinema e del 
teatro, debuttera come cantante 
d'opera nei panni di Papageno 
nel Flauto Maaico di Mozart. 
L'esibizione avra luogo. questa 
estate, al teatro dell'opera di 
Amburgo. 

controcanale 
LA MADRE RUSSIA - Nella 

terza puntata di Guerra e pace. 
dedicata praticamente a Nata-
scia. e apparso evidente, forse 
piu che nelle precedenli punta-
te, lo sforzo del regista Sergliei 
Bondarciuk di tradurre fedel-
mente in immagini e in azione 
scenica I'ambiente, i personag 
gi. soprattutto l'atmosfera del 
grande romanzo di Leone Tol
stoi. Basta ricordare il ritmo 
lento, quasi sognante. della nar-
razione: l'uso delle profonde 
prospettive dei saloni dei pa-
lazzi in funzione espressiva (per 
rendere Vincanto della giovanis-
sitna protagonista dinanzi alia 
vita): la scelta dei paesaggi e 
il gusto della fotografia. In ta-
lune sequenze, questo sforzo, ci 
sembra. ha portato il regista 
a identificarsi pienamente con 
Natascia e con Varistocrazia za-
rista, dominante nella vecchia 
c madre Russia >: lunghe scene 
come quelle del ballo, della cac-
cia al lupo, della serata tra-
scorsa al suono della balalaika 
e della chitarra erano pervase 
da un'intensitd emotiva che con-
feriva senza dubbio alia spet-
tacolaritd del film (atwertibile 
solo in parte sul video) una 
efficacia non frequente nei ko
lossal. 

Ma proprio questo sollecita 
I'interrogativo: e stato giusto 
compiere questo sforzo di iden-
tificazione, scartando qualsiasi 
prospettiva storico-critica, spe
cie per un film nato nell'lfnione 
Sovietica e diretto in primo luo
go al pubblico sovietico? E' 
superfluo sottolineare che il mo
do di vivere, la concezione del 
mondo, la c civiltd * dell'aristo-
crazia zarista erano fondati su 
un regime di feroce sfrultamen-
to di masse sterminate di con-

tadini: parafrasando una cete-
bre frase del siciliano Gatto-
pardo si pud dire che per fare 
una fanciulla come Natascia 
erano necessarie generazioni di 
siqnori dedite a creare e colti-
vare con tutti i mezzi i loro 
privilegi. Rileggendo Guerra e 
pace, portandolo sullo schermo. 
il regista Bondarciuk non sem
bra essere stato nemmeno sfio-
rato da questa verita storica. 
come gid fu rilevato da Mosca, 
in occasione della « prima > del 
film, dal nostro critico cinemato-
grafico. Facciamo un esempio. 
Qualche anno fa. ci capitd di 
vedere, in una rassegna televi-
siva inlernazionale, un docu
mentary inglese sulla caccia al
ia volpe: la realtd di questo 
vero e proprio rito dell'aristo-
crazia inglese vi veniva scru-
tata in modo da fame scaturi-
re tutta la c nobt'Ie» feroda, 
tutta la sete di dominio che 
costituirono — e costituiscono. Id 
dove sopravvive — lo * stile * di 
casta dei * sangueblu ». Era pos
s ible per Bordarciuk fare al-
trettanto. ad esempio. nella sce
na della caccia al lupo. che. 
invece. in questo film esprime 
solo virile orgoglio e amore 
delta bellezza e dell'avventura? 

Certo, era possibile. Ma que
sto. si polrebbe dire, sarebbe 
stato un modo di «tradire > 
Tolstoi. A noi non pare. Un film. 
infatti. non pud che essere ope
ra autonoma. calata nel proprio 
tempo; non pud che essere frut-
to di una riletlura critica delle 
opere letterarie, anche delle 
maggiori. Altrimenti si riduce. 
quale che sia il suo livello for-
male. a una illustrazione: che, 
per di piu. si colloca fuori del
la storia. 

g. e. 

Programmi Rai-TV 
TV nazionale 
12,30 Sapere 
13 Oggi cartonl anlmatl 
13.30 Teieglornale 
14 Una lingua per tuttl 
17 Per I piu plcclnl 

Porto Pelucco 
17.30 Teieglornale 
17.45 La TV del ragazzl 

Spazio: Gli eroi di 
cartone 

18.45 La tede. oggi 
19.15 Sapere 
19.45 Teieglornale sport 

Cronache italiaoe 
20.30 Teieglornale 
21 I racconti dl padre 

Brown 
Coo Renatd Rascel e 
Arnoldo Foa. Regia 

'di V-.ttono CottafavL 
Questo terzo episodio 
< D duellc del dotior 
Hirsch > si incentra 
su on affare di finto 
o vero spionaggio che 

22 
23 

ba come protagonista 
uno sctenziato a Pa
ri gi. 
Giovane Africa 
Teieglornale 

TV secondo 
14 Sport Invemall 
21 Teieglornale 
21.15 La spinta dell'au-

tunno 
Ha iniao un program
ma in cinque puntate 
che si basa su una 
serie di filmati di 
cronaca gu*ati duran
te I'autunoo cakk> e 
so dibattiti ic •t'jdio 
cui parteripano rap
presentanti della Coo-
findustria. dell'Inter-
smd e delle orgaoix-
zazioni sindacali dei 
lavoratori. 

22.15 Tanto per cambtare 
23.15 Medlclna oggi 

Radio 1 
GlOTMta redtos Or* 7 , 8 , 

12 . I S . 14. I S . 17 . 20 . 23,10} 
6: Mattvtiao omicaM; • 3 0 * 
La cMttotri «M mattinoi 9,1 t i 
Vol m* loi I I ^ O : Chi »'• visto 
• * * vHtei l i f a m dl C I O I I W 
Feydeso 9 Allied H€sn#^oifi; 
12.10s S O I M M Otschl • cxHpe 
•icoroi 12,31s r«derico ecc 
•cc , ttrtoda rvdietotjica dl 
MaafWe C o i f m o , 13.15i Fw»> 
t M M OMSicaldt 14: 

dttfc; 16,20: Pw sal «Jovanh 
18.45: IMla dM imwOrmi p » 
iniMW —onotnko alndac«to| 
U>i «r«4a>c«H 20.2Ot C I I I H , 
tfVWMMI HflCO ! • ffOTtfTV sift 
tfi H*nrl M«tllMC • LofJovk H»-

Radio 2° 
Ora Si34, 

7 J O . ».SO. 9 .30 . 10,30. 1 1 ^ 0 . 
12,30. 1 3 ^ 0 . 1«.30. 1 7 3 0 , 
19.30. 22 ,30 . 24t •> I I m m -
•tarai 7 ^ 0 i ••BBgl«nn tmm 
r»ppl«o Dl C^wi • Glfllloto 
Ctacjvetfti S,14i Medics 
m • , 40 i Uttm • 
runl iMl iet 9,90i t * 
«««• Land* (La derail 
• a ) . •m«we*e 
Via y A l i m i i d i l d t 10.03. 

9«r tdltlt I O J O I 
3 1 3 1 | 12,33* A l w 

ejradlflMdtoj 13.45: 
tat 1$» Noej tutto dM A tet-
tot 1 5 ^ 0 : Ciena aarica* 19.05: 

fliaaa; 19.155: Leaaj Pla-
19.30: Spactan GRj 

19.02: aefliMlma; 20 .10: M B -
•fcamatchj 21t Piacavofa aacol-
to; 2 1 ^ 0 : Plns-poas; 21,35: 
Novita; 22s I I •etnatitoM) 
22.40-- ba araawtara del dotto* 
Wasttaka, al JoaaMaa Staejej 
23.05: Maska 

Radio 3° 
10> Coacarto 

11.15: Mastena Italtaaa d-oa-
ah 1 1 ^ 5 : Concarto Barocco; 
12,19V La aaatltlta 

12,20: Itiaeran upeiUtltli Va-
aacia a Napoll aal ' 700 ; 13* 
l a i e i—l in t 14« Seltmo Otto-
caatot 14,30: I I dtoco at ra> 

1 9 ^ 0 : Coaearto i lMoa» 
Carlo Maria Gia> 
Taraaa Zviia-Gara. 
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« Cos) fan tuile » 

alTOpera 
Domani alio 21, replica in ab-

bonamento ulle terzo serull dl 
« Cost fan tuttc » di Wolfgang 
A. Mozart (rappr. n. 28) diretta 
dal muestiu Peter Muag e con 
lo stesso compk'sso artistico 
delle ptecedenti rappi esentazio-
ni. Giovedl, alle 21, quinta re-
citn in abbonainento alle prune 
setall <( La favorita u dl Gae-
tano Donizetti, concertata e di
retta dal maestro Oliviero De 
Fabritiis. re^ia di Margherita 
Wallmann, interpretata da Kio-
reiua Cossotto. Alfredo Kraus. 
Mario Sereni, Ivo V'lnco. Lidia 
Nerozzi, Angelo Marchiandi, 
Nello Zorani. priml ballerml : 
Marisa Matteini e Alfredo 
Rainb. 

CONCERTI 
ACCADKM1A FlLAKMONICA 

Giovedl alle 21.15 al Teatro 
Ollmplco u 1 Musici u con il 
flautista Gazzelloni (tagl. 11). 
In piogramma I priml tre con
cert! dell'Op. 10 per flauto e 
archl di Vivaldi, Mozart e Co-
relll. Biglietti in vendita alia 
Filarmonica 312560. 

ASS». AMIC1 Ci\J»lKL S. AN-
< ; K W ) (Tel (i55(i:{(i) 
Domenica alle 17 concerto dl 
Claudia Antonelli arpista e 
R. Silvestrl planista. Muslche 
di Scarlatti. Haendel. Mozart. 
Tournier, Grandjany, Mortari, 
Suriani Rota. 

AL'IHTOIUO DEL GONFA
LON K 

Alle 21.30 concerto del Coro 
Polifonico Romano diretto dal 
maestro Gastone Tosato. Mu
slche di Claudio Monteverdi. 

IST1TUZIONE UNIVEKS1TA-
RIA » E I CONCERTI 
Alle 21.15 Auditorlo S. Leone 
Magno (Via Bolzano 38) i 
Quartetti di Bartok nella ese-
euzione del Q. Zagabria. 

TEATRI 
ABACI) (Lungotevere Mellini 

•4S-A - Tel. 3«2.«45) 
Alle 21.30 a richiesta « ltc Lear 
tl.i un'ldea dl Gran Teatro dl 
William Shakespeare » di Ma
rio Ricci. Produzione G.S.T. 
015. 

AL SACCO (Via G. Saccni. 3 
Telef. 58J)2^74) 
Alle 22.30 Lino Banfl presenta 
i L'nntitutto » di Alfredo Po-
lacci con L. Banfl, M. Marta-
na. Niki. R. Ruflni. M. Tra-
versi. Al piano A. Giusti. 

ALLA K1NUH1EKA (Via de* 
Riarl. 81 • Tel. 65.68.711) 
Riposo 

BEA'l 72 (Via G. Belli . 72 -
Tel 89.95.95) 
Alle ore 21.15 11 Teatro NOI 
presenta « Opla, nol vlvlamo • 
di Ernst Toller rlduz. teatrale 
P. Palmier! e L. Meldolesl. 
Regia Meldolesl con Espana, 
Mezza. Piazza, Rodriguez. 
Zanchi e Ollva. 

B E R N I N I (P.za Bernini 22 -
S a n Saba - Tel . 573352) 
Domenica alle 17 Lorl Solen-
ghi direttore artistico del 
G.A.D. Bernini pres. « W la 
dinamlte» 3 atti di Indro 
Montanelli. Regia Llvio Van-
noni. 

BORGO S. SPIRITO (Via Pe-
nitenzieri, 11 - Tel. 8452674) 
Domenica alle 16.30 la C.ia 
D'Origlia-Palmi presenta « La 
nemica » commedia In 3 atti 
di Dario Niccodeml. Prezzi 
familiar!. 

CABARET PER BAMBINI 
(Al Cantastorie • Vicolo dei 
Panleri, 57 - Tel. 585.605) 
Sabato e domenica alle 16.30 
Gastone Pescuccl presentatore 
RAI-TV con «II Cabaret per 
bambini D con Franca Rodolfl. 

CENTRAI.E 
Alle 21.30 « I glochl delta fal-
ce » di Ursula Mundi presen-
tato dalla C.ia « I Nuovi di 
Roma » con A. Micantoni, R. 
Zamcngo. E. Consoli. F. Buf-
fa. D. D"Alberti. U. Liberati, 
S. Corsi. G. Campisi. Regia 
Fortunato Simone. 

OKI SATIRI (1*1 561 J l l ) 
Alle 21.30 la C.ia Nuova di
retta da Beppe Menegatti con 
R. Ridoni. V. Gazzolo. C. Ri
catti presenta « La signorina, 
Giulia > di Strindberg. 

DEI SERV1 (Via del Mortaro 
n. 11 - Tel. 66.71 JW) 
Alle 21.45 ultime repliche 
n Rosso o nero? »: « Non c'e 
tempo per peccare » di G. Finn 
e «II miracolo» di G. Pro
sper! con Spaccesl. Ricca. 
Donnini. Scardina. Regia di 
Capitani e Procacci. 

DELLK ARTI 
Da giovedl Aroldo Tier! e 
Giuliana Lojodice in « U n 
amore impossibile > 2 tempi di 
Maurlzio Costanzo. Novita as -
soluta. Regia Mario Fcrrcro. 

DON LDIGI PAIJ\ZZOLO (Via 
C a r i n a 235 Tel. 2JW460) 
Alle 20.45 il Teatro di Quar-
tiere direzione artistica Man-
lio Guardabassl in «Oltre 
I'orlzznnte» di O'Neil. Regia 
A. Rendine. 

EI . ISED (Tel 462.114) 
Alle 21 famil. E. De Filippo 
nella novita assoluta «II mo* 
nnmtn lo > con la partecipa
zione di I-aura Adani. Regia 
Eduardo De Filippo. 

FIIJHSTUDIO -70 (Via OrO 
d'AHTwH l-T Trl K5n4R41 
Alle 20.30-22.30 I kolossal del 
muto italiano: « Fabiola ». di 
Gnazzoni con Amleto Novelli 
(1917). 

E' uscita la prima 

« Storia del 

cinema jugoslavo» 
BELGRADO. 9. 

La prima c Storia del cinema 
jugoslavo> e stata data alle 
stampe in questi giorni in Jugo
slavia a cura delllstituto per 
la cinematografia di Belgrado. 
L'opera. che si compone di 
circa 40 mila dati raccolti in 
tre anni di lavoro. presenta una 
completa documentazione del ci
nema jugoslavo nel penodo dal 
1945 al 1965. i dati fondamentali 
e un breve riassunto della tra-
ma di tutti i film prodotti e, 
inoltre. 2589 biografie artisticbe 
di cineasti jugoslavi. 

Si apprende cosi. che nel pe-
riodo considerate in Jugoslavia 
sono stati girati circa tremila 
Dim: nel 1946 furono prodotte 
33 pelliccle e 1'anno successivo 
37 tra cui i primi lungometrag-
gi « Slavica > e « Questo popok> 
vivra». II maggior numero di 
dim. 245, e stato realizzato nel 
1962. 

La < Storia del cinema jugo
slavo > e completata da una ta-
bella sulla produzione cinemato-
grafica dolle varie repubbliche 
jugoslave e da un breve rias
sunto in lingua russa e inglese. 

rOLKSTlllMO 
Alle 22 Jazz a Roma presenta 
un ecce/lonule concerto jazz 
di Stan Ilodak e 11 suo Trio. 

IL P U h t (Via del s a l u m i M> 
Tel. 5K10721 • 5800989) 
Alle 22.30 « Sclmmlone l'afrl-
cano • dl Atnendola e Cor-
buccl con L. Fiorinl, R. U -
cary, G. D'Angelo. M. Ferret-
to. E. Grass! Regia Fenoglio. 

JOLLY (V. Lega Lombarda 4) 
Domani e giovedl alle 21.30 
primo spettacolo circuito AR-
CI « La grande paura ». 

LA FKIIh (Via Porluense 78 • 
Porta I'ortese • l e i . 5819177) 
Alle 21 la C.ia Teatro La Fede 
presenta « Prova d'artlsta » dl 
G. Nannl. 

MARION ETTK TEA l'RO PAN
THEON (Via Heato Anjiell-
co :« Tel K3»254) 
Sabato alle 16.30 le Marionette 
dl Accettella con « Uiancane-
ve e I settc nan! » favola mil-
sicale di Icaro e Bruno Ac
cettella. 

PARIOL1 (Via G. Borsl. 1 • 
IVI K0352X) 

Aide 21,15 famil. Anna Procle-
mcr e Gabriele Fer^etti in 
« Quuttro giochl In una stan
za » dl Bardlet e Gredy. Regia 
Alberta/zi. Scene Pier Luigl 
Plzzi. 

QUI HI NO (Tel U75.485) 
Alle 21.15 ritorna a grande ri
chiesta « Chicchignola » pre
sentata dal Teatro Stabile dl 
Bolzano con M. Scaccla, M. 
Mantovanl. G. Bartolucci. Re
gia Maurlzio Scaparro. Scene 
di R. Frnncla. 

R l l t o r i O ELISEO ( le le lono 
4K5II95) 
Alle 21 «La vlspa Teresa» 
con Paolo Poll. 

ROSSINI (I'.zza S. Chlara • 
IVI 052770) 

Domani alle 21,15 « L'esamc » 
con Checco e Anita Durante, 
L. Ducci. E. Liberti nel suc-
cesso comlco con la regia del-
l'autore. 

SAN( iKNKSIO (Via Podgora 
n I l e i 31.53.73) 
Alle 21.30 la C.ia Dell'Atto ne 
« I giusti » di A. Camus con 
Bernecli. Caiiipej>e. Del Giudi-
ce, Di Lernia. Di Prima. Her-
litzka. Meroni, Serra Zanetti. 
Regia L. Tani. 

S I S U N A t l e i I85.4K0) 
Alle 21.15 Garlnel e Giovan-
nini presenta R. Rascel con 
L. Proietti nella commedia 
mus. « Alleluja hrava gente » 
scritta con J. Fiastri. Musiche 
dl Modugno - Rascel. Scene e 
costumi di Coltellaccl. Coreo-
grafle Landi. 

TEATRI NO DEI CANTASTO
R I E (Vico lo dei Panieri, 57 -
Tel . 585.605) 
Questa sera alle 22,30 prima 
de « Ballata per un Re niino-
rc » (Ferdinando II di Borbo-
ne) 2 tempi dl S. Spadaccino 
con M. Bilotti. A. Casalino. G. 
Dedola, G. Gabranl, T. Gar-
rani, S. Spadaccino. 

TEAIRO Dl VIA S'lAMlltA 55 
( l \za Bologna - Tel. 425109) 
Alle 21.30 la Comunlta Tea
trale Itallana presenta a gran
de richiesta « I mister! dcl-
l'amore » di Roger Vitrac. Re
gia Giancarlo Sepe. Consulen-
za artistica Mario Dl Gio
vanni. Ultima settlmana. 

TEATRO TOR Dl NONA (Via 
degli Acquasparta, 16 • Te-
lefono 657206) 
Alle 21,30 «Processo dl Gior
dano Bruno» di M. Moretti. 
Regia Jose Quaglio. 

USCITA (Via Bancbl Veccbl 
n. 45 - Tel. 652277) 
Riposo 

VALLE 
Domani alle 21.15 la C.ia a l l 
Gruppo » della Rocca presen
tera « Perela, uomo dl fumo > 
dl Aldo Palazzeschi. Regia 
Roberto Guicciardinl. 

• • • 
CIRCO NACIONAL DE ME

XICO (Roma - Viale Tiziano 
tel. 393202) 
Presenta n Fiesta Messicana 
1971 ». Oggi due spettacoli alle 
16 e 21,15. Circo riscaldato. 

VARIETA' 
AJV1BRA JOVINELL1 (Telefo-

no TJ.03316) 
Uccldi uccidi ma con dolcezza 
con R. Schneider (VM 14) G • 
e rivista Vollaro-La Torre 

CINEMA 
Prime vision] 

AJ3RIANO ( T e l 362.153) 
1 senza n o n e , ron A. Delon 

DR • • 
ALF1EKI (TeL 290JB51) 

Soldato blu, con C. Bergen 
(VM 18) DR • • • • 

AMBASSADE 
Le Uole deU'amore 

(VM 18) DO 4 
AMERICA (TeL M 6 J 6 8 ) 

I senza nome, con A. Delon 
DR • • 

ANTARES (Tel . IW0JM7) 
Concerto per pistola sollsta, 
con A. Moffo G • 

APPIO (Tel . 779.63M) 
Borsalino. con JJ>. Belmondo 

G • 
ARCI1IMEDE (Tt l . 875.567) 

Soldier blue 
AK1STON (TeL 353230) 

Le coppie, con M. Vitti 
(VM 14) SA • 

AKLECCH1NO ( l e i i5K^54) 
Venga a prendere il caffe da 
noi, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA • 
AVANA (Tel . 51.15.105) 

II presidents, con A. Sordi 
SA • 

A V E N T I N O (Te l 572.137) 
I tulipani di Haarlem, con C. 
Andre DR • • 

B A U I U I N A (TeL 347.MZ) 
Quattro per Cordoba, con G. 
Peppard A • 

BARBER INI (Te l . 471.7071 
Brancaleone alle crociate. con 
V. Gassman SA • • 

B 0 U N ; N A (Tel . 428.7DO) 
D prete sposato, con L. Buz-
zanca (VM 18) S • • 

CAPITOL (Tel . 393.2*0) 
M . A ^ H ^ con D. Sutherland 

SA • • • 
GAPKAN1GA (Tel . CTLtU) 

Borsalino, con J.P. Belmondo 
G • 

CAPRANICHETTA (1 .6T: .4«5) 
Operazione Crepes Snzette, 
con J. Andrews DR • 

CINt->TAK f l e l 789JB42) 
n re delle isole. con C Heston 

A • 
COLA D l R I E N Z O (350AH) 

U prete sposato. con L. Buz-
zanca (VM 18) S • • 

OORSO (Tel . S7.S1.C91) 
La carica dei 101 DA • • • 

D U E AI.LOKI ( I > l . 273^07) 
n prete sposato. con L. Buz-
zanca (VM 18) S • • 

KDKN (Tel . S8B.1ID3) 
Concerto per plstola solI<ta, 
con A. MofTo G + 

EMBASSY (Tel . K71LS45) 
I J I moglle del prete, con S. 
Loren S • • 

KMPIKB (TeL R53JZZ) 
La Oglia di Ryan, con S. Miles 

(VM 14) DR 4> 
EURC1NE (Plana Italia f • 

EUR • Tel. 59.10JW) 
II prete sposato. con L, Buz-
zanca (VM 18) S 4>4> 

ELROPA (Tel IMS 736) 
La earica del 10! DA • • • 

riAMMA (Tel. 471.190) 
H tiardlno del Flnzl Contlnl, 
con D. Sanda DR 4>4> 

1A flfla aha appalono ao-
•aato al UtaU del ( l la 
corriipondono alia se-
guente clacstflcaslona pat 
(ensrli 
A a Avreatuiuaa 
C a Comleo 
DA s Dlsegno anlmato 
DO s Documenuria 
DH a DraaunatlM 
G sx Glailo 
M s Musicals 
B a •eotlnentala 
•A = Batlrloo 
8M a Btorlco-mltoloftaa 
U nostro Biadutto nJ fllai 
Tlena asprassa aal atodo 
•egueatet 
44>4>4>4> a eocesionate 

44>4>4 a ottlmo 
4^4^ a "uoao 

44% a dlscreto 
4 a soedloere 

• M IM m vleUto al mU 
Mr! dl 18 anal 

F1AMMETTA ( l e i . 470.404) 
Venga a prendere II cafTc da 
nol, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA 4 
GALLER1A ( l e t O7Su!07) 

Quando II sole scotta, con R. 
Walker Jr. (VM 18) DR 4> 

GAKIlhN ( l e | AK,i.K4H) 
Lo irrltarono e Santana feco 
piazza pulita 

GlAKIIIMl ( | e | ttt)4.946) 
I (ullpunl dl Haarlem, con C. 
Andre DR • • 

GIOIIU.LO 
Operazione Crepes Suzctte, 
con J. AndrewB DR • 

G O U I E N ( l e i . )55.002) 
El Condor, con L. Van Cleef 

A • 
HOLIDAY (Largo Benedet to 

Mareel lo • l e i . H5K.H20) 
Le coppie, con M. Vitti 

(VM 14) SA • 
KING (Via Fogl iano, 37 • Te 

lerono 83.19.541) 
Borsalino, con J.P. Belmondo 

G • 
MAESTOSO (TeL 786.080) 

II clan del Barker, con S. 
Winters (VM 18) DK • • • 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Aladino e la lampadu incravl-
gliosa DA • • 

IMAZZINI (Tel . .(51.942) 
Lo irrltarono e Santana fece 
piazza pulita, con J. Garko 

A • 
METRO D R I V E IN (Telefo-

no tt0.HU.243) 
Borsalino, con J.P. Belmondo 

G • 
METROPOLITAN ( T . 089.400) 

La moglle del prete, con S. 
Dlt •>* 

Loren s 4>4> 
M K i N O N D'ESSAI (869.493) 

Non si uccldono cosl anche 1 
cavalli? con J. Fonda 

Dlt • • • 
MODERNO ( l e i . 40U.2K5) 

La stagione del sensi, con E. 
Thulin DR • 

(V1UUKKNO SALE 1*1 A ( l e l e 
(ono 400.285) 
II paradlso del nudlstl, con H. 
Fux (VM 18) S • 

NEW YORK (Tel . 780.271) 
I senza uoaie, con A. Delon 

Dlt • • 
OLIMI'ICO (Tel . 302.635) 

I guerrierl, con D. Sutherland 
A 4»4» 

PALAZZO (TeL 4946.631) 
Soldato blu, con C. Bergen 

(VM 18) DR • • • • 
PARIS (Tel . 754.368) 

Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA 4 
PASQU1NO (Tel . 503.622) 

Doctor in Clover (english) 
QUA Pl'RO PON I A N E 11 ele-

l o n o 480JL19) 
I senza nome, con A. Delon 

DR • • 
QUIRINALE (Tel . 402.658) 

Le isole deU'amore 
(VM 18) DO • 

QU1R1NETTA (TeL 674100)12) 
Bamby, di W. Disney DA • 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
I cospiratori, con R. Harris 

DR • • 
REALE (Tel . 580.234) 

Vamos a matar companeros, 
con F. Nero A • 

R E X (Tel . 864.165) 
II clan del Barker con S. Win
ters (VM 18) DR • • • 

R1TZ (Tel . 837.481) 
Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
RIVOLI (Tel . 400.883) 

Anonlmo veneziano, con T. 
Musante (VM 14) DR • • • 

ROUGE ET NOIK (T. 864.305) 
Dingus quello sporco Indivi-
dno, con F. Sinatra C • • 

ROYAL (TeL 770.549) 
Brancaleone alle crociate, con 
V. Gassman S A • • 

ROXY (Tel . 870.504) 
n clan del Barker, con S. 
Winters (VM 18) DR • • • 

S A L O N E MARGHERITA (Te-
lefooo 67.91.439) 
I clowns, di F. Fellini 

DO • • • 
SAVOIA (Tel . 865.023) 

Nlnl Tirabusclft la donna che 
invento la mossa, con M. Vitti 

SA • • 
SMERALDO (Tel . 531.581) 

II debito coningale, con O. 
Orlando C • 

S U P E R C I N E M A (Tel . 4X5.49M) 
La prima notte del dottor Da
niel! Indus tr ia l col complesso 
del giocattolo con L. Buzzanca 

(VM 14) SA • 
riFFANY (Via A. De Pretla • 

Tel. 462.390) 
Venga a prendere II caffe da 
noi, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA • 
TREVI (Tel. S89.619) 

Nlnl Tirabnscld la donna che 
invent* la mossa, con M. Vitti 

SA • • 
T R I O M P H B (Tel . 838.0003) 

Twtnky, con C Bronson S • 
U N I V E R S A L 

Le placevoli esperlenze dl ana 
giovane cameriera, con U. Ja -
cobsson (VM 18) S • 

VIGNA CLARA ( l e i . 320,359) 
Borsalino, con J.P. Belmondo 

G • 
VITTORIA (Te l . 571357) 

Twtnky, con C. Bronson S • 

Seconde visioni 
ACILIA: La morte bussa due 

volte, con A. Ekberg 
(VM 14) G • 

ADRIACINE: Riposo 
AFRICA: Nel labirinto del sesso 

DO • 
AIRONE: Fragole e sangue, con 

B. Davison (VM 18) DR • • • 
ALASKA: Operazione Aquila, 

con R. Conte A • 
ALBA: Giocatorl d'azzardo. con 

D. Gordon A • 
ALCE: Modesty Blaise, con M. 

Vitti SA • • 
ALCYONE: II presidente, con 

A. Sordi SA • 
AMBASCIATORI: Addio Jeff, 

con A. Delon DR • • 
AMRRA JOVINELLI: Uccldi nc -

cidi ma con dolcezza, con R. 
Schneider (VM 14) G • e riv. 

ANFENE: Ardenne '44, con B. 
Lancaster DR • 

APOLLO: I mostrl della citta 
sonimersa, con F. Gruber 

A • 
AQUILA: Napoleone 
ARALDO: II circolo vizloso, con 

R. Moore G • 
ARGO: Realta romanzesca 

DR • • 
ARIEL: L'nccello dalle pinme 

di cristallo, con T. Musante 
(VM 14) G 4>4> 

ASTOR: Dramma della grlovla 
(tqttl I partlcolarl in cronaca) 
con M. Mastrolanni DR • • 

ATLANTIC: Dove non e pec-
cato (VM 14) DO • • 

AUGUSTUS: Claktnnll l'uomo 
della vendetta, con L. Mann 

A • 

AUKELIO: La lunga notte dcl-
l'orrore, con A. Morell G • 

AUREO: Soldato blu, con C. 
Bergen (VM 18) DR • • • • 

AURORA: L'lncredlbllc iiUare 
Kopccnko, con T. Courtenay 

SA • • 
AUSONIA: Italian Secret Ser

vice, con N. Manfredl SA • 
AVORIO: Galaxy Horror, con 

G. Sanders A • 
BELS1TO: Nell'anno del Slgno-

re, con N. Manfredl DR • • 
BOITO: L'ldea flssa, con S. Ko-

scino (VM 18) SA • • 
BRANCACCIO: Lo spaccone, 

con P. Newman 
(VM 16) DR • • • 

BRASIL: Colpo grosso al Casl-
nd, con J. Gabin G 4»+ 

BRISTOL: Germanla: 7 donne u 
testa (VM 18) DO • 

BROADWAY: II debito conin
gale, con O. Orlando C • 

CALIFORNIA: I tulipani dl 
Haarlem, con C. Andr6 

DR • • 
CASSIO: L'uomo dal luugo l u -

clle, con L. Barker A 4> 
CASTELLO: Jerrysslmo, con J. 

Lewis SA • • 
CLODIO: La strage del vaiu-

plri, con W. Brady 
(VM 16) G 4> 

COLORADO: Professional! per 
uu massacro, con G. Hilton 

A • 
COLOSSEO: Zona 421 obicttivo 

Manila, con P. Edwards A 4> 
CORALLO: II giovane sclvaggiu 
CRISTALLO: Gli invlnclblll 

fratelll Maclste 
DELLE MLMUSE: Due mallosi 

nel Far West, con Franchi-
Ingrassia C <• 

DELLE RONDINI: Cyrano e 
D'Artagnan, con S. Koscina 

A 4> 
DEL VASCELLO: U presidente, 

con A. Sordi SA «/ 
DIAMANTE: II sudarlo della 

mummla, con E. Sellars DK 4 
DIANA: I tulipani di Haarlem, 

con C. Andre DR 4>0 
DORIA: I due maghl del pallo-

ue, con Franchl-Ingrassia 
C • 

EDELWEISS: Le svedcsl si cou-
fessano e..., con H. Guatafssol 

(VM 18) S • 
ESPERIA: II re delle isole, con 

C. Heston A • 
ESPEUO: Isabella duchessa del 

dlavoll, con B. Skay 
(VM 18) A 4> 

FARNESE: A cavallo della tigre 
con N. Manfredl C • • 

FARO: Non 6 piu tempo d'eroi, 
con M. Caine DR • • 

GIULIO CESARE: La tortura 
delle verglni, con H. Lorn 

(VM 18) DR 4> 
HARLEM: Exodus, con P. New

man DR • • 
HOLLYWOOD: Dramma della 

gclosla (tutti i partlcolarl In 
cronaca), con M. Mastrolanni 

DR • • 
IMPERO: Viagglo aUucinante, 

con S. Boyd A • • 
INDUNO: Un clmctto plcno di 

nra, con Bourvll C • 
JOLLY: NclPanno del Slgnore, 

con N. Manfredl DR • • 
JONIO: I diavoli del grand prix 
LEHLON: Dossier 212 destlna-

zione morte, con S. Audran 
(VM 18) DR • 

LUXOR: II presidente, con A. 
Sordi SA • 

MADISON: L'lnvestigatorc, con 
F. Sinatra G • • 

NEVADA: Quel maledetto pon-
te sull'Elba, con T. Hunter 

DR • 
NIAGARA: La frusta e la forca 

con B. Bridges A • 
NUOVO OLIMPIA: La caccia, 

con M. Brando 
(VM 14) DR • • • 

PALLADIUM: Dramma della 
gelosia (tutti 1 partlcolarl in 
cronaca), con M. Mastrolanni 

DR • • 
PLANETARIO: Viva I'ltalia. 

con P. Stoppa DR • • 
PRENESTE: II presidente, con 

A. Sordi SA • 
PRIMA PORTA: I lupl attac-

cano in branco con R. Hudson 
DR • 

PRINCIPE: II presidente, con 
A. Sordi SA • 

RENO: Agguato nel sole 
RIALTO: Hombre, con P. N e w 

man DR + + + 
RUBINO: A Summer place 
SALA UMBERTO: La ragazza 

di Tony, con R. Benjamin 
(VM 18) S • • 

SPLENDID: I dlsertorl dl Fort 
Utah, con V. Mayo A • 

TIRRENO: II debito conlug-.le. 
con O. Orlando C + 

TRIANON: Tutto per tutto, con 
M. Damon A • 

TUSCOLO: La pelle giovane, 
con A. Lynn (VM 18) S • • 

ULISSE: Mlsslone compiuta stop 
Bacloni Matt Helm, con D. 
Martin SA + 

VERBANO: II giovane normale, 
con L. Capollcchio 

(VM 14) SA • 
VOLTURNO: La lunga notte 

dell'orrore, con A. Morell G • 

Terze visioni 
BORGATA FINOCCIIIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: H tnantenuto, con 

U. Tognazzi (VM 16) SA • 
NOVOCINE: Racconti d'estate, 

con A. Sordi C +> 
ODEON: Temps des loups ( tem

po di violenza) con R. Hossein 
(VM 14) DR • 

ORIENTE: Questi pazzl agcnll 
segrcti, con N. Sinatra C • 

PRIMAVERA: Riposo 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: 20.000 leghe sotto 

la terra DA • * 
GIOV. TRASTEVERE: L'albero 

di Natale, con W. Holden 
DR + 

TRIONFALE: La legge del pin 
furbo, con L. D e Funes C • 

COMUNICATO 
ROTARY CLUB Dl ROMA 

Martedl 12 gennaio alle ore 
20.30 all'Hotel Excelsior parlera 
il Sen. A w . Salvafore Mannlraal 
— Ministro della Marina Mer
cantile — sul tenia: c i l pro
blema portuale italiano >. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio a gabinatte nadkx> par la tfia-
gnoti a curs dalla "sola" disfunzical 
a dabolazza rassoatl di orisin* aar> 
aoaa - palcalca » aaAwriaa (iwuia* 
stania sawwian, aafkleiua ssssusH 

atarlUta, araeaclta) 
Cura Innoea** Indolori 

pra-tiuiliuaTiaBUiilan 

PIETRO dr. MONACO 
ROOM, rlaaal VlaMaalaU, L 47I11S 
(di fronta Tastro daU'Opara - StazIo> 
n«) Or* 8-12i 15-1 a. Fastlvl par Ape, 
(Non si corsno vantraa. palla acc> 
A. Com. Roma 16019 dal 22-11-'5f 

Medka ayclillrti dwinatatege 

"wm STROM 
*~ (BBODsatOrtaaB 

ODOTSBIOSM) della 

tMOMOIDI e YBC VARKOSE 
Cora dalla eonpOeaziced: ruadL 
Oabltl. acRnd. vleare Taifco— 

T I N I I I I , r i L L I 
Dttrtmsoia •BUUAU 

m COU Dl ROLZO R. 152 
ru. aoAjn - on Mfcfc 

M. Baa. m. Tt\, 

http://tt0.HU.243
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Quale sara la reazione dello scaltro trainer giallorosso ? 

H.H.: niente esonero 
ma f orse 

meno soldi 
iHcrrera e Marchlnl 

# Oli scatti del « mago » e il viagglo a Lugano • II ner-
vosismo di Cordova con i giornalistl • II « processo » di 
Fiumicino • Sbollisce I'ira dei dirlgenti • 'Domani il Con-
slglio di Amministrazione 

H.H. sta per essere esonerato dalla Roma? Le prime reazloni dei dirl
genti giallorossl alia clamorosa sconfitta di Torino lasciavano pensare a 
un «esonero Immlnenfe >: qualcuno addlriHura avanzava I'ipotesi che domani 
il Conslgllo di Amministrazione, riunlto In seduta straordinarla, avrebbe slcu-
ramente sancito II iicenziamento del t mago» e faceva gia I nomi dei sue* 
cessori (I'allenatore delle glovanlll Tessarl con la collaborazione di Del Sol). 

Certo rirritazione del dirlgenti era forte tanto che Marchlnl (presidente 
squallf Icato) ed I c dirlgenti » Corsi e Taccia, domenica sera, al rlentro della 
squadra, in una saletta dell'aeroporlo di Fiumicino avevano imbastito una 
specie di frettoloso processo al trainer. La parte di Pubblico Ministero era 
stata ricoperta dal conslgliere accompagnatore Aldo Pasquali Incaricato di fare 
una sommaria relazlone su due ptedl. 

E Pasquali, pur non entrando net merifo delle questionl tecniche connesse 
alia sconfitta, aveva riferito che venerdi Herrera aveva abbandonato la squa
dra, (come e successo gia molfe volte In passato) por andarsene per i fatti 
suol. Cos! I glocatorl era no andatl al cinema accompagnati dal solo massag-
gialore e due dl essi (Vlerl ed un altro erano scomparsi per conto loro). Si 
aggiunga che solo mezza Roma era rlentrata a Fiumicino (Herrera se ne era 
andato a Lugano, Del Sol era rlmasto a Torino, Vierl era andato a Genova, 
Amarildo a Firenze) e si vedra come la squadra non offrisse una bella prova 

dito di salire sul pullmann che dallo stadlo andava all'aeroporto). Se ne era 
abbastanza per far temere il pegglo per Herrera. Senonche con II passare 
delle ore tornava la calma. Si venlva cos) a sapere che Herrera aveva chlesto 
ed ottenuto il permesso di recarsl a Lugano e che pure I glpvatori Vlerl, 
Amarildo e del So| erano staii autorlzzati a ritardare il rltorno a Roma. 

E si capiva che I dirlgenti giallorossl non avevano nessuna Intenzlone dl 
procedere all'esonero dl Herrera: non perche lo amino, o lo stimino come 
un temri , ma semplicemente perche temono le reazloni dei tifosl. Gil sfoghi, 
le accuse, I capi di imputazione dunque servivano nella rlunlone dl domani 
solo a glustificare la rlchiesta ad Herrera dl accettare un dimezzamento dei 
suoi compensi per il prossimo anno. 

Una rlchiesta che da tempo era alio studio di Marchlnl e degli altrl con-
slglleri ma che nessuno aveva avuto ancora II coraggio di rlvolgere espllcl-
tamente ad Herrera. Ora la cosa sembra phi facile essendo Herrera In 
difetto. Ma bisogna vedere come la prendera il < mago», come reagira alle 
accuse. Certo i dirlgenti giallorossl sarebbero felicl se il « mago » si inalberasse, 
prendesse la porta e se ne andasse di sua inlziativa. Ma Herrera e furbo, 
sa che la Federcalclo difficilmente gli permetterebbe dl trasferlrsi In un'altra 
societa In Italia (ed all'estero non troverebbe chi gli darebbe i compensi favo-
losi che finora ha percepito in Italia). Quindl e da escludere che Herrera 

Solo I'Inter sul la ruota del tandem di testa 

Milan e Napoli si distaccano 
Per il Cagliari 

addio scudetto? 

Liguori f ermo 
per tre mesi? 

Come si prevedeva Milan e 
Napoli hanno approfittato de-
gli incontri diretti con Bolo~ 
gnu e Cagliari per accrescere 
ancora il loro vantaggio net 
confronti dei petroninni e dei 
sardi: gli uomini di Scopigno 
ora infatti $ono a S punti 
dal Milan e a 4 dal Napoli, 
mentre la squadra di Fabbri 
e rispettivamente a 6 punti 
dal Milan e a 5 dal Napoli. 

Come dire che le sperame 
del Bologna di inserirsi nella 
lotto, per le primissime posU 
zioni (ammesso che fossero 
mat apparse fondate) sono de-
finitivamente sfumate, e che 
si sono di molto ridotte an' 
che le speranze del Cagliari. 

D'accordo che il Cagliari po
tra recuperare ai primi di feb-
braio il suo cannoniere Riva, 
ma servira a poco se Milan 
e Napoli non cadono in crist, 
perche U distacco e troppo. 

Bisognava che i sardi non 
perdessero a Napoli ma non 
sono riusciti neU'impresa: 
ami Vimpressione delta mag-
gior parte degli osservatori e 
che i cagliaritani non hanno 
capito appieno il valore della 
posta in polio, si sono doe 
limitati ad una difesa nemme-
no troppo convinta, quan&o in-
vece dovevano giocare con piu 
decisione e grinta (facendo te-
soro dell'esperienza della Ro
ma che proprio sul ritmo e 
con la grinta aveva fermato 
il Napoli, che Vaveva invece 
soverchiata nel primo tempo 
sul piano strettamente tecni-
eo). 

II Cagliari dunque non pub 
che recitare il tmea culpa*. 
mentre U Bologna ha tutti i 
diritti di imprecare aUa sfor-
tuna. Infatti non solo ha per-
so Liguori a San Siro, ma ha 
subito anche un goal uspor-
co *. forse irregolare. ed e sta-
io battutto immeritatamente 
perche tutti hanno dovuto ri-
conoscere che il Bologna era 
stata la squadra che aveva gio-
cato meglio ed aveva avuto 
ptu occasioni. 

II Milan infatti ancora una 
volta e apparso deludente e 
sfuocato sopratutto a centro 
campo ove Rivera Benetti e 
Biasiolo si sono confermatt 
lontanissimi dalla forma mi-
gliore. 

Un ragionamento ineccepibi-
le che porta a considerare U 
Milan come a favorito name-
TO una anche se U Napoli 
sta sorprendendo un •» ' tut
ti per la sua «r tenuta *. 

Pecca qualche volta dl in
genuity, come e successo a Ro
ma. ma in sostama sta com-
portandosi molto meglio di 
quanto si supponesse. 

Perd con tutto il rispetto 
« la simpatia per a Napoli 
il Utolo di squadra pHi in 
forma spetia per fl momenta 
filVInler che se non i rinsci-
ta a vincere a Foggia, perd e 
Vunica delle insegvitrici rima-
sta nulla ruota del Milan (a 
4 punti e del Napoli fa 3 
punti). 

L'esploit deWInter era gia 
stato sottolineato da tempo: 
di nuovo perb da aggtungere 
che nelle ultime domeniche 
pare che Invernizd sia riusci-
to a registrare anche la difesa 

Infatti a Marassi con la 
Sampdaria i nero azzurri han* 
no retto ai prolungati ottos-
cht dei Uucerchiati sema su-
bire goal, e segnando neglt ul-
iimi minutl, a Foggia i nero 
azzurri hanno resistito ad una 
effensiva ancora pHi martetlan-
le. subendo un solo goal. (Bi-
gon che ha pareggiato U goal 
di Boninsegna). 

insomma una Inter the mi-

gliora di domenica in domeni
ca, anche se circa le sue pos
sibility future restano tutti i 
dubbi sugli effetti logoranti 
che pub avere il lungo inse-
guimento alle prime. 

Al contrario Juve e Roma 
vanno sempre peggio. 

La Juve (come del resto si 
prevedeva) e incorsa in una 
nuova battuta d'arresto a Ge
nova, dimostrando di non aver 
fatto il minimo progresso, la 
Roma ha subito una clamoro
sa lezione a Torino e quel 
che e peggio la sconfitta e sta
ta accompagnata da fatti che 
minacciano di gettare la so
cieta in crisi. Dei rapporii 
Roma Herrera parliamo a par
te: qui ci limitiamo a ricor-
dare che gia al tempo delta 
venuta di H.H. a Roma, sotto-
lineammo la precarieta del 
nuovo rapporto che si stava 
istaurando. Perche i dirigenti 
non erano affatto convinti del
ta giustezza della decisione che 
stavano prendendo: e d'altra 
parte i dubbi e le perplessita 
apparivano quanto mai giusti-
ficati, perche H.H. era ed e 
un allenatore da grandi squa-
dre, abituato a lavorare con 
materiale di prima scelta e a 
lottare solo per grandi obiet-
ttvL 

A Roma per la verita si e 
adeguato aUa nuova situazione, 
lavorando anche con giocatori 
di scarsa levatura: ma alia 
lunga la mancanza di grandi 
traguardt, lo ha ammorbidito 
troppo, diremmo quasi che lo 
ha a scaricato ». A qucsto pun-
to piu che ad una riduzione 
del contratto, non si capisce 
perche i dirigenti giallorossi 
non arrivino att'altra decisio

ne logica: sostituire a fine cam-
pionato Herrera, con un alle
natore che abbia meno ambi-
zionl, che non si perda d'ani-
mo dovendo guidare una squa
dra da mezza classifica, come 
e la Roma. 

Peggio ancora vanno le co
se alia Lazio che e addirittu-
ra invischiata nella zona re-
trocessione dopo U pareggio 
con U Varese (e domenica de-
ve andare a Vicenzal). Stacol-
ta la Lazio non pub che pren-
dersela con se stessa, sia per 
aver giocato male, sia per aver 
sciupato U rigore che poteva 
sancire la vittoria: al riguar-
do poi e'e da aggiungere che 
non si capisce proprio perche 
Lorenzo abbia affidato il com-
pito di battere il mpenalty* 
proprio ad un giocatore ner
vosa e fuori forma come Cht-
naglia. Ma si vede che e un 
periodo nero per i maghi ro-
mani.-~. 

r. f. 

Rissa in campo: 

giocatore muore 
PUEBLA (Messico). 11. 

Un giocatore di una sqnadra 
dilettanti messicana e stato nc-
ciso durante ana furibonda mi-
schia, nel secondo tempo di 
una partita di calcio. II morto 
e Jorge Diaz Sanchez, capitano 
e centravanti del Ferencvaros 
che giocava con l'Hnracan. Lot 
partita si era gia accesa nel 
primo tempo con fall! da am bo 
le parti, e nella rlpresa e de-
generata in nna rissa furibonda 
con rinterrento degli spettato-
ri e nna fltta sassaiola. Nella 
confnsione generate, Sanchez e 
cad ato e qnando e stato ripor-
tato 1'ordlne se ne e costatata 
la morte. Due giocatori del-
1'Hnraean sono statl fermati 
dalla polizla per essere inter
rogate 

LIGUORI visitato dal prof. BARTOLINI: I'infortunio del 
catore i risultato assai piu grave del previsfo 

gio-

La Corte 

esammera 

il reclamo 

di Cassius Clay 

dopo l'8 marzo 
WASHINGTON, 11. 

La Corte suprema degli 
Stat! Uniti ha acceftato di 
esaminare il ricorso del pu-
glle Cassius Clay confro la 
sua condanna a cinque annl 
dl recluslone per renltenza 
alia leva. ' 

La Corte esaminera II ri
corso dopo l'8 marzo, cloe 
dopo che Clay avra affron-
tafo I'attuale camptone del 
massimi, Joe Frailer per II 
tifolo mondiale. Non si sa 
perd in quale glorno la Corte 
affronfera I'argomenfo, e 
quando rendera nota la sua 
decisione scritta. Per que-
sta, ad ogni modo, si pensa 
che dovranno passare parec-
chi mesi. 

Fra I varl moflvi addoHi 
da Clay per glustificare il 
suo appello, la Corte ne esa
minera uno solo, « cioe se 
il rigetfo della rlchiesta dl 
esenzione per obiezione dl co-
scienza fatfa da Clay « non 
possa essere stato fondato su 
un'erronea valutazlone del 
Dipartimento della giustizia, 
nel credere che la obiezione 
fosse isplrata da ragion! po-
iitiche e razzlali, anzicne re
ligiose >. 

Clay e stato condannato a 
cinque anni di recluslone nel 
1967, ma non ha finora scon-
tato la pena, In attesa dl 
•saurire tutte le possibilifa 
di ricorso In appello. Lo 
scorso setlembre, Clay fu 
condannato a diecimila dol
lar! di multa. 

Mentre da tutto il mondo piovono accuse agli organizzatori 

A Baires cercano di dare 
la colpa al solo Beltoise 
Due dichiarazioni del pilota francese — Mezz'ora dopo la morte di Ignazio Giun-

ti e stato permesso a un altro pilota di spingere la macchina fino ai box 
BUENOS AIRES. 11 

A 24 ore dal tragico incidents 
che e costato la vita al pilota 
italiano Ignazio Giunti, la di-
namica dell'lncidente non b sta
ta ancora ricostrulta esatta-
mente, ne sono statu chiarite 
ufllcinlmente le Bingole respon-
sabilita. 1 piu. e sembra con 
una buona dose dl ragione, al-
meno per quanto rlguaida la 
prudenza, accusano il francese 
Beltoise, «reo » di aver spinto 
la sua macchina rimasta senza 
benzina lungo la strada, zigza-
gando un po" per sfruttare le 
pendenze, mentre sopraggiun-
gevano velocissime le Ferrari di 
Parkes e Giunti. 11 primo e riu-
scito a scat tare Bulla sinistra 
e ad evltare rinvestimento del
la Matra dl Beltoise (che la 
stava spingendo dal dietro e 
senza controllarne 11 volante) 
mentre Giunti la Investiva in 
pieno restando prlgioniero nella 
macchina in flamme. (Soccorso. 
moriva poco dopo per le ustloni 
e le ferite alia testa). 

Le critiche a Beltoise sono 
severissime da tutte le parti, e. 
se alcuni parlano di gravissima 
imprudenza. altrl ritengono 11 
pilota francese responsabile di 
« un vero e proprio omicidto » 
Involontario. Indubbiamente ci 
sono delle pesanti responsabillta 
del francese e dei direttori spor-
tivi della Matra. Questa vettu-
ra. infatti, non e munita di ri-
serva di benzina e pertanto sia 
il pilota che i tecnici del suo 
box avrebbero dovuto pensare 
in tempo al rifornlmento senza 
rischiare una « panne » lungo il 
percorso per mancanza dl car-
burante. 

Non solo: una volta flnito 11 
carburante. Beltoise non avreb
be mai dovuto spingere la sua 
macchina dal dietro perche in 
questo modo git era impossibile 
controllarne il volante e quindi 
la dlrezione della vettura: piu 
gravi ancora sono le sue re
sponsabillta se davvero egli ten-
tava di sfruttare le pendente 
della strada 

Sulla dinamica dell'lncidente 
stanno indagando le commissio-
ni d'inchiesta degli Automobil 
Club argentino e internazlonalp. 
la polizia e la magistratura di 
Buenos Aires Beltoise e stato 
interrogato a lungo dalla poli
zia ed ha respinto ogni respon-
sabllita: al termine dell'inter-
rogatorio i pollziotti hanno la-
sciato Intendere che e «assal 
dubbia la formulazione di una 
imputazione ». 

Anche il direttore tecnico del
la Matra e stato interrogato 
e subito rilaseiato dopo la flrma 
dei verbal! dl Interrogator^. Se 
per la polizia non esistono le 
prove di una responsabillta di 
Beltoise. per il giudlce Nestor 
Sanz. che sta conducendo 1'In-
chiesta della magistratura. il 
caso e ancora tutto da chiarlre 
e (ida studiare attentamente». 

Sever! nel denunciare le re
sponsabillta di Beltoise sono 
stati invece Manuel Faneio e 
alcuni dirigenti automobilistlci 
argentini i quail in TV si sono 
trovati concordl nel ritenere 
che le resoonsabilitft dell'lnci
dente ricadono su Beltoise an
che se poi hanno tentato di at-
tenuare le loro accuse sostenen-
do che nel eomportamento del 
francese hanno giocato it feno-
meni psicologicl inspiegabili e 
il particolare stato mentale nel 
quale si trova un pilota che in 
corsa non oen«»a altro che alia 
gara. e talvolta agisce contro 
qualsiasi coerenza». N^s^una 
accusa. invece Fansio e el! altri 
hanno mosso aeli organi7zatori 
e ai commissar! di gara che. 
pure, hanno le loro belle re-
sponsabili'a per non avere im-
pedito a Beltoise di SDingere la 
vettura. per non avere seena-
lato In tempo a Parker e Giun
ti il pericolo della Matra ferma 
e per 11 ritardo accusato dalle 
operazion! di sorcorso. 

La stampa argentina fe abba
stanza severa con Beltoise. in 
contrasto con l'atteggiamento 
moderato delie «autorita ». II 
quotidiano a Cronica » scrive: 
a Beltoise e Tunico ed esclusi-
vo responsabile della morte di 
Ignazio Giunti » (il tentativo di 
coprire le responsabiliti delle 
autorita sportive argentine e 
abbastanza trasparente — n.d. 
r..). il « Clarln > accusa Beltoise 
di « Imprudenza o incoscienza ». 
«La Nacion» rimprovera al 
francese di non aver tentato in 
nessun momento di spirgere la 
sua macchina fuori plsta >. 

La stampa francese minimizza 
1'lncidente. ad eccezione de 
« L'Equipe » che. In una sua ri-
costruzione deH'incidente. ten-
ta di glustificare Beltoise soste-
nendo che il pilota ha pensato 
troppo tardi a spostare la sua 
macchina sulla destra e accusa 
invece gli organizzatori per 
aver perme*so al pilota france

se di commettere delle irrego-
laritd, irregolarita che essl evi-
dentemente ignoiavano tanto 6 
veto che, mezz'oia dopo l'inci-
dente, hanno consentito ail un 
altro concorrente di spingere la 
vettura flno ai box. 

A questa test si attacca anche 
Beltoise che cosl si difende: 
« Stavo spingendo la mia Matra 
su un lato delta plsta, nuundo 
e sopragglunta uu'altra vettura. 
Sono stato sflorato. K' pastata 
viciulssima. Non caplsco come 
sia pntttto .ic-L-atlrre I'iiicidfnte, 
non era mi pusto perli-uloso, 
c'pra un lungo rettillneo... a 
quanto pare un'altra auto vole-
\a superare quella di Giunti... 
Non so se non avevo II diritto 
dl spingere la mia vettura per 
certare dl spostarla. Credo di 
sapere che, mezz'ora pift tardi, 
un altro concorrente ha fatto 
altrettanto ed r stato insrrito 
in classifica. Sono uno sportlvo, 
penso a correre II p!u veloce 
pnssibile. II rcgolainento tocca 
ai direttori sportivl farlo osser-
vare ... » 

Beltoise ha piu tatdi cer-
cato di fate niatcia indietto, 

dicendo che si era reso conto 
del pericolo. poiche una curva | 
gli impediva dl vedere I'avvt- I 
cinarsi delle altre auto. Egli 
ha anche dichiarato di aver 
avvertito i commissar! di ga-
ra, aftlnche segnalassero il pe
ricolo con la bandiera gialla. 
« tna 6 chiaro che nessuno l'lia 
vista ». 

Una difesa debole, Impregna-
ta di quella stessa leggerez7a 
cite ha caratteiiz/ato il suo at-
teggiantento in pista. Ma Bel
toise mette il dito sulla piaga 
quando accenna alia classillca: 
il problema c 11. nel sistema 
cite impone di classtflcaisi a 
qualsiasi costo al prez/o di 
qualsiasi rischio. E Beltoise 
pensava solo a classiflcarsi. 
Tutto 11 resto per lul ventva 
dopo ... Gl interessl del sistema 
gli imponevano di osaie tutto 
pur di restare in corsa, di non 
far mancate il suo apporto alia 
Matra nella prima corsa del 
campionato marche. E in questo 
quadto di risclti, c'd ve>-amente 
da dotnandarsi se e giu.Uo gio
care con tanta audacia. tanta 
leggerezza con la sicurezza del

la vita dell'uomo per una gara 
di interessi economico - indu
strial! maschcrata dietro il ve-
lo delle esigenze del progresso 

Oggi si sono svolte le ultime 
fomtalita per il trasporto della 
salrna di Giunti a Roma, dove 
dovrebbe gtungere domani con 
un volo dell'Alitalia Intanto la 
Fenari ha fatto sapere che non 
partecipera al Gran Premio 
d'Argentina di formula uno in 
programma per il 24 gennaio, 
al quale aveva iscritto Ickx. 
Regazzoni e Andretti: non til 
conoscono uftlcialmente le ra-
gloni di tale ritiro, ma sem-
bia vadano collcgate alia man
canza di sicuiezza sul percorso 

Giunti viene trasportato in barella all'ambulanza 

II fratello di Giunti accusa Beltoise 

«$ stato un 
omicidio! 

La salma arriva oggi a Roma 
tlgnazio non e morto per "fa-

talita". per un incerto del me-
sliere. come lo scoppio di una 
gomma, una curva presa male. 
E' stato un vero e proprio omi
cidio... Beltoise sapeva benisst-
mo a quali rischi andavano in-
contro i corridori che lo seguiva-
vo, mentre lui stava spingendo 
la sua Matra verso i box... Ma 
Beltoise non la passera Uscia... >. 

Parole dure, dette con rabbia 
e doJore: Berardo Giunti. il fra-

BOLOGNA. 11. 
Dopo alcune partite contrad-

dittorie il Bologna forna ad 
esprlmersi a un apprezzabile li
vedo, ma perde male e, soprat-
tutfo, rimedia conseguenze piul-
tosto serie. 

Parliamo dl Franco Liguori II 
giorno dopo I'infortunio, quando 
la situazione e vista e giudica-
fa con maggior chiarezza c 
franquillita. II giocatore ci ha 
detfo di avere trascorso una nol
le praticamente insonne. I I do-
lore alia gamba e alia schiena 
e stato Intense. All'arto Infortu-
nafo e stata applicata nna doc-
d a di gesso, domani o dopodo-
mani, quando sara sparifo II 
gonflore, verra ingessafa. 

L'inlerrogativo che si pone 
ora e: quando potra riprendere 
a giocare? La domanda non pud 
avere una risposfa precisa. Si 
e parlato di un mese di... sosta 
obbligatoria, poi di una lenta 
ripresa dell'attivita. Se tutto va 
bene Liguori sara pronto fra 
circa tre mesi, sempre che non 
si renda necessario un succes
sive intervento chirurgico. In 
fal caso divenfa impossibile pre-
ventivare la sua totale ripresa. 
C'e da dire che II ragazzo e 
dotato di una forte personalita 
che gli consente dl reagire sul 
piano morale. E tutto cid gli 
sara d'aluto in quesfe settimane. 

Sull'episodio anche Fabbri og
gi ha voluto dire la sua: < Ml 
permetto — ha affermato II trai
ner — di dare un conslgllo a 
Benetti, che ha commesso una 
scorrettezza da codlce penale. 
Dafo che non e la prima volta, 
stia attento, un giorno gli pe-
trebbe caplfare qualcosa dl po
co timpatfeo. Si e tratfato dl 
un fallo grave « assurdo dato 
che I'azlone si sviluppava nel 
press! della met* campo. Intan
to Benetti chieda al suol medlcl 
cosa slgnifica per un giocatore 
la lacerazlona del legamento 
collateral* medial* di un ginoc-
chioa. 

••••• 
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tello maggiore del giovane corn-
dore. morto cosi tragicamente 
domenica pomenggio alia "1000" 
chilometn di Buenos Aires, m-
tende adesso denunciare il corn-
portamento del pilota francese. 
che e costata la vita al fratello. 

La famiglia Giunti ora sta 
aspettando di ricevere e vedere 
la ripresa filmata del tragico in-
cidente, che e stato ripreso dal
la televisione argentina. davanti 
alia tnbuna cent rale dell'auto-
dromo. dove la Ferrari 312-P di 
Ignazio Giunti si e schiantata 
contro la Matra 600 del francese. 
rimasta senza carburante. tSpin-
gere una macchina sulla pista. e 
contro tutte le regole — prose-
gue ancora Berardo Giunti — e 
questo inchioda il signor Beltoi
se alle sue responsabilitd. Ci il 
filmalo adesso che not vogliamo 
osservare accuratamente e poi 
vedremo il da fare*. 

La tremenda notizta della mor
te del campione romano — il 
c reuccio di Vallelunga >. cosi lo 
conoscevano a Roma gli sporti-
vi. gli aficionados delle corse 
automobilistiche. cosi dolorosa-
mente colmti da questa repenti-
na sciagura — e giunta alle 14 
e trenta del pomenggio di do
menica in casa Giunti. in via 
Banti 27. C stata la madre del 
comdore. la baronessa Gabriel-
la. a rispondere al telefono: 
tSono Lorenzo Ptlogallo. dest-
dero parlare con la madre di 
Ignazio..., sto chiamando da 
Buenos Aires >. ha detto una vo
ce. La signora ha capito subito: 
ha chiamato sua figlia Anna 
Mana che ha preso il ricevitore. 
Poi. la conferma «Ignazio i 
morto*. Piu tardi una chiamata 
da Modena: era il costruttore 
Ferrari che ha confermato a 
Berardo Giunti la morte del fra
tello. 

La salma di Giunti giungera 
entro oggi a Roma, a bordo di 
un aereo dell'Alitalia: ieri. a 
Buenos Aires, vi e stata una 
messa in suffragio del giovane 
corridore, disposta dall'amba-
sciata italiana. 

Alia cerimonia hanno parteci-
pato numerose autorita argenti
ne: le spoglie di Ignazio sono 
state vegliate tutta la notte da 
numerosi sportivi e colleghi. 
Dal canto suo la CSAI, riunitasi 
a Milano, ha sollcoitato la nomi-
na jmmediata di una oommis-
sione d'inchiesta della CSI della 
quale deve far parte un rappre-
sentante italiano, per appurare 
le cause deirincident*. 

Serie 
garanzie 
o niente 

corse 
La morte di Ignazio Gtunti 

sul circuito di Buenos Aires 
ripropone drammaticamente il 
problema della sicurezza nelle 
gare automobilistiche Troppo 
spesso questo sport, dt per se 
gia pericoloso, deve registra
re tragedie che potrebbero es 
sere facilmente evitate se ve 
nissero osservate le norme dt 
prudenza esistenti e, soprat-
tutto, se ne venissero istituite 
di nuove. 

Nel caso del povero Giunti 
sarebbe bastato che Beltoise 
avesse rispettato tl dwieto. in 
xngore da ben sei anni, d\ 
spingere a mono la sua « Ma 
trau lungo la pista Ma e evi 
dente che lo irresponsabile 
eomportamento del trnncesr 
doveva essere tmpedito dai 
rommissari di gara. che inve 
ce sono rimastt a guardare 
Quindi. insieme con Beltoise 
va chiamata in causa I'orga 
nizzazione, su cui ricade inol 
tre la gravissima responsabili 
ta di non aver disposto ade 
guati servizl di pronto inter 
vento antincendio. 

Pare accertato infatti che 
nonostante I'incidente si sia 
verificato net pressi delle tri 
bune, Giunti abbia dovuto ri-
manere una cinquantina di se 
condi nel rogo della sua a Fer
rari* prima che arrivassero t 
primi soccorritori E quando 
questi si sono messi all'opera 
non disponevano dt mezzi ade-
guati, per cui I'estrazione del 
pilota dai rottami della mac 
china e avvenuta con estremo 
ritardo. 

A questo proposito la TV. 
ieri sera, nel corso del noti-
ziario. ha intervistato il pi
lota Vaccarella. che fu com 
pagno di guida di Giunti. 
quando entrambi militavano 
nella scuderia Alfa Romeo 
Vaccarella ha detto che i! 
dispositivo antincendio, mon-
tato sulle auto da corsa, vie 
ne comandato dal pilota. me-
diante un pulsante all'interno 
della vettura. Sarebbe invece 
oltremodo opportuno che es-
so entrasse automattcamente 
in fv.nzione, al momento di 
un incidente. 

Non e qut il caso dt discti 
tere se i traumi riportati nel 
tremendo urto avessero gia 
praticamente ucciso lo sfortu 
nato pilota: il fatto della ten 
tezza e dell'insufficienza det 
soccor3i resta in tutta la sua 
gravita e dovrebbe indurre. 
una volta per tutte, t reggito 
ri dello sport automobilisticn 
mondiale ad accertarsi piu se 
riamente delle possibilita e ca-
pacita degli organizzatori dt 
attuare le necessarie norme 
di sicurezza. prima di affida 
re loro una gara. sia essa piu 
o meno importante. 

Oltre al mancato intervento 
contro Vassurda manovra dt 
Beltoise, i commissari di gara 
sembrano anche responsabilt 
della mancata segnalazione 
del pericolo, che avrebbe po-
tuto mettere Giunti in condi 
zioni di prendere le sue pre 
cauzioni. Ma qui bisogna ag
giungere che i metodi di se
gnalazione, anche se messi 
in atto scrupolosamente. risul-
tano ormai inadeguati ai 
tempi. 

E' ora che sui circuiti auto-
mobilisti si istituiscano siste-
mi di segnalazione elettronica. 
in grado di entrare in funzio-
ne con la tempestivita neces
sario in ogni punto del cir
cuito. Cosi com'i indispensa 
bile studiare e mettere in pro-
tica tutti gli altri po%sibili ac 
corgimenti se si vuole che an
che I'opinione pubblica non n-
manga sgomenta di fronte alle 
ricorrenti tragedie dello sport 
automobilistico. tragedie che. 
ripetiamo. potrebbero essere 
nella maggior parte evitate e 
che fanno apparire questo 
sport motto piii pericoloso di 
quanto e in realta. 

La morte di Giunti, il mi-
gliore pilota italiano del mo
mento. ha suscitato grandissi-
ma impressione nel mondo de
gli appassionati d'automobili-
smo e anche tra coloro che 
appena conoscevano il suo na
me. E I'assurditd della trage-
dia ha provocato anche un'on-
data di rabbia contro le cause 
che hanno ucciso il simpati-
co ragazzo romano. Si recla-
ma la squalifica a vita del 
francese Beltoise (oltre che la 
sua incriminazione sotto il 
profilo penale) e, crediamo sia 
una rlchiesta giusta. perche se 
non varrh a modificare una 
virgola di quanto ormai e 
successo, potra servire a ri-
chiamare i piloti a un mag
gior senso di responsabilita 
Le corse automobilistiche, in-
sistiamo, comportano gia la 
loro parte di rischio e non e 
ammissibile che vi si aggiim-
gano imperdonabili legge-
rezze. 

Giuseppe Cervetto 
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la rtvofcizione cuturale a Sciantiai 
Come si e svolta la lotfa politica tra le due linee - L'opposizione che si manifestava nell'epoca di trasformazione 
dello proprieta - I seguaci di Liu Sciao Ci - Quando avvenne la prima spaccatura nel comitato di partito - Discus-
sioni anche nel campo dell'arte - Le mura della citta si eoprono di « dazibao » nel maggio '66 - II movimento degli 

student! - Nasce il comitato rivoluzionario - « Dieci milioni di filosofi» 

* Dal nostro inviato 
DI RITORNO 

DALLA CINA, gennaio 
« Sciangai ha died milioni 

di abitanti: la rlvoluzione cul-
turale ne ha fatto dieci milio
ni di filosofi ». Con queste pa
role si e chlusa la lunga e 
abbastanza dettagllata esposl-
zione che un compagno del 
comitato rivoluzionario della 
citta ha acconsentlto a farcl 11 
pomerigglo deH'ultlmo glorno 
della nostra permanenza a 
Sciangai. Credo convenga che, 
nel riferlme, io segua fedel-
mente la traccla degll appuntl 
presi mentre egll parlava. C16 
non soltanto a causa della de-
licatezza e complesslta dell'ar-
gomento, ma anche perche ho 
ragione di ritenere che si trat-
ti di una delle prime rlcostru-
zioni ufficiali della rlvoluzione 
culturale a Sciangai fatta da-
vantl a comunisti europei. 

II compagno che cl parla 
comincia da molto lontano. 
E si vedra che non ha avuto 
torto. Sciangai — dice — ha 
sublto negll ultiml cento *\nnl 
l'occupazione di varl imperla-
llsmi. Ma essa e stata anche 
la citta in cui si e tenuto 11 
primo congresso del Partito 
comunista clnese. NeH'ultimo 

mezzo secolo la lotta e stata 
molto acuta. Da una parte 
una borghesia resa abile dal 
suol legaml con i dlfferentl 
imperialism!, dall'altra una 
classe operaia agguerrita per
che costretta a lottare contro 
una borghesia esperta. La cit
ta e stata liberata nel maggio 
del 1949 e fu da Sciangai che 
Clang Kai Seek lasclb 11 conti-
nente per rifugiarsl a For
mosa. 

Ma la lotta tra 11 proleta
riate e la borghesia e contl-
nuata anche nelle nuove con-
dizioni. Naturalmente si e 
trattato di una lotta diversa 
da quella del passato e anche 
pid difficile. Mentre prima II 
nemico aglva alio scoperto, 
dopo la liberazione agiva in 
segreto e anche all'interno 
dello stesso partito comunista. 
Tuttavia si pub dire che tra 
11 1949 e il 1965 la linea doml-
nante a Sciangai e stata quel
la di Mao. Cib grazle nl fatto 
che prlmo segretario del par
tito nella citta era un compa
gno assolutamente fedele a 
questa llnea e membro del-
l'ufriclo politico del Partito co
munista clnese. Ma cib non ha 
impedito al nemico dl esercl-
tare azlonl dl dlsturbo ed ef-
fettuare tentativi dl ostacola-
re la linea del presidente Mao. 

Attacco a 
un'opera di teatro 

Una lotta tra due llnee, cor-
rispondente ad una lotta tra 
due classi, vi e dunque sem-
pre stata. C'e stata ad esem-
pio una reslstenza alia collet-
tivizzazione delle campagne 
alia periferia di Sciangai, con 
l'argomento secondo cul elb 
sarebbe stato poco reddltlzlo e 
anzi dannoso economlcamente. 
Alio stesso modo, neU'epooa dl 
trasformazione della proprieta 
vi e stata una certa opposl-
zione. Ma quando queste que
stion! sono state affrontate 
con forza dal presidente Mao, 
I sostenitori dell'altra linea dl-
chiaravano dl accettare riple-
gando tuttavia su altre trlncee 
di reslstenza. Dichlaravano dl 
accettare, ad esempio, respro-
prlazione delle fabbriche, ma 
facevano In modo che l'ex-
propnetario, rimasto dlretto-
re, potesse Imporre regole dl 
comportamento agll operal 
che si rlsolvevano In realta 
nel perpetuare 11 suo potere. 

Perche potevano fare que-
sto? Perche — dice 11 compa
gno lavoratore del comitato 
rivoluzionario — godevano del-
l'appoggio dairalto: godevano 
dell'appogglo dl Liu Sclao Cl. 
Naturalmente cib non accade-
va In tutte le fabbriche ma 
solo In alcune. Anallzzando 
tuttavia la situazione dl una dl 
queste fabbriche. si poteva 
comprendere bene una linea 
di tendenza. Fu quel che fe-
ce Mao and3ndo nel 1954 In 
una di queste fabbriche e dl-
cendo chiaramente che 11 si-
sterna delle regole Imposte dal 
direttore ex-proprletarlo anda-
va abollto. E lo fu. Ma tra 
II '60 e 11 '62, negli annl cloe 
piu difficill attraversatl dalla 
Cina dopo la liberazione, 1 se
guaci dl Liu Sclao Ci fecero 
In modo dl rlpristlnarlo. 

Tutto questo non e awenu-
to senza una lotta. Gil operal 
reagivano e spesso con succes-
ao. Ma non sempre. In parti-
colare negll anni difficill 1 se
guaci di Liu, present! anche 
all'interno della segreterla del 
partito dl Sciangai, hanno por-
tato avantl nell'industria la 
politica degll incentlvl mate-
riall. neiragrlcoltura quella 
delle plccole coltlvazioni Indi
vidual! con posslbilita dl ven 
dita dlretta sul meroato. e 
nel campo dell'arte quella del-
l'abbandono del contenuto ri
voluzionario. La classe ope
raia dl Sciangai ha sempre 
reaglto con vlgore, in partlco-
lare dopo la decima seaalone 

Iilenaria del Comitato centra-
e usclta daU'ottavo Con

gresso. 
Nel corse dl questa sesslo-

ne. tenuta nel 1963. Mao aveva 
attirato 1'attenzlone del parti
to sulla necessita di non dl-
memicare la lotta dl classe. 
Sublto dopo. sotto la guida di 
Mao. venne tnizlato 11 lavcro 
di trasformazione dell'Opera 

dl Pechlno, attaccandone 1 
vecchi contenuti. Plu tardl si 
tennero rlunlonl nell'eserclto 
popolare sullo stesso argomen-
to e si pubbllcarono 1 verball 
di queste rlunioni. Cib alio 
scopo dl cominclare a prepa-
rare l'oplnione pubblica alia 
necesslta dl una rlvoluzione 
culturale. 

II primo episodio aperto dl 
spaccatura all'interno del Co
mitato dl partito dl Sciangai 
awenne all'lnlzlo del 1965 a 
proposito dl un artlcolo dl at
tacco a un'opera teatrale In 
cul, sebbene assal velatamen-
te, si tentava di screditare 
Mao. Alcunl erano favorevoll 
alia pubblicazione, altrl decl-
samente contrari. La discus-
slone fu cosl aspra che si do-
vette Invlare 11 testo" dell'artl-
colo al presidente Mao. Questl 
ne dispose la pubblicazione. E 
fu un altro segnale della im-
minenza dell'attacco alle test 
dl Liu e del suol seguaci. Nel 
frattempo, 11 prlmo segretario 
del partito di Sciangai morl-
va e la sua successlone venl-
va affidata a un seguace dl 
Liu Sciao Cl. Cosl a Sciangai 
Liu poteva contare sul primo 
segretario del partito e sul 
sindaco della citta, anch'egll 
membro della segreteria del 
partito. 

Ma la pubblicazione dell'ar-
tlcolo, scrltto da un membro 
del comitato di partito di 
Sciangai, e la preparazlone ef* 
fettuata nel campo dell'arte 
plu popolare In Cina, l'opera 
e il balletto, avevano forte-
mente contribuito a preparare 
l'oplnione. Come a Pechino, 
furono gll studentl ad awer-
tlre per priml la necessita dl 
scendere in campo dopo la cir-
colare del 16 maggio del 
1966, che rendeva esplicita la 
lotta tra due llnee all'interno 
dello stesso gruppo incaricato 
della rlvoluzione culturale. Le 
mura dl Sciangai comlnciaro-
no a coprlrsl dl dazibao In 
cul alcunl dlrlgenti local! del 
partito e dell'amministrazlone 
venivano attacoatl. Tra 11 
maggio e I priml dl glugno, 
II movimento degll student! e 
delle giiardle rosse assunse 
una grande ampiezza. Dopo 
di che. I seguaci di Liu Sclao 
Ci passarono a! contrattacco 
cercando di mobilttare gl! ope
ra! contro gll student! che ve
nivano definitl reazlonari o 
anarchic!. Essi potevano fa
re cib — afferma il compa
gno del comitato rivoluziona
rio — perche erano In grado 
di sf rut tare 11 capitale politi
co lasciato a Sciangai dall'ex-
primo segretario del partito 
deceduto a febbralo. Essi si 
attribuirono addirittura 11 me-
rlto della pubblicazione dello 
artioolo In cui si attaccava 
l'opera di denlgrazlone dl 
Mao. 

Bloccati i mezzi 
di trasporto pubblico 

Ma — continua 11 compagno 
— le masse cominciavanO a 
chiedersi: se costoro sono ri
voluzlonari. parche cercano di 
reprimere 11 movimttito di 
massa degli student!? Perche 
cercano di ostaoolare 10 svl-
luppo della rlvoluzione cultu-
n i e promossa dal presidente 
Mao? E tuttavia II movimento 
degh studentl si affievoll flno 
• quando. neiragosto, studen-
ti di Pechino vennero a scian
gai a dare man forte al loro 
compagni basandos! Sulla dl-
chlarazione In sedicl punt! del 
Comitato cent rale. Quella dl-
chtarazione segno la sconfitta 
di Liu Sciao Ci ma non del 
dirigentl local! che eontinua-
vano a richlamarsl a Mao per 
ingannare le masse, e Nessuna 
classe lascla mat volontarla-
mente la scena dells storiaa 
— comments 11 nostro tnter-
locutore - « • cosl 1 aeguacs 
di Liu a Sciangai raddoppta-
rono la loro ablllta • la loro 

Crfidias. ESSI ssrentolava-
aempre plu la bandiera ros-

aa per combattere la bandie
ra rossa ». 

Ma I'inganno non durb a 
lungo Hegel — rlcorda II com
pagno che cl pat-la — dice che 
spesso coloro che grldano di 
piu vendono la mere* peggio-
re Nell'ottobre II movimento 
si estese alle fabbriche. Furo
no gli opera! delle fabbriche 
tessili h 17 e n. 30 ad assu
me re llnieiatlva della creatio
ns dl tin squattier generate 
del ribeili operal rivoluziona-
r!a. Praticamente un mlllone 
• 200 mlla operal dl Sciangai 
entrarono In lotta. Ma non era-
no unit!. All'interno dello stes
so quart ier generate non tutti 
erano tn grado di comprende
re chl fosse il nemico da 
combattere. giacohe tuttl 1 

Jruppl al richlamavano a 
lao. Ma — comment* 11 com

pagno — nella pratlca della 
lotta le masse comlnciavano 
ad ester* In trado dl separa
te la forma dal contenuto. 

Tra la tint dl norernbrt • 
I'lnlzlo dl dlcembre — dopo 

che due compagni del comita
to dl partito di Sciangai, mem-
brl del gruppo della rlvoluzio
ne culturale, erano tornatl a 
due riprese qui da Pechino, 
invlati direttamente dal presi
dente Mao — la citta conobbe 
l'atmosfera straordlnaria. Mi
lioni dl persone erano per le 
strade a dlscutere flno a notte 
alta. Spesso I mezzi dl tra
sporto pubblicl erano bloccati 
e 11 numero del dazibao asso
lutamente increrilblle. Le opl-
nioni erano estremamente dlf-
ferenziate, e spesso la llnea 
di dpmarcazlone passava al
l'interno delle famiglle, tra 
padrl e flgll, tra mogli e ma-
riti. Fu — dice il compagno 
— la piii grande esplosione dl 
democrazia che si sia mal co-
nosciuta. Con alia mano le 
opere filosofiche dl Mao, gll 
scrittl di Marx, di Lenin, dl 
Stalin, tutti discutevano sulla 
linea da segulre. 

Perche — egll conclude su 
questo punto — cib e stato 
possibile? Per due raglonl 
principal!: perche la rlvoluzlo-
ne culturale e stata dlretta da 
Mao svlluppandosl dall'alto 
verso II basso e dal basso ver
so 1'alto, e perche l'eserclto 
popolare. fondato da Mao e 
comandato da Lin Plao, e 
sempre stato dalla parte del 
rivoluzlonari. Senza queste 
due condlzlonl, la rlvoluzione 
culturale avrebbe assunto for
me assal diverse. E agglunge 
che Liu e 1 suol seguaci avreb-
bero voluto poter mobllltare 
l'esercito contro 1 rivoluzlona
ri. Ma cib non era possibi
le perche In Cina c'e la ditta-
tura del proletariate e la rl
voluzione culturale e stata la 
contlnuazlone della rlvoluzio
ne sotto, appunto, la dlttatura 
del proletarlato. 

L'estremo tentatlvo del se
guaci di Liu si veriflcb alio 
lnizlo di gennaio, quando essi 
svllupparono una politica dl 
aumenti salarlall tndiscriml-
nati a riuscirono a indurre 
una parte degll operal a bloc-
care per qualche giorno l'ero-
gazione della luce, dell'acqua 
e a immoblllzzare la rete del 
trasportl. La reazione del ri
voluzlonari fu Immedlata e de-
cislva. Essi occuparono 11 quo-
tldiano locale e pubbllcarono 
un appello urgente a tutto 11 
popolo di Sciangai In cul si 
sviluppava 11 tema di fare la 
rlvoluzione e promuovere la 
produzione. La conseguenza dl 
questo appello fu l'occupazio
ne da parte del rivoluzlonari 
dl tutti i settori chiave della 
citta e la ripresa generale del 
Iavoro. 

L'll gennaio 11 Comitato 
centrale del partito, 11 Consi-
glio del minlstri, 11 comitato 
militare del Comitato centra
le e 11 gruppo Incaricato della 
rlvoluzione culturale Invlarono 
un messagglo approvando l'o-
perato del rlbelll rivoluzlonari 
di Sciangai. E questa fu la 
concluslone dl quella che I cl-
nesi chlamano la « rlvoluzione 
dl gennaio ». Subito dopo, nel 
febbralo, venlva fondato II co
mitato rivoluzionario della cit
ta in base alia tripllce unlo-
ne. Cib awenne dopo una lun
ga discussione su come chla-
mare II nuovo organo dl po
tere. Quando, In una citta del 
nord-est della Cina. esso fu 
chiamato comitato rivoluzio
nario, II presidente Mao dlsse: 
• II comitato rivoluzionario e 
buono ». Cos] tutti I nuovt or
ganism! dl questo genera fu
rono chlsmati, in tutta la Ci
na. comltati rivoluzlonari. Per 
quanto riguarda Sciangai. co-
mincib subito dopo una gran
de ondata di costruzione di al-
leanze rivoluzlonarie alia ba
se, da cui scaturirono 1 coml
tati rivoluzlonari In tutte le 
cellule della socleta. 

Qui flnlsce il racconto che 
cl e stato fatto. Ho cercato 
di riprodurlo il piii fedelmen-
te possibile perche, ripeto. si 
tratta di una delle prime ri 
costruzionl ufficiali della rlvo
luzione culturale a Sciangai e 
come tale ha un suo Interes-
se politico e storlco Non ml 
resta che riferlre la concluslo
ne del compagno che cl 
ha parlato. II bilancio dl que
st! quattro annl trascorsl dal-
1'inlzto della rlvoluzione cul
turale e estremamente positi
v e Le masse, e soprattutto le 
nuove generazlonl, hanno com-
piuto un'esperiensa dl lotta • 
dl democrazia sense prece
dent I. Esse hanno grandemen-
te elevato la loro cosclenza 
politica — per questo si dice 
che I dieci milioni dl abitanti 
di Sciangai sono dlventati die
ci milioni di filosofi — e for-
temente increments to la pro
duzione. rsffortsndo cosl la 
dittatura del proletarlato. Le 
concezlohl indfvtduilistlrhe. le 
tendehze al benessere perso-
nale, la cOrsa agll Incentlvl 
materisll SOrto Statt battute. 
IJI lotta tra le due classi, le 
due strade. le due llnee con-
tinuefa a lungO nella 4or.!eta 
cinese Ma la rivolurlone Cul
turale — ecco le parole con
clusive — ha gettato It basl 
della vlttoria dells dlttatura 
del proletarlato anche nel tu
tu ro. tn quanto al Partito OO-
mimlsta cinese esso esc* da 
questa grande prora, e dal 
movimento dl edttlossiont e 
consolldamento cht no oontt-
gut, pid aaldo • pHi legato 
alle 

Calamari def inisce 
criminose le lotte 

delFautunno caldo 
Duri attacchi del PG di Firenze alia Corie Costiluzionale, ai magi-
strati democratici e alia stampa - Accenli analoghi a Milano nel dl-
scorso del dott. Riccomagno - Delitti in aumenlo a Roma e nel Lazio 
L'anno giudiziario P stato inau 

Riirato iari in diverse sedi, fra 
le quali quelle di ROMA. MI
LANO. FIRENZE. TRENTO e 
UARI. 

* • • 
FIRENZE. 11 

II procuratore generale Mario 
Calamari, a Palazzo Bontalenti 
(circondato da decine di carabi 
nicri e poli?iotti). ha svolto una 
serie di gravi e t>osanti consi
deration! che ahliracciano la 
sfera politica e sociale e la 
sfera giuridica, non risparmian 
do neppure la Corte Costituzio 
nale che, a suo avviso. sta de 
molendo il Cod ice penale «p 
molte delle sue norme e piecisa 
mente quelle che gli davano una 
sua peculinre impronta »: cioc. 
il codice fascista. Calamari ha 
iniziato la sua prolusione affer-
mando che « nell'anno ora tra 
scorso e stata condotta nella 

stampa e negli altri mezzi d'in-
formazione pubblica una violen-
ta campagna contro la cosiddet-
ta repressione che sarebbe sta
ta esercitata dal potere giudi
ziario. Polrei sharaz7armi di 
ciuesta critica. hmitandomi ari-
spondere che intensa e stata non 
la repressione. ma la crimina-
lita, senza la quale non e con-
cepibile. in un paese libero come 
il nostro. la repressione con la 
conseguenza che se nei conflitti 
sociali o sindncali sono stati 
rommessi tanti. troppi. rcati era 
ovvio che il numero dei proce 
dimenti penah instauiMti fosse n 
levante > II PG si c anche sea-
pliato contro quei magistrati che 
si battono contro una giustizia 
che colpisce duramente i lavo 
ratori e per la realizzazione del 
principi costituzionali. afferman 
do che * non si pu6 essere nel 
contempo giudici e rivoluziona 

I compagni Alberto Jacoviello e Maria Antonletta Macclocchl a colloqulo con II comitato di 
quartlere in una zona operaia di Sciangai 

II 15 e 16 a Empoli 

Convegno nazionale 
delle coop, di produzione 

Nei giorni !5 e 16 gennaio avra luogo ad Empoli il 1° Convegno 
nazionale delle cooperative di produzione industrial promosso dal-
I'Associazione Nazionale delle Cooperative di produzione e Iavoro 
aderente alia Lega Nazionale delle Cooperative. 

II Convegno affrontera i problem! dell'autogestione operaia di 
questo settore cooperativo in relazione all'attuale situazione dell'in-
dustria. proponendo considerazioni e richieste alle Partecip^.zioni 
Statali. alle Regioni. oltre a esprimere con un nuovo progetto di 
lepge proooste riguardanti il credito. 

La politica di gruppo che prendera avvio dal Convegno affron
tera anche la problematica aziendate. per la quale sono previsti 
nuovi strumenti di servizio per gli acquisti collettivi. la promozione 
commerciale. le vendite nel mercato estero. 

La relazione introduttiva sara svolta da Enzo Bentini. vice pre
sidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione 
e Iavoro e le conclusioni dal Presidente dell'Associazione Eligio 
Lucchi. 

Atmosfera di riflessione dopo la tensione delle settimane scorse 

DIBATTITO IN POLONIA PER PREPARARE 
UNA NUOVA PIATTAFORMA DEL PARTITO 
« Politika»:« La societa polacca fa dipendere oggi il suo credito di fiducia dalla realizzazione dei nuovi propositi disposti dal 
partito »- Critiche all'attivita burocratizzata dei sindacati - Probabile riunione del Comitato centrale del POUP entro questo mese 

Si delineano gli schieramenti 

per il «dopo Franco» 

Spagna: attacco 
dei militari 
all'Opus Dei 

Alberto Jacevteilo 

MADRID. 11 
Gli sebjeramenti nella batteglia per il <dopo Franco» si 

stanno delineando sempre meglio, con l'esercito e il c Movi
mento», impegnati a scalzare le postzioni di predominio che 
YOpus Dei ha tenuto nel governo spagndo negli ultlmi due 
anni. Che a questo si dovesse giungere era chiaro fin dai giorni 
del processo di Burgos, quando alia posiHone « europeistica » 
dei ministri dell'Opiu Dei si eraoontrapposta quella intransi 
gente del < Movimento » e — nelle ultime settimane — di una 
parte deU'esercito; ma probabilmente non si pensava che l'at-
tacco fosse cosl esplicito e cost immediato. 

Lo ha lanciato ieri il generale Rodrigo Cihientcs. c capitano 
generale » della regione militare di Granada, il quale, parlando 
ad una riunione di ufficiali e sottufficiali. ha attaccato i ministri 
dell'Opus Dei — c I'organizzazione in generale — definendo 
gli uni c 1'altra una «massooeria bianca che. servendosi di 
nobili paraventi, cerca di seminare la tisania in seno alle 
sane colletlivita nazionali*. 

A parte la retorica delle «sane colletUvita nazionati* — 
che sono poi quelle che accettano U bene e U male dispensato 
da chi risiede al Pardo — « interessante riltvare che i c nobili 
paraventi» dietro cui si nasconderebbe YOput Dei sono quelli 
della fede cattolica. 

In effetti. tra i gruppi che aspfarand alia succesaione di 
Franco destano molte preoccupazioni gli atteggiamenti assunti 
da una parte del clera spagnolo. E' chiaro che la fede cattolioa 
deirOpits Dei — responsabile come la * falange > e l'esercito 
del modo di geslione di potere — non ha niente a che vedere 
con la fede del parroci che si schlerano assieme alle forze di 
opposizione; ma e altrettanto chiaro Che tutti sentono una certa 
preoccupaiione nel doversi battere contemporaneafnente Contro 
questi due volti del cattoUcesimo spagnolo. importante l'uno 
per il suo peso economico. Taltra per i legami di massa che 
conserve. 

Cost, unitamente alt'altacco aU'Opus Dei, II generale Cifuen-
tes ha rivolto un invito alia < chiesd dissident e » perche riveda 
le sue posizioni. Gli ha risposlo il vtsriovo di Oviedo. affermando 
che solo la gcrarchia e, in ultima istanza, il pontefice possono 
giudicare Tatteggiamento dei SacetthXi. non I detentoh del 
potere civile. 

Nel quadra della « rivincita » delle forae di destra dopo 1 
falti del dicembre si inserisce un altro episodio; la polizia di 
Barcellona ha convocato il pittore Jon Mird — che aveva 
preto parte alToocupaaione del monlistero di Monserrat - e 
dopo un Interrogatorio di tre ore gli ha rittrato fl patsapocto 
e gli ha ordiaato di oon abbandonart per nessoo motlvo la 
d\U di Palme di Majorca, nelle Baleari, dove risiede. Anche 
ad altre pereonalfta che lvetaao pftae parte alia atesa* ma-
nifestaxione e atato ridrato B'paasasorto. 

Dal nostro inviato 
VARSAV1A. 11. 

< La Polonia — ci dice un col-
lega polacco — sembra in que
sti giorni una grande Hyde 
Park: vedi come la gente di-
scute. il partito dibatte e la 
stampa informa. come si valu
ta no opinion], si confronts no 
pareri >. C'e. secondo questo 
collegia, un'atmosfera di sollievo 
dopo la tragica tensione delle 
settimane scorse. e alio stesso 
tempo di attesa. Sollievo per i 
cambiamenti al vertice decisi 
dal recente settimo < plenum >. 
attesa dinanzj alle soluziom po-
liticbe ed economicbe che la 
nuova direzione sta discutendo 

ect superare la crisi e rista-
ilire quel rapporto di fiducia 

tra partito. governo e masse. 
sulla cui necessita ha insistito 
in quest! giorni piu volte il 
nuovo segretario del POUP Ed
ward Gierek 

In effetti, ascoltando e regi-
strando cid che dice la gente. 
quel che si discute nelle fab 
briche. negli uffici. praticamen-
te in ogni colleltivo di Iavoro. 
si ha I'impressione di trovarsl 
di fronte ad una opimone pub 
blica estremamente sensibile ad 
ogni parol*, ad ogm di scorso. 
ad una popolazione che osserva 
ogni movimento degli uomim pa 
litici. legge avidamente la stam 
pa. attende veramente qualche 
cosa di nuovo Gia questo. di 
per se. a sembra un fatto nuo
vo. se e vera che. come seme 
nel suo ultimo numero il setti-
manale del POUP < Pohuka ». 
«dalJ'imposlibilita di abbattere 
le barriere e dalla cottapevo-
lezza delle conseguenze sociali 
e matenali derivanti dall'inca-
pacita di stare al passo con 1 
paesi che si iviluppano piu 
rapidamente. era sorto in seno 
alia societa polacca un senti 
mento di frustration*, di sfi 
ducia nella reaita delle parole 
d'ordine che venivano props 
gandale ». 

Si pud condivldere quindl 
I'dpinione del giomale secondo 
cui <Ia Societa polacca. salu 
Undo con *oddi«»fazjone I cam
biamenti Intervenuti. fa dipen 
dere oggi il suo credito di fldii 
da dalla fealitlarione dei nuovi 
propositi dispoMi dal partito > 
Primo di essi. una plena e chia 
ra ri$oo4ta alia domanda t per 
che e come si e giunti alii 
tragedia > 

Gierek nel *uo pnmo di scorso 
dopo la eietwne a pnmo segre 
tano del • POUP ha detto che 
csara una hspmta difficile e 
autocrUica ma chitra e vera ». 
Ha detto che d ora in pel dovra 
essere rieonosciuto u ferreo 
prtnclpk) di < una large consulta-
xiOM con la classe operaia e la 
'•intellllhrtltlf > e « Q rispetto 
del prtedpto della <»UefUMU 
e deDa deoocratta aUMnterao 
del parttto mU'attlTita degll or

ganism! che esercltano il po
tere >. c La linea politica che 
deve guidare il paese — ha 
detto ancora — deve sempre 
essere confrontata con la realta 
e ogni atto deve essere con 
frontato con gli interessi del 
lavoratori. 

L'interesse dell'opinione pub 
blica e soprattutto dei lavora 
tori si concentra quindi attorno 
alle decine di riunioni in corso 
da qualche giorno in tutte le 
orgamzzazioni regionali del par
tito. dove i membri dell'Ufficio 
politico e della segreteria assi-
stono e partecipano ad un di-
battlto che dovTebbe permet-
tere appunto di offnre indica-
zioni precise per rendere ope 
ranti e stabili le enunciaztom 
del segretario del partito. Que
ste riumoni, comunque. ci pare 
offrano flnora soltanto elementi 
frammentari per l'elaborazione 
di quella risposta tchiara e 
vera > che la nuova direzione 
si e ripromessa di dare al pae
se e dalla quale si fa dipen
dere lo sviluppo di una nuova 
situazione 

Per la prima volta dopo molti 
anni viene criticata anche l'atti-
vita dei sindacati. la loro c buro-
cratizzazione > e il fatto che que
sti < hanno trascurato le loro 
funztoni statutarie di rappresen 
tanti dei giunti e fondati interes 
si e rivendicazionl delle mae-
stranze e dei singoli lavoratori ». 

Negli ambienti del partito si 
fa osservare che queste riumoni 
non sono che una prima fase di 
un'ampia consultazione e di un 
vasto dialogo che deve con-
durre alia preparazione di una 
riunione del Comitato centrale. 
che si pensa possa avere luogo 
entro il mese. nel corso dells 
quale i problemi politici ed eco
nomic! dovrebbero estere postt 
in modo tale da covtituire pratt-
camente una nuova piattaforma 
programmatica del partito Di 
qui. si dice ancora. la preva 
lenza rispetto alle proposte con
crete e precise di una serie di 
interrogativi, posh alia nuova 
direzione da un apparato di par
tito che troppo spesso era stato 
chiamato esclusivamente ad ese-
guire e far eseguire declsloni 
prese dairalto e nemmeno sem 
pre dall'inlero nfficio politico. 
Questo orgamsmo. del resto — 
%\ cottolinea per fare un esempio 

5ignificativo della sclerotizza/io 
ne del potere - si era numto 
solo quattro volte nel '& e sette 
volte nel '69 E I'ullima decisiOHe 
dell'aumento dei prezti che ha 
portato all'esplostone della prote-
sta e ai tragici fatti delle cit
ta balUche. era stata press 
all'insaputa del CC il Quale era 
stato chiamato esclusivamente a 
« raUflcare ». 

Nel campo economico, almeno 
per quantorlguarda lemjsure 
pro lfflBtdlate( la mora dl* 
rettone sembra DOB voler parte 

re tempo, pur manovrando en
tro i ristretti limiti di una si
tuazione che non offre molti 
margini. D blocco dei prezzi al 
Iivello attuale e la promessa che 
essi non aumenteranno nei pros-
simi due anni e stata accompa-
gnata dallo •.tanziamento di cir

ca sette miliardi di zloly. che 
sono stati distnbuiti. a seguito 
di una consultazione con le mae-
stranze e gli orgamsmi dmgenti 
di oltre un centmaio di grosse 
fabbnehe. ai lavoratori che usu-
fruiscono di bassi salari. che 
hanno difficill situaziom fami-
liari. ai pensionati. Questo mo
do di agire ha dato in effetti al
ia popolazione una prima prova 
concreta di un nuovo stile che la 
opinione pubblica in generale 
mostra di apprezzare. 

Ma cid che sembra maggior-
mente interessare » lavoratori e 
la popolazione sono i propositi 
che dovrebbero tendere a cor-
reggere nel periodo piu breve 
possibile la situazione e soprat
tutto apnre una prospettiva di
versa per il prossimo quinquen-
nio. Ha fatto molta tmpressione 
ad esempio. la crul» tmmagtne 
con cui il presidente della com-
mtssione di piamficazione. Mai-
ewski. al congresso della societa 
degli economist! tenutosi la set-
timana scorsa ha definito il re
cente passato che st vorrebbe 
vedere eliminato per sempre: 
nel tentatlvo di sviluppare a 
marce forzate I'economia. ha 
detto Maiewski. si era dimenti-
cato lo scopo essenziale: I'uo-
mo Nel diluvio di cifre e di sta 
tistiche si era perso di vista lo 
elemento piu importante: come. 
quando e in che misura il Iivel
lo di vita deve aumentare. St 
era dosata male per anni la pro-
porzione tra i mezzi che dove-
vano garantire uno sviluppo si-
stematico dell'economia e i mez* 
zi che dovevano assicurare il mi-
glioramento delle condition! di 
vita. Se cid e av\enuto. dice 
ancora Maiewskn e perche il 
partito non ha funzionato se-
COfidd principi democratici. 

La nuova direzione del partito 
ha posto sul tappeto anche que
sto problems, affermando che 
sia la questione dells formaiione 
del reddito nazionale che la sua 
divisione non possono essere ri-
solti in maniera burocratica. 
Questi problemi. si dice, esi-
gono una discussione creativa 
con I rappresentanti di tuttl gii 
Urati della popolazione lavors 
trice. E si torna. come si vede. 
sempre al problems di rondo 
che appare alia popolazione po
lacca strettamente legato a quel
la risposta c chiara e vera >. 
che Gierek ha promesso al par
tito all'lndomanl della sua ale 
-done e che determine quella at
mosfera di atteaa di cui ai par-
lava alTlnisJo. 

ri: e chi nutrisse eventualmente 
velleita di questa seconda spe
cie. avrebbe il dovere morale. 
se persona di buona fede. di 
deporre la toga: servirsi di que
sta per contrabbandare gli stru
menti destinati a senrdinare lo 
Stato costituirebbe sacrilegio ». 

« Nella relazione dell'anno pas
sato — ha detto ancora il PG — 
sligmntiz/ai con parole severe 
il dilngarc della vinlenza e delle 
violaziom dei diritti elementari 
della personilita umana. come 
quelli del diritto alio studio e 
al Iavoro sistematicamente con-
culcati nel corso delle agitazioni 
che hanno accompagnato i con
flitti social! e disorRanizzato lo 
ambiente della scuola. L'espe-
rienza di un altro anno non ha 
per nulla moriificato le mie opi-
nioni. che nconfermo in toto *. 

Calamari ha quindi affermato 
che ci sono in corso ventidue 
proccdimenti ppnali contro ope
ra! e sindacalisti che hanno par-
tecipato alle lotte e alle occu-
pazioni delle fabbriche Sempre 
in materia di agitazioni sindi-
cali. Calamari ha hffermato che 
lo sciopero dei vigili urban! 
« non pud essere legUtimo >. in 
quanto essi esercitano funzioni 
di polizia giudiziaria e. per tale 
motive ha proposto ricorso per 
Cassazione contro una sentenza 
istruttoria che aveva prosciolto 
alcuni vigili 

• • • 
MILANO. 11 

Una serie di affermazioni in 
credihilmente retrive. alcuni sin 
tomatici silenzi e un desolato. 
ma ancora molto attenuato. pa 
norama della hanrarotta della 
guiMizia milanese: questo. in 
sintesi. il contenuto del discorso 

d'inaugurazione dell'annn eiudi 
zlazio. pronunciato stamane dal 
Procuratore (lenerale. dottor Do 
menuo Riccomagno 

Ecco come 1'al'o magistrate 
vede il grnndioso movimento dei 
lavoratori nel '69 '70: « ... Du

rante il cosiridetto autunno d l 
do. non sono mancati (si noti il 
delicalo eufemismo N.d.R ) de-
nunce e rapporti relativi ad oc-
cupaziom di aziende e di pub 
blici e privati edifici. ai con 
nessi danneggiamenti ad inter-
ruzioni di ufTici e pervizi pubbll-
ci. a violenze private dirette ad 
impedire i'eserclzic della liber-
ta di Iavoro. a blocchi stradali. 
a lesioni personali. a resistenze 
ed oltraggi » Come si vede. lo 
autunno caldo non e stato. per 
il PG. che una serie di reati 
comuni. commessi chissa perch£. 
dai lavoratori. senza alcuna re 
sponsabilita dei padroni. 

Ma veniamo alia morte di An 
narumma e alia strage di piazza 
Fontana * Sono — afferma il 
PG — episodi quasi emblematic! 
delle conseguenze disumane e 
spietate cui possono giungere 
l'odio di classe e il culto della 
violenza »: sul che. si potrehbe 
anche essere d'accordo: ma a 
condizione di specificare che lo 
odio e la violenza furono quelli 
della classp dominante e dei suoi 
servi fascisti.. 

Sul c caso >. anzi sullo scan-
dalo Pinelli. silenzio di tomba. 
E lo si comprende. perche * sta
to lo stesso procuratore generate 
a sostenere che il fermo illegale 
dell'anarchico fu dovuto a un 

semplice t errore di calcolo» 
della polizia. punibile solo con 
un « richiamo »! La morte dello 
studente Saltarelli? 

II Riccomagno si limits ad 
esprimere « accorata amarezza 
nel constatare come la data an-
niversaria dell'atroce eccidio del 
12 dicembre. sia stata colta a 
pretesto per altre manifestazlo-
ni di odio e di violenza. dege 
nerati ancora una volta in agi
tazioni cruente. pagate col prez-
zo di un'altro giovane vita >. An
cora una volta si fa ricadere la 
responsabilitA della morte di Sal
tarelli sui manifestanti. non su 
chi I'ha ucciso. 

• • • 
I delitti sono in aumento a 

Roma e nel Lazio Lo ha rile-
vato ieri I'awocato generale. 
dott .Cesare Saviotti. all'inaugu-
razione dell'anno siudiziano net 
dislretto di Corte d'appello della 
capitale. 1 reati piu grivi sono 
p*5£3ti da 154 m del 1999 a 
162 958 dell'anno scorso Tale au
mento e dovuto soprattutto al 
maggior numero di delitti con
tro tl patrimonio — soprattutto 
furti di autoveicoli o nell'inter-
no di autoveicoli e nelle abita-
zioni private - e ai reati colposi. 
sui quali incide decisamente il 
costante aumentn delta motoris-
zazione. 

II dott. Saviotti ha quindi ac-
cennato ad un « fenomeno pre-
occupante »: la droga. « In que
sto campo — ha sostenuto I'av-
vocato generale — si tratta di 
rafforzare. plu che l'azione re-
pressiva. quella preventiva. E' 
inutile - ha prosefuito Saviot
ti — maspnre le pene se non si 
tenta di rendere sempre piu dif
ficile U commerclo e lo acamhlo 
delle sosten/e stupefaren'i. Tino 
a bloccarli del tutto» 

France Fabian! 

Riprendono 
le trottcrtivi 

per i gommai 
Le parti intereimate al rtn* 

novo del enntratto nazionale 
dl Iavoro dfull aMetti al *et-
tore della gomma al inct»i* 
trerannn mercnledl prusalmo 
a Mllano nella arde deH'A^n-
Inmharria. 

La rlpreaa delle trattatue 
era suta anllrcltau dal aat> 
tosegretarto al lavnrn «»n To-
ros In relazione « alia deltcav 
ta sltoaaionea ebe al 
nata a ereare nelle 
delta tndeatru della fomma. 
• eocbe In aegiiHo afia ret-
tvra deDe ttnftattve 
toall*. 

i 
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Stati Uniti e oligarchic! hanno cercato di rovesciare il governo boliviano 

Colpo di stato stroncato a La Paz 
L'azione, comandata da due colonnelli, § stata sventata dall'intervento dell'aviazione contro la caserma occupata dai 
ribelli — I sindacati avevano proclamato lo sciopero generate in difesa del governo — Dopo una notte di scontri, il 
presidente Torres ha ringraziato lavoratori e studenti per il loro contributo alia lotta contro « un gruppetto di fascisti 

finanziati da interessi stranieri e schiacciati in poche ore» — Ricostruita la meccanica del fallito « putsch » 

LA PAZ. 11. 
Un colpo di stato contro il 

governo del generale Torres e 
stato sventato questa mattina 
in Bolivia, al termine di una 
notte di tensione, durante la 
quale La Paz 6 stata sorvolata 
dall'aviazione che e piu volte 
intervenuta contro i ribelli. E' 
stato poco dopo Tuna il mi-
nistro degli interni Jorge Gal-
lardo a dare notizia del com-
plotto. guidato da due colon
nelli: Edmundo Valencia, ex 
ministro del governo Ovando, 
iniplicato nel colpo di stato 
tentato contro quest'ultimo 
dal generale Miranda nell'ot-
tobre scorso: e Hugo Banzer. 
ex comandante della scuola 
militare di La Paz. accusato 
poco piu di una settimana fa 
di complottare contro il gover
no, destituito quindj dal suo 
incarico ed inviato a coman-
dare una piccola guarnigione 
di frontiera nei pressi dei con-
fini con il Cile. 

« Element! fascisti — aveva 
detto Gallardo — hanno tenta
to di compiere un colpo di 
stato contro il governo. ma il 
tentativo non e riuscito. La 
situazione d attualmente sotto 
controllo ». Subito dopo questa 
dichiarazione due aerei hanno 
sorvolato la capitale sparando 
raffiche di mitragliatrice e 
lanciando razzi illuminanti: so
lo piu tardi si 6 appre-
so che i due velivoli avevano 
attaccato le grandi caserme 

Documenfo 
sulla fratfura 

nel PC del 
Venezuela 

CARACAS. 11. 
H compagno Pompeyo Mar-

quez e gli altri dirigenti 
espulsi dal Comitato centra-
le del Partito comunista ve-
nezolano in seguito alia gra
ve frattura manifestatasi in 
occasione del ventesimo 
plenum hanno annunciato la 
convocazione del «quarto 
congresso del partito» per il 
14 gennaio. a Caracas. 

In un documento distribui-
to alia stampa, Marquez e 
gli altri membri del gruppo 
dichiarano di interpretare. 
pur essendo minoranza negli 
organi direttivi, « la volonta 
della maggioranza delle cel
lule e del collettivo del par
tito. l'unita dell'organizzazio-
ne di partito e la difesa in-
transigente del IV Congresso 
dei comunisti venezolani, uni-
ca alternativa per la soluzio-
ne della crisi che attraver-
siamo ». 

Essi accusano il gruppo di 
maggioranza di aver attua-
to al 20° plenum un c colpo 

" di mano», dopo essersi reso 
conto nel corso dei preparativi 
precongressuali. di essere ri-
masto in minoranza alia base. 

11 gruppo di maggioranza. 
essi aggiungono. ha cercato di 
far valere. a sostegno della 
propria azione. la sua inter-
pretazione di un articojo ap-
parso sulla Pravda a propo-
sito del dibattito pre-congres-
suale, e di far leva c sui 
fattori piu negativi ereditati 
dal partito nel periodo della 
sua formazione». Ad esso si 
oppongono «la maggioranza 
dei delegati > e 1'intera orga-
nizzazione giovanile. 

Marquee e £li altri (tra i 
quali Eloy Torres. German 
Lairet e Hector Rodriguez. 
gia membri deirUfficio poli
tico) dichiarano infine di vo-
ler lottare. restando fedeli 
airinternazionalismo proleta-
rio c come una forza nazio-
nale. che lavora per elabo-
rare una teoria nazionale del
la rivoluzione venezolana ». 

Un dispaccio della TASS ha 
d'altra parte annunciato che 
11 segretario generale del 
PC. Jesus Faria. e il gruppo 
di maggioranza degli organi 
dirigenti hanno convocato il 
Congresso per i giorni dal 23 
al 26 gennaio. 

Heath chiede 
I'ammissione 

della Cina all'ONU 
NUOVA DELHI, 11 

In un discorso indirizzato 
al consiglio indiano per gli 
affari mondiali, il primo mi
nistro britannico Edward 
Heath ha sollecitato 1'ammis
sione di Pechino alle Nazio-
ni Unite. cSecondo il nostro 
pun to di vista, — ha detto 
Hearth In visita In India — 
la Cina da»-rebbe oecupare 
11 seggio cinese alle Nazioni 
Unite. Piu il governo di Pe
chino rimane fuori dalle Na-
sioni Unite, piu diventera dif
ficile la soluzione dei pressan-
ti problemi che ci stanno di 
tronte ». 

n discorso dl Heath e stato 
disturbato dal tentativo di al-
cune dectne di studenti dl 
anetterlo a tacere; grldando 
pesanti insulti contro il primo 
ministro britannico, 1 giovanl 
aono balzatl su dalle loro se-
4ie, manifestando la loro vio-
l«nta opposlzione all'invio dl 
arml al Sud-Africa da parte 
del governo britannico. 

di Miraflores. centro della 
sommossa. A quell'ora comun-
que tutte le comunicazioni con 
il resto del paese risultavano 
interrotte, sintomo — si era 
fatto notare — di una situazio
ne pericolosa. In mattinata 
tuttavia e stato precisato che 
1'aviazione e Intervenuta sol-
tanto in un'altra citta, a Co-
chabamba, attaccando unita 
imprecisate dell'esercito che 
avevano fatto causa comune 
con gli insorti. 

La meccanica del tentato 
colpo di stato e risultata. alia 
luce della ricostruzione fatta 
in mattinata piuttosto sempli-
ce: il colonnello Banzer ha 
occupato il quartier generale 
dell'esercito nella zona di Mi
raflores, a quattro chilometri 
dal palazzo presidenziale; al-
l'azione a\Tebbero preso par
te. verso la mezzanotte. gruppi 
di cadetti della scuola milita
re di cui Banzer era diretfo-
re. Un portavoce dei ribelli 
annunciava poco piu tardi che 
un certo numero di alti ufflcia-
li. tra cui il comandante in 
capo dell'esercito Luis Reque 
Teran, era stato fatto prigio-
niero; tale notizia non e stata 
nd confermata ne smentita. 

II portavoce, il colonnello 
Jorge Sanchez, svelava anche 
indirettamente la matrice del 
tentativo diretto contro un go
verno — aveva detto — cche 
si appresta a consegnare il 
paese ad un altro imperiali-
smo ». Stessa motivazione era 
stata data nell'ottobre dell'an-
no passato dal generale Mi
randa che aveva rovesciato 0-
vando, per essere poi a sua 
volta costretto a dimet-
tersi ed a rifugiarsi in Ar
gentina dopo la reazione di 
parte dell'esercito e dei sin
dacati. Anche stanotte i sin
dacati hanno immediatamente 
proclamato uno sciopero gene
rale di solidarieta con Torres, 
invitando i loro aderenti a di-
fendere il governo contro il 
colpo di stato fascista. 

Ma nello stesso modo in cui 
era fallito il tentativo di Mi
randa, che aveva un'evidente 
matrice imperialista ed oli-
garchica, anche quello di sta
notte. fra i cui organizzatori 
figurano soprattutto colonnelli. 
cioe quadri intermedi delle 
forze armate (e questo e par-
ticolarmente significativo), e 
abortito in poche ore. Torres, 
nelle prime ore della notte, 
aveva intimato ai ribelli di ar-
rendersi entro le 6 del matti-
no; l'ultimatum era stato Ian-
ciato dal presidente durante 
un suo messaggio al paese. 
con il quale aveva esortato 
la popolazione a mantenere la 
calma ed a restare serena di 
fronte all'azione di un « grup
petto di fascisti >, ma invitan-
dola nello stesso tempo « a 
lottare fino alia liquidazione 
dei traditori. se la sowersio-
ne dovesse continuare>. 

Poco dopo questo discorso 
1'aviazione era di nuovo en-
trata in funzione contro il 
quartier generale della rivol-
ta. mitragliando l'edificio e 
costringendo gli occupanti al
ia resa. La zona intanto era 
stata circondata e sono stati 
operati sul posto numerosi ar 
resti di militari che avevano 
partecipato alia sommossa. i 
quali — aveva annunciato Tor
res, durante il suo discorso — 
csaranno puniti con tutto il 
rigore delle Ieggi militari». 
In sostanza all'alba la con-
giura era stata completamen-
te battuta; ma che il colpo 
di stato non avesse alcuna 
prospettiva si era gia capito 
quando I'ambasciata peruvia
na aveva comunicato. prima 
del decisivo intervento dell'a-
viazione. che il colonnello Ban
zer si era rifugiato nei stioi 
locali. chiedendo la concessio-
ne dell'asilo politico. 

Completano il quadro le no-
tizie su un certo numero di 
arresti. compiuti in mattinata 
dalla polizia: si segnala il 
fermo anche di molti civili. 
In una dichiarazione trasmes-
sa piu tardi, il gen. Torres ha 
attribuito alia ferma reazione 
de; lavoratori e degli studenti 
U merito di aver sconfittto il 
colpo di stato. i cui autori 
< nonostante avessero I'appog-
gio di sinistri interessi stra
n ie r i^ cioe statunitensi. « so
no stati schiacciati nel giro 
di poche ore >. 

Alia fine della mattinata, 
altraverso un comunicato uffl 
ciale, il governo ha annuncia
to che c il tentativo di un 
gruppetto di militari fascisti. 
finanziati da interessi stra
nieri, di rovesciare il gover
no per fermare il processo 
rivoluzionario, e stato sven
tato >. Non e stato invece for-
nito il numero delle vittime. 
mentre e stato precisato che 
il tentativo dei ribelli di occu
pare la base aerea di El Alto 
era fallito grazie alia pronta 
reazione delle forze fedeli a 
Torres. 

II tentativo di questa notte 
ha seguito di poco piu di una 
settimana la denuncia di un 
comptotto volto ad assassina-
re il pre3idente. complotto nel 
quale erano implicati anche 
alcuni congiurati di oggi. 

Appello di Lukacs 
contro il processo 
ad Angela Davis 

II documento sottoscritto da un folto gruppo di 
intellettuali dell'Europa orientale e occidentale 

^ 

Angela Davis, la coraggio-
sa militante comunista 

BUDAPEST, 11 
Un gmppo di eminent! Intellettuali dell'Europa orien

tale e occidentale, tra i quali Gyorg-' Lukacs, gli scrittori 
tedeschi Heinrich Boll e Martin Walser, l'austriaco Ernest 
Fischer, il drammaturgo svizzero Rolf Hochhuth (autore 
de « 11 Vlcarlo »), I registi ungheresi Miklos Jancso e Andras 
Kovacs e gli scrittori Italiani Elsa Morante e Nelo Risl, ha 
diffuso oggi un appello al popolo americano contro la per-
secuzione dl Angela Davis. 

« I firmatari di questo appello — e detto nel do
cumento — si rivolgono all'opinione pubblica ameri-
cana con la convinzione che essa supra esprimere le 
profonde apprensioni nutrite da migliaia di intellet
tuali europei in relazione con il caso di Angels Davis. 
II caso Dreyfus in Europa, il traglco destino dl Sacco e 
Vanzetti in America, hanno pienamente convinto ogni per
sona dotata di una visione chiara delle cose che e possibile 
privare della sua liberta o addlrittura .fare uccidere un 
uomo anche nel rispetto dl tutte le prescrizioni formali 
della legge, sfruttando in maniera slstematica e demagogica 
ogni sorta di pregiudizi. Tutto sta ad Indicare che anche 
contro Angela Davis e in corso una campagna psicologica 
attuata per preparare il terreno a un sopruso legale ». 

« Angela Davis e stata privata della sua liberta e rischla 
la morte a causa di due pregiudizi: il primo e il piu im-
portante di essi e l'odio razziale con cui vi vorrebbe intlmi-
dire, attraverso la persona di Angela Davis un gruppetto di 
esseri umani in lotta per la propria emancipazione. L'altro 
pregiudizio viene nutrito nei confront! dei militanti di sini
stra. Non occorre trovarsi d'accordo con le idee di Angela 
Davis per rispettarla come una persona che vive e compie 
sacrifici per i propri ideall e per comprendere il carattere 
e gli obiettivi della demagogia che ora minaccia la sua 
liberta ». 

Un attentato collettivo 
« I firmatari di questo appello temono tuttl che un 

apparato giuridico formalmente corretto possa compiere 
un attentato ai danni di una persona innocente, arrivando 
a compiere poi attraverso la persona di Angela Davis un 
attentato collettivo contro milioni di uomini. Noi ci rivol-
giamo percio ai rappresentanti delle Ideologie piu dispa
rate, a chi non considera parole vuote la democrazia e la 
Riustizia (indipendentemente dall'interpretazione che se ne 
da) affinche la forza della protesta dell'opinione pubblica 
impedisca un atto di ingiustizia in corso ed aiuti Angela 
Davis a riavere la propria liberta ». 

Fra I firmatari del documento sono: 1 tedeschi occiden
tal! Wolfgang Abendroth, Barbara Johannes Agnoli. Ernest 
Bloch, Heinrich Boll, Rolf Denker, Helmuth Fahrenbach. 
Iring Fetscher, Elisabeth Freundlich, Helmuth Gollowitzer, 
Joachim Ehinz Heidorn, Walter Jens, Jurgen Moltmann, 
Helmuth Plessner, Fritz Raddatz, Walter Schulz, Jacob Tau-
bes. Friz Wilmar, Martin Walser; gli austriaci Gunther An
ders, Ernest Fischer, Friedrich Heer, Gunther Nenning; 
gli jugoslavi Arandelovic Bosnjak, Cvjeticanln Grlic, Indie 
Kangrga, Korac Kuinar, Kuvacic Markovic, Milic Pesic-
Globovic, Petrovic Popov, Tadic Vranicki Zivotic; gli sviz-
zeri Rolf Hochhuth, Hans Heinz-Holz; il sovietico Pjotr 
L. Kapiza; gli italiani Elsa Morante e Nelo Risi; gli unghe
resi Annie Fischer, Andras Hegedus, Agnes Heller, Miklos 
Jancso, Andras Kovacs, Jozsef Lengyel, Gyorgy Lukacs. 

II documento e stato anche firmato da oltre un migliaio 
di studenti unlversitari. 

Per il XXV anniversario 

MESSAGGIO DELL'URSS 
ALLA REPUBBLICA ALBANESE 
Auspicate relazioni piu amichevoli — La Tass prevede come imminente 
la riunione dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo cinese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11 

II Presidium del Soviet su
premo deH'URSS ha inviato 
un messaggio al Presidium 
deH'Assemblca popolare alba-
nese. in occasione del 25. an
niversario della proclamazio 
ne della Repuhblica popola
re di Albania. < A nome 
del popolo sovietico — dice 
il messaggio — il Presidium 
del Soviet supremo dell'URSS 
tnvia le sue calorose felicita-
zioni al popolo albanp.*e fra 
tello. ed i suoi misliori augu 
ri in occasione del 2o« anni
versario delia prnclatna7;onc 
della Repubblica popolare di 
Albania. L'Unione Sovietica e 
sempre animata dal desiderio 
di rafforzare 1'amicizia e la 
cooperazione fra i popoli del-
1'Unione Sovietica e deH'AI 
bania, nelTinter^sse della pace 
e del socialismo >. 

E' questa la prima volta 
dopo molti anni che i dirigen
ti sovietici inviano un mes
saggio a quelli di Tirana, in 
occasione della fo-ta na7iona-
le albanese II messaggio. si 
deve ancora notare. e parti 
colarmente caloroso e contie 
ne un'csplirita dichiarazione 
sulla dlspombilita dell'URSS a 
normahVzare i rapporti con 
1'Albania. 

j Sempre nella giornata di og-
I gi, la TASS, in una corrispon-

denza sulla situazione politi-
ca in Cina, scrive che entro 
1'anno e probabilmente entro 
il mese in corso. dovrebbe 
riunirsi a Pechino FAssemblea 
dei rappresentanti del popolo 
per nominate il governo ed 

eleirgere il nuovo presidente 
della Repubblica. La TASS 
scrive che 1'uitima sessione 
del par In men to cinese ha avu-
to luogo sei anni or sono (di-
cembre 19G1 - gennaio 1965) 
e che dal 1968 sono scaduti 
i mandatt dei deputati. 

c n presidente dell'Assem
blea — eontinua la oorrispon-
denza — era stato definito gia 
nella prima fase della rivolu-

Allargate 
olio Combogia 

le «operazioni» 
di Saigon 

SAIGON. II. 
II segretario alia difesa degli 

Stati UmU. Melun Laird, e par
tito oggi alia volta di Honolulu. 
dopo aver comp'etato I suoi 
colloqui con il presidente fan-
toccio Van Thicu e coo gli altn 
e^ponenU del regime sud-v«ctr»a-
mita. A Honolulu. Laird confe-
nra con il comandante in capo 
delle forze americane nel Pa-
ciflco, ammiragho McCain. 

Secondo mrormaziom raccolte 
a Salmon, nei colloqui con i capi 
suJ-viemamiti Laird ha afTron-
tato Anche il tema della Cam
bodia, dove sono previsti per 
il future nuovi sistematici inter-
venti a sostegno delle forze di 
Lon Nol. Oggi. 11 comando di 
Saigon ha annunciato che due-
mila sud-vietnamiti partedpano 
insieme con le forze dei fantocd 
cambogiani ad una operacone 
nella Cambogia orientale. lungo 
la rotabile numero am. 137 chi-
lometzi e oveit di Sciioa. 

zione culturale "un piccolo 
principe" e un "traditore". 
Successivamente molti fra i 
diciotto vicepresidenti dell'As
semblea, e la maggioranza 
dei deputati sono scomparsi 
dalla \ita politica >. 

Secondo la TASS. che rife-
risce c informazioni provenien-
ti da Pechino* i dirigenti 
cinesi «opera no ora per far 
rinascere TAssemblea, cosi da 
avallare le trasformazioni che 
si sono avute con la rivolu
zione culturale >. E* perd pro-
babile < che TAssemblea pro-
codera alia nomina di un nuo
vo capo dello Stato. giacche 
Liu Sciao ci. definito " revi-
sionista c a p o " era stato di 
fatto dimesso dall'incarico >. 
Ci si aspetta che la nuova 
Assemblea confermi anche i 
nuovi consiglieri di Stato che 
sono stati chiamati ad inca-
richi ministeriali, in seguito 
alia rivoluzione culturale. La 
TASS scrive poi « che la pre-
parazione dell'Assemblea si 
svolge in una situazione com-
plessa >. e questo perche i di
rigenti non vengono piu elet-
ti nei consigli popolari del
le pro\ince, ma nei t congres-
si dei militanti per l'appro-
fondimento delle idee di Mao 
Tse-dun» e nei congreessi 
del c movimento dell'eserci
to*. Queste assemblee di ba
se hanno gia avuto luogo nel 
50% circa delle ventinove pro
vince e regkmi autonome del
la Repubblica popolare ci
nese. 

Adriano Guarra 

Sulla lotta nelle grandi aziende 

Aperto a Londra 
il convegno dei 
PC occidentali 

Amendola guida la delegazione del PCI 

L'intervento del compagno Eugenio Peggio 

LONDRA. 11. 
Con una breve introduzione 

del compagno John Gollan. 
segretario generale del PC 
della Gran Bretagna. si d 
aperta questa mattina la pri
ma conferenza economica dei 
partiti comunisti (lell'Kuropa 
occidentale. Sono presenti le 
delcgazioni di 15 paesi (Au
stria. Belgio. Danimarca. Fin-
landia, Francia. Gran Breta
gna, Germania occidentale. 
Grecia, Irlanda, Italia. Nor-
vegia. Paesi Bassi. Spagna 
Svezia e Svizzera). La delega
zione italiana 6 compostu dai 
compngni Giorgio Amendola. 
Eugenio Peggio, Silvio Leo 
nardi. Loris Gallico. Argomen-
to priucipale della conferenza 
6 l'espansione delle societii 
multinazionali e i compiti che 
ne dcrivano per il movimento 
operaio dell'Europa occiden
tale. 

Un quadro assai vasto del 
lo sviluppo delle societa mul
tinazionali e delle possibility 
di azione comune dei movi-
menti operai europei a livel-
lo politico e sindacale e trat-
teggiato nella documentazione 
fornita alia conferenza dalle 
delegazioni. 

Pierre Joye. per il Partito 
comunista belga, ha affron-
tato i problemi dell'allarga-
mento della CEE e del tenta
tivo di estendere a tutta 1 Eu
ropa i cosiddetti «Consigli di 
sorveglianza ». istituzione te-
desco-occidentale, nella qua
le i lavoratori si trovano in 
minoranza e sono chiamati 
ad assumerc le responsabilita 
mentre e loro impossibile 
agire. 

II rappresentante del Parti 
to comunista dell'Olanda — il 
paese che con la Shell e la | 
Philips e stato tra i primi n 
dar luogo ad uno sviluppo del 
capitalismo multinazionale — 
ha parlato dei rapporti tra 
partito e sindacato ed ha ac-
cennato ai problemi del neo 
colonialismo. 

II compagno Frischmann, del 
Partito comunisU'i francese. ha 
rilevato che i monopoli mul
tinazionali sono forti ma non 
invulnerabili e che la demo 
crazia antimperialista pud 
estendere le relazioni tra pae
se e paese e nello stesso tem
po imporre ai monopoli le re-
strizioni volute da ogni popo
lo ed esigere il rispetto delle 
legislazioni sociali dei paesi 
in cui operano. 
H compagno Eugenio Peggio. 

direttore di Politico ed eco-
nomia. ha indicato che lo svi
luppo delle societa multina
zionali italiane non corrispon-
de al peso che I'economia 
italiana ha nel mondo: da un 
lato per la forte incidenza 
delle holdings pubbliche ita
liane. dall'altro per la presen-
za di un numero notevole di 
imprese piccole e medie. Nel-
l'illustrare la documentazio
ne preparata dal Partito co
munista italiano. Peggio ha 
sottolineato innanzitutto 1'im-
porLanza dell'azione comune 
a livello internazionale dei la
voratori e delle imprese mul
tinazionali e ha sottolineato 
che le societa multinazionali 
tendono a ridurre la sovrani-
ta nazionale non solo nei pae
si ove giungono dall'esterno, 
ma anche nei paesi ove han
no origine; lo mostrano gli 
esempi della Fiat, che assu
me il controllo della Citroen 
e della Pirelli che si unisce 
alia Dunlop. 

Queste societa — come non 
ha esitato a dichiarare !o 
stesso Agnelli a Parigi — 
acquistano in tal modo la pos
sibility di costruire le loro 
officine all'estero per non es
sere limitate dai poteri pub-
blici. i quali perdono cosi la 
possibilita di un loro inter-
vento. 

Peggio ha rilevato gli erro-
ri di una analisi scivemati-
ca come quella condotta in 
America da economisti di si
nistra quali Sweezy e Mag-
doff. per cui le societa mul
tinazionali e gli Stati nazio-
nali sarebbero irriducibilmen-
te contrapposti. sicche si do
vrebbe avere necessanamen-
te la distru/ione delle une o 
degli altri: e si andrebbe o 
verso unj rhohmnne inondia 
le pressoche inimediata. oppu-
re verso un impero mondiale 
sotto il governo deH'America. 
Anzi. poiche la rivoluzione 
mondiale non appare come im-
mediata. sarebbe possibile so
lo la seconda alternativa. Con-
clusione semplicistiea, che non 
tiene conto di tutta la com-
plessita delle attuali tenden-
ze esistenti a livello mondia
le e delle contraddizioni che 
la caratterizzano. 

Le sociota ' multinazionali 
esprimono, a livello delle im
prese. la tendenza oggetiiva 
alia internazionalizzazione del 
reconomia: questa puo esse
re condizionata e controllata 
da un forte movimento demo-
cratico a livello nazionale e in
ternazionale. ma non pud es
sere annullata. 

In Italia, le societa multina
zionali straniere riescono oggi 
ad approfittare. per rafforza
re la loro presenza in Italia, 
anche della debolezza delle 

piccole e medie imprese, so
prattutto nei settori alimen-
tari. farmaceutico. ecc. Anche 
per questo i comunisti italia
ni vogliono una programmazio-
ne democratica dello sviluppo 
economico che si proponga di 
sostenere le piccole e medie 
imprese mediante 1'iniziativa 
delle imprese di Stato. con 
l'assisten/u tecnica, commer-
ciale e finanziaria. L'interven
to del settore pubblico di 
cui essi vogliono lo svilup
po, pud limitare l'espansione 
delle societa multinazionali 
straniere in Italia; ma occor
re esaminare anche la jxissi-
biliW'i di accordi tra imprese 
pubbliche dei vari Stati, che 
potrebbero cosi salvaguarda-
re le sovrnnitn nazionali, pur 
sollecitando l'internazionaliz-
zazione stessa della vita eco
nomica. la divisione interna
zionale del lavoro, che sono 
delle tenderize oggettive. Vi 
sono quindi problemi comu-
ni ai vari paesi, non solo per 
la situazione dei lavoratori. 
per la solidarieta che li uni
sce contro lo sfruttamento, ma 
anche per una politica costrut-
tiva da seguire: problemi che I 
la conferenza deve approfon-
dire con I'esame e il confron-
to delle esperienze 

Alia fine del pomeriggio, e 
intervenuto il compagno Gol
lan. il quale ha illustrate le 
ragioni dell'ostilita del Partito 
comunista britannico alia en-
trata dcll'Inghilterra nel
la CEE. 

Loris Gallico 

DALLA 1 PAGINA 

I diplomatic! rapiti 

Forse oggi 
liberoti i 

70 detenuti 
in Brosile 

Lo stato d'emergenza 
proclamato in Uruguay 

RIO DE JANEIRO. 11. 
I settanta prigionieri politici. 

dei quali l rapitori deH'amba-
sciatore svizzero Bucher hanno 
clnesto la liberazione in cambio 
del rilascio del diplomatico. 
sono ancora trattenuti nelle loro 
earceri. piu di 4ft ore dopo che 
il governo hrasiliano aveva di-
chiarato di ailerire alio scambio. 

Da quanto hanno rifcrito fonti 
del ministcrp <iegli Esteri cileno 
il Boieing 707 con a bordo i 
prigionieri dovrebbe giungere in 
nottata all'aeroporto di Santiago, 
prima tappa di un viaggio verso 
1 Algeria. Radio Algeri. infatti. 
ha reso noto che l'aereo e at-
teso nella citta: l'emittente non 
ha |x?r6 precisato l'ora del suo 
arrivo. 

» • • 
MONTEVIDEO. 11. 

II governo uruguayano ha 
chiesto ieri sera al congreASO 
di .sospendere i principali diritti 
sanciti dalla costituzione per 
agevolare la polizia. nella ricer-
ca deU'ambasciatore britannico. 
(Jeoffrey Jackson, rapito vener-
di scorso da un commando del-
l'organizzazione guerrigliera dei 
tupamaros. Un portavoi.e gever-
nativo ha detto che il presidente 
Jorge Pacheco Areco ha chiesto 
al congresso di adottare tale mi-
sura soprattutto per consentire 
alle forse di polizia di trattenere 
le persone arrestate per trenta 
giorni. senza il necessario man-
djto della magistratura. 

Husok 
o Sofia 

SOFIA, 11 
ff. m.) — Su invito del PCB 

e del consiglio dei ministri, 
una delegazione di stato e di 
partito cecoslovacca, guidata 
da Gustav Husak e giunta in 
Bulgaria per una visita uffl-
ciale che durera quattro gior
ni. La delegaziona — della 
quale fanno parte il capo del 
governo Lubomir Strougal, il 
ministro degli esteri Jan Mar-
ko e altri esponenti sia del 
governo che del PCC. e stata 
ricevuta stamane, all'aeropor
to di Sofia, dal Primo segre
tario del PCB e capo del go
verno Todor Jivkov e dai 
maggiori dirigenti bulgari. 

Gierek e 
Joroszewicz 

a Berlino 
BERLIXO. 11. 

II primo soaretario del Par
tito operaio unificato polacco, 
Edward Gierek. e il primo mi
nistro Piolr Joroszewicz .sono 
giunti stanKini In treno a Ber
lino per una \isita di amicizia. 
su imito dei Comitato centrale 
del Partito di unita socialista 
(SED). 

Alia sta zione di Berlino i di
rigenti polacchi sono stati ac-
colti da Walter Ulbricht, presi
dente del Consiglio di Stato 
della RDT. e dal primo mini
stro Willi Stoph. 

Allarmismo 
tiva, quella del ricorso «al
ia vecchia politica di intensU 
ficare lo sfruttamento >. 

Trenfcin osserva che in que
sto quadro si deve giudicare 
la politica di strozzatura de
gli investimenti da parte del
la Banca d'ltalia. la quale 
*ha volutamente giocato un 
ruolo di esQsperaziotw degli 
scontri sociali, proprio nella 
misura in cui riduceva le pos-
sibilita delle imprese di ri-
correre al credito per nuovi 
investimenti. La politica de-
flazionistica della Banca d'lta
lia — ha soggiunto — questa 
si. si ennfigura come un at
to di sabotaggio ». Trentin ha 
proseguito: « Nessuno sciope
ro porta alia distruzione del 
sistema. Nessun sindacato pud 
mobilitare i lavoratori per 
obiettivi di questa natura, ma 
solo per obiettivi ravvicinati 
nel tempo e credibili. Neancfie 
nell'autunno sindacale, quan
do pure si cercavano stru-
menti nuovi e comunque tali 
da incidere e modificare pro-
fondamente il sistema. il pro-
blema di sovvertire il sistema 
si d mai posto o stato preso 
in considerazione». II segre
tario della FIOM ha osser-
vato inline che il governo non 
ha ancora affrontato uno stu
dio previsionale sugli investi
menti che si renderanno ne-
cessari dalla applicazione 
reale delle 40 ore settimana-
li. che diventeranno effettive 
tra due anni. 

Sullo stesso numero del 
Mondo viene pubblicata una 
intervista dell'ing. Renato 
Lombardi. presidente della 
Confindustria. Si tratta. na-
turalmente. di un atto di so-
stanziale adesione alia cam
pagna della destra. L'inge-
gner Lombardi e dell'opinio
ne che dopo l'« autunnn caldo » 
la situazione presentava « pos
sibilita di ripresa concrete e 
suscettibili di interessanti svi-
luppi». Occorreva perd una 
«tregua > sociale: ed oggi la 
reazione dei sindacati alle 
proposte che vanno in questa 
direzione viene giudicata dal 
presidente della Confidustria 
come l'< unica nota discor-
dante > del momento. Eglj e 
perd costretto a difendersi 
dalle accuse che provengono 
dallo stesso campo degli in-
dustriali. alcuni dei quali so-
stengono che l'organizzazione 
di categoria 6 piu arretrata 
di molte delle singole Indu
strie. 

In settimana il presidente 
del Consiglio si incontrera con 
una delegazione delle organiz-
zazioni dei medici per le que-
stioni della riforma sanitaria. 
II Consiglio dei ministri. sem
pre nel corso della settimana. 
dovrebbe riunirsi per varare 
la legge sul Mezzogiorno. in-
dicata da Colombo sabato scor
so come U primo provvedi-
mento che sara avviato (con 
precedenza su casa e sanita). 
Per quanto riguarda le que-
stioni deH'edilizia e delle aree, 
il ministro dei Lavori pubblici. 
Lauricella. ha confermato ieri 
sera alia TV che entro il mese 
sara presentato il prowedi-
mento governativo. Secondo il 
ministro. le case costruite dal-
l'edilizia pubblica dovrebbero 
essere cedute ai lavoratori in 
affitto. Vi e poi. ha aggiunto. 
il problema di «avviare la 
politica dell'equo canone .̂ 

L'unico prowedimento di ri
forma per il quale esiste una 
scadenza parlament^ire e at
tualmente quello della legge 
fiscale. II ministro delle Fi-
nanze, Preti. ha tenuto a pre-
sentarlo come una cosa intoc-
cabile in sede parlamentare. 
La Direzione del PRI. addirit-
tura. ha avanzato la richiesta 
di un ritocco peggioralivo. in 
senso centralistico. con la can-
celJazione di uno degli emen-
damenti introdotti alia Came
ra. A questa tesi ha replicato 
polemicamente, ieri, il d.c. 
Zamberletti. il quale ha detto 
che U criterio della « cogestio-
ne » fra potere centrale e lo
cale neH'imposta sul reddito 
non presenta nessuno degli m-
convenienti lamentati dai re-
pubblicani. 

Domani si riunira la Dire
zione del PSI. Giovedi o ve-
nerdi. probabilmente. quella 
della DC. 

I repubblicani hanno dato la 
impressione di voler chiudere 
la polemica sulla proposta di 
La Malfa di dimissioni antici
pate del Presidente della Re
pubblica. II vice-segretario del 
PRI. Battaglia. ha detto che 
€ risulta ormai chiarito un 
punto importante, cioe Vesclu-
sione di drammi o traumi pu-
ramente politici particolari nel 
corso del '71. II disegno di ele-
zioni anticipate — ha sogsiun-
to — non ha alcun senso, non 
esiste politicamente piu ». 

Le commission! nazionali del 
MPL (Labor), secondo quanto 
riferisce un comunicato. han
no rilevato che la situazione 
attuale e «caratterizzata da 
un rilancio dell'iniziatira mo-
derata tendente a colpire lo 
sviluppo dell'iniziaUva del mo
vimento operaio per le rifor-
me e la stessa legittimita del
l'azione sindacale*. 

ACLI - L'esccutivo delle 
ACLl ha esaminato la situa
zione sindacale sottolineando, 
con un documento. che l'at-
tacco alle posizioni operaie si 
sta sviluppando su due diret-
trici tra loro collegate: la pri
ma rifglette gli interessi padro-
nali e attribuisce alle orga-
nizzazioni dei lavoratori re
sponsabilita per gli elementi 
di pesantezza deH'economia, 
che dovrebbero invece « rap-
presentare elemento di auto-
critica e di meditazione per 
chi lancia queste accuse »,* la 
seconda riguarda la < salda-
tura* che ancora lega lo 

schieramento politico del mo-
doratismo alle resistenze con-
servatrici e antiunitarie nel 
sindacato (destra UJL, ecc ) . 
Il documento delle ACLI si 
conclude indicando alcuni pun-
ti per l'azione futura: a) e-
stensione dell'azione contrat-
tuale artitolata; b) neccssita 
di far corrispondere l'azione 
contrattuale alle esigenze e-
gualitarie, superando contrap 
IMisizioni e tentazioni corjxi-
rative; c) ripresa dell'attivita 
per giungere in termini rav
vicinati all'unita sindacale; 
d) approondimento dell'inizia-
tiva per le riforme. <? .sia per 
la definizione degli obiettivi da 
raggiungere che in riferimen-
to ai metodi e agli strumentl 
di lotta ». 

Medio Oriente 
resistenza palestine.se. si viene 
sempre meglio precisando 

Le notizie che giungono da 
Amman indicano che la situa
zione e molto tesa nella capi
tale giordana. Sporadiche spara-
torie nella notte. si sono fatte 
piu frequetiti nella mattinata: 
sul tettl e nelle sointte di molte 
case sono state piazzate posta-
zioni di milragliatrici. Da que
ste postazioni le truppe giord»-
ne hanno aperto stamane il 
fuoco su un corteo di donne 
che manifostavano contro il «go-
verno vendulo » della Giordania 

II quadro. come si vede, s 
fosco. E ancor piu fosco lo 
rondo un aspro rifiuto di Hus
sein ad un'azione paciflcatrice 
promossa dai capi degli Stati 
arabi su iniziativa del Presiden
te egiziano El Sadat. Hussein si 
trova in una clinica londinese 
dalla quale ha inviato al fratel-
lo Hassan, principe reggente, un 
me.s.saggio nel quale gli comu-
nica di «non accettare la tu-
tela di nessuno» 

Ieri sera il diplomatico tuni-
sino LadKhani. capo della com-
nussione interaraba per il con
trollo dell'accordo ginrdano-pa-
lestinese del settenibre scorso 
— aveva denuncinto la respon
sabilita del governo giordano, 
dichiarando che avrebbe ab-
bandonato l'incarico se Hussein 
non impone una immediata ces-
sazione degli attacchi: «Mem
bri della mia commissione han
no sollecitato Hussein - ha det
to Ladgham — ad ordinare una 
immediata cessazione del fuoco 
e a ritirare le sue forze Ho 
fatto tutto quel che potevo. Ora 
la prossima mossa spetta a 
Hussein ». La mossa successiva. 
come s'e visto. e stato 1'attac-
co alle basi palestinesi coordi-
nato con 1'aviazione israeliana. 
Ladgham 6 partito per Londra 
per incoiitraisi con il monarca 
giordano. 

Yasser Arafat presidente del 
CC dell'OLP. ha chie.sto alia 
Siria di «appoggiare la lotta 
del popolo palestinese contro la 

l'aggressione sionista-imperiali-
sta > la quale <e la prosecu-
zione drammatica dell'azione av-
viata in settembre con lo scopo 
di sopprimere il nostra popo
lo >. In un messaggio al Presi
dente siriano gen. Assad Arafat 
dice che «le forze giordane 
conducono da tre giorni vaste 
operazioni militari contro le ba
si della resisten7a a Salt. Re-
mainin. Oum al Oumd. Oum 
Jauza. Oum El reman, utiliz-
zando carri armati. arliglieria e 
mitragliatrici: esse proseguono 
cosi il loro piano inteso a liqui-
dare il nostro popolo e la nostra 
rivoluzione *. 

Dichiarazioni 
rita all'autodeterminazione »-

c A nome dei melalmeccanlcl 
italiani la F I M , FIOM, UILM 
mentre auspicano una soluzione 
del conflitto in Medio Oriente, 
che salvaguardi I'esistenza e i 
diritti dl tutti i popoli della re-
glone e mentre esprimono la pro
pria solidarieta al popolo pale
stinese nella sua lotta per II 
dirifto all'eslstenza, linpegnano II 
governo italiano a compiere i 
pass! necessari perche cessi que
sto massacro freddamente orga-
nizzato da forze nemiche di 
ogni progresso civile e sociale ». 

Lo solidarieta del 
Comitato italiano 

a II Comitato italiano di soli
darieta con il popolo palestine-
se» afferma in un comunicato 
che l'attacco dell'esercito cli 
Hussein contro le forze mili
tari, i centri di soccorso e le 
masse civili del popolo palesti
nese, manifests ancora una 
volta il chiaro intento della 
monarchia ascemita — con 
il sostegno dell'imperialismo 
americano e il beneplacido dal 
governo israeliano — di liqui-
dare fisicamente non soltanto 
le strutture militari del popo
lo palestinese bensi il popolo 
stesso. 

II Comitato — prosegue il 
comunicato — ricordando i 
tragici giorni di settembre 
durante i quali solo Peroica 
resistenza delle masse popo
lari palestinesi impedl al go
verno e all'esercito giordani 
di raggiungere il loro crimi-
nale obiettivo; ricordando co
me da settembre fino ad og
gi il governo e 1'esercito gior
dani abbiano di fatto perse-
verato nel loro disegno tra-
mite continue provocazioni 
dell'esercito e con pesanti di-
scriminazjoni e vessazdoni ai 
danni della popolazione civi
le; sottolineando come sol
tanto gli aiuti ftnanziarii e 
militari ottenuti da Hussein 
durante il suo recente viag
gio a Washington diano oggi 
la possibilita al suo esercito 
di sferrare un nuovo attacco; 
denuncia vigorosamente il me-
todo con cui Fimperialismo 
— secondo un sistema gia spe-
rimentato in Vietnam e altro-
ve — dicendo di sostenere 
"soluzioni politiche" del con
flitto nel Medio Or:ente, pro-
muova in realta veri e pro* 
prii atti di guerra. In questo 
caso risulta fin troppo evi-
dente la complicita tra il go
vern© reazionario giordano, i 
dirigenti sionisti di Israele e 
gli intenti della Casa Bian-
ca: la loro "pace", infatti, 
passa attraverso la distruzio
ne ftsica della resistenza pale
stinese. 

Poiche chi colpisce la resi
stenza palestinese colpisc* 
una delle avanguardie ptfc 
avanzate del movimento anti 
imperialista, II Comitato sol-
lecita la solidarieta di tutti 
i democratict italiani, d i 
titi e dei sindacati •. 
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