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Accertato il complotto del 1964 
occorre ora eliminarne le cause 

Tuttora in vigore norme anticostituzionali per la proclamazione delP« emergenza speciale » 
Interrogativi e critiche dei socialisti per l'atteggiamento della maggioranza governativa 

VIETNAM 

Razzi USA 
contro basi 
della RDV 

E' il sesto attacco del 1971 — Gli F-105 aggressori 
hanno aperto il fuoco appena awistati dai radar 

Problema di oggi 

PENOSO e risibile e il 
tentatdvo compiuto dal-

la stampa di osservanza pa-
dronale e governativa di at-
tenuare o di ridurre la gra-
vita delle conclusioni della 
inchiesta parlamentare sul 
SIFAR. Certo, ci sono due 
relazioni, una di maggioran
za e una di minoranza, una 
firmata dai partiti dell'at-
tuale coalizione di governo, 
1'altra firmata dal comuni
sti, dal socialisti di unita 
proletaria, dalla sinistra in-
ddpendente. La differenza 
tra queste due relazioni e 
net* giudizl. Ma, sui fatti, 
noo c'e discussione. E i fat
ti sono chiari. D complotto 
ci fu. Tutto era predisposto 
perche scattasse la macchi* 
na antidemocratica, contro 1 
partiti, i giomali, le orga-
nizzazioni, i dirigenti della 
sinistra. L'esistenza dei mi-
crofoni al Quirinale, che re-
ca con se la responsabilita 
di chi allora era il capo del-
lo Stato, e provata. E* pro
rata la intromissione di ser-
vizi stranieri nella vita po-
litica interna del nostro 
Paese. 

Certo, le 1400 pagine del
la maggioranza vorrebbero 
far credere che tutta la re
sponsabilita e del generale 
I>e Lorenzo e di qualche al-
tro capo militare. Ma, an
che 9e fosse cosi, ci6 pro-
verebbe al massimo che 
ministri e governo non con-
tano niente, non dirigono 
niente, non sanno nulla del
le cose piu delicate e peri-
colose della vita nostra. Per-
fino noi non ci siamo mai 
sentiti di dare a costoro una 
patente di eosl totale inca-
padta, come quella che og
gi viene data dalla stampa 
governativa e padronale ita-
liana. Ma in realta e solo 
una favola per bambini (pic-
eolissimi) quella di ministri 
alPoscuro di tutto: delle 
schedature, delle misure 
« special! », dell'intreccio tra 
servizi italiani e stranieri e 
cosl via. A parte il buon 
senso, ci sono i fatti accer-
tati: le circolari, le autoriz-
zazioni, i colloqui privati. 
Fatti accertati, nonostante 
che molte cose non si siano 
potute conoscere per la co-
pertura di quell'STbitrario 
segreto « politico-militare > 
che l'esecutivo ha usato an-
cora una volta per sottrarre 
al Parlamento i documenti 
(come il rapporto Beolchi-
ni) ch'esso doveva cono
scere. 

DJALTRONDE, tanto ira-
barazzo, tanta reticenza, 

tante falsificazioni della 
stampa padronale e gover
nativa si spiegano. Innanzi-
tutto deve essere registrata 
qui una vittoria del Parla
mento e di quella corretta 
funzionalita del Parlamento 
per cut noi comunisti ci bat-
tiamo. Quanto hanno lavo-
rato per impedire l'indagine 
parlamentare! II lavoro e 
stato difficile, faticoso. sa-
botato in ogni modo: ma, 
alia fine, produttivo di con
clusioni. 

Anche se si trattasse solo 
del passato certa gente ma 
sticherebbe ugualmente ama-
ro: perche era gente che 
giurava sulla santita di uo-
mini. anche di elevatissime 
rcspnn^ahilila. che vensiono 
fuon marchiatt in modo a* 
sai grave Ma non e solo 
storia di ten Questo rap 
portci e crnnaca d'ogsji e po 
ne problemi di ougi Prima 
di tutto: chi dice, chi assi-
cura, quail garanzie ci sono 
•fee il punto estremo di de-
generazione cui si giunse 

non possa ripetersi? Si ri* 
sponde: ma c'e la garanzia 
del Parlamento, e l'inchie-
sta che vi abbiamo «conces-
sa » e una prova di questa 
garanzia. Certo. C'e la ga
ranzia delle istituzioni de-
mocratiche, ma non si di-
mentichi che per tenerle in 
vita e per farle minimamen-
te funzionare e occorsa una 
lotta dura, paziente, spesso 
addirittura sanguinosa (non 
dimentichiamo il luglio '60). 
Ma 11 punto e, poi, che la 
minaccia contro queste me-
desime istituzioni e perma-
nente. 

Assistiamo da piu di on 
anno a una forsennata cam-
pagna per lo scloglimento 
anticipato delle Camere. Ed 
e dell'altro giorno la rive-
lazione di uno dei piu in-
formati giornalisti america-
ni (quello stesso Sulzberger 
che • previde > con quattro 
giorni di anticipo il colpo 
dei colonnelli greet) a pro-
posito della « estrema preoc-
cupazione » della NATO sul
la situazione italiana. La ve-
rita e che noi viviamo, in 
Italia, in una condizione in 
cui l'autonomia del Paese e 
Hmitata, condizionata, e, in 
determinati casi, negata da 
vincoli e legami internazio-
nali spesso del tutto ignoti 
al Parlamento medesimo e, 
probabilmente, ignoti persi-
no a una parte delle forze 
di governo. La verita e che 
noi viviamo in un regime di 
permanente minaccia auto-
ritaria, come 1 fatti prova-
no: e dd perche le radici 
di questa minaccia non stan-
no in un generale megalo-
mane — come ci si vorrebbe 
far credere — ma nel siste-
ma di interessi materiali, in
tern! e internazionali, che 
dalla democrazta e dallo svi-
luppo democratico si vedono 
minacciati. 

LA GARANZIA, dunque, 
sta in un'azione perma

nente per la salvaguardia e 
lo svilupoo della democra-
zaa; in un coUegamento 
stretto tra le rivendicazioni 
economiche dei lavoratori e 
l'esigenza di far vivere tut
to 1'articolato sistema demo
cratico che con tante lotte 
e stato costruito in Italia. La 
garanzia sta in un'infatica-
bile opera perche comuni, 
province, regioni, Parlamen
to possano liberamente fun
zionare e in una battaglia 
per porre sotto il controllo 
delle istituzioni detnocrati-
che que! centri di potere 
che nella macchina medesi-
ma dello Stato funzionano 
come corpi separati. e pos-
sono diventare, come l'in-
chiesta SIFAR dimostra, 
strumento d'ogni awentura. 
Ecco il perche delle propo-
ste dei gruppi parlamentari 
comunisti per democratizzare 
la macchina dello Stato. le 
Ieggi di polizia e le forze di 
polizia, l'esercito e i suoi 
servizi. 

E' possibile avanzare, og
gi, anche su questo terreno. 
E' del tutto owio che chi ba 
il bastone nelle mani non 
se lo lascia portar via scher-
zando e ridendo. Proprio 
percid la lotta e delicata e 
difficile Tutti i conservatori 
e i moderati. oltre che i rea-
zionari. parlano di democra-
zia- ma se gli proponete di 
democratiware i corpi dello 
Stato. allora vedono nero. 
Dunque. e un compito assai 
arduo Ma i casi del SIFAR 
dimostrano non solo che e 
necessario, ma che e pos
sibile ottenere risultati an
che in questa battaglia. 

Aldo Tortorelli 

Pubblicate le false 
prove contro Angela 

. • • < • -* * 
: LOS ANGELES, H. 

II processo verbals della deposlzlon) fatte davantl al 
gludlce 1st rut to re che ha Incrimlnato la compagna Angela 
Davis, e stato pubbllcato oggi a San Raphael, In California. 
II « documento > rivela subito la inconsistenza delle testlmo-
nianze a carico della glovane milltante per I diritti dei 
negri negli USA. Esse sono due: quella di un addetto ad 
una stazione di servizio e quella di una guardia del car-
cere di San Quentin. 

La pubblicazione del verbale e un altro passo verso II 
processo che I razzlsti hanno montato contro la compagna 
Davit che rlschia la pena di morte. 

Accertata l'esistenza del 
complotto della primavera-
estate 1964, definiti con tanta 
fatiea i contorni dell'operazio-
ne autoritaria che si stava ten-
tando. occorre ora colpire i 
responsabili ed eliminare le 
cause che hanno reso possibile 
una fase tanto difficile e peri-
colosa nella vita della Repub-
blica. Questo il senso della 
conferenza stampa tenuta ieri 
mattina dai compagni Terra 
cini, Spagnoli e D'Ippolito. 
dall'on. Lami del PSTUP e dal 
sen. Gal ante Garrone della si
nistra indipendente. firmatari 
della relazione delle sinistre 
per l'inchiesta sul SIFAR. La 
stessa indagine parlamentare 
— mossasi in limiti troppo an-
gusti per volonta del governo 
— mette in luce che molte 
delle radicj sulle quali si k 
innestata l'iniziativa del gene
rate De Lorenzo ed alle quali 
si sono collegate le pretese 
extra-oostituzionali« dell'allora 
Presidente della. Repubblica..' 
Segni, esistono tuttora. Ci6 av-
viene. tra 1'altro. per i colle-
gamenti tra i nostrj servizi se-
greti e quelli della NATO, per 
rabnorme sviluppo del feno • 
meno delle schedature e delle 
fascicolazioni da parte del 
SIFAR e per il fatto che sono 
tuttora in vigore disposizioni 
mmisteriali — come la «cir-
colare Vicari ^ — che autoriz-
zano misure di c emergenza 
speciale * non consentite dalla 
nostra Costituzione. e del re-

sto gia rifiutate dal Parla
mento negli anni scorsi. 

I commenti alia pubblicazio
ne dei risultati dell'inchiesta 
sono in genere cauti. e tendo-
no, soprattutto da parte dei 
giomali borghesi, ad attenua-
re rimpressione provocata dai 
dati che sono emersi. L'indi-
cazione. certamente venuta 
daU'alto. e quella di afferma-
re che non vi e stato colpo 
di Stato. Naturalmente. si 
omette o si minimizza quanto 
nelle 2000 pagine dell'inchiesta 
sta a testimoniare la perico-
losita del « Piano Solo i e di 
tutto il res to: l'attuazione dei 
progetti messi a punto avreb-
be sicuramente gettato il Pae
se in una situazione molto dif
ficile e grave, provocando 
scontri cruenti. L'Avanti! scri-
ve che rimangono arcora tanta 
interrogativi: <Chi e come 
sottrasse — si domanda — dei 
documenti dalla borsa del ge
nerale Manes colpito da ma-
lore? Che signtficato ha la 
morte del colonnello Rocca in 
tutta la faccenda? Dove sono 
finite le migliaia di fascicoli 
compilati? >. L'on. Scalfari ha 
osservato che la documenta-
zione raccolta avrebbe impo-
sto ai partiti governativi c ben 
altre e piu severe conclusioni 
di quelle edulcorate contenute 
nella relazione di maggio
ranza >. 

(A pag. 6 e 7 II resoconto 
della conferenza stampa 
• nuovl servizi sul Sifar) 

Assemblee locali, sindacati, forze politiche della stessa maggioranza si pronunciano contro il progetto Preti 

S O n O ACCUSA LA LEGGE TRIBUTARIA 
I contadini martedi a Roma per i f itti agrari 

Improwisa riunione dei segretari dei partiti della maggioranza - La Giunta di bilancio delPassemblea siciliana e gli enti locali del-
I'Apuania per la modifica del testo di riforma fiscale - Prese di posizione degli artigiani, del PSI, del PSIUP, del MPL- La Malfa su 
« una possibile convergenza » sulle scelte economiche - Mosca e Principe (PSI) sottolineano la necessita di « nuovi schieramenti » 

TORINO — Polizia • carabhtieri cntrano alk cNnora* (Telefoto) 

Ri volta per cinque ore 
nelle carceri di Torino 

I carcerati avevano chiesto I'intervento dei magistrati per con-
segnare loro una risposta alia Stampa che sta conducendo una 
campagna per 1'inasprimento delle pene sui reati comuni - «ll 
codice e gia troppo severo con noi • - Incidenti all'arrivo della 
polizia - Avuta assicurazione che il documento sarebbe stato 
consegnato ai giomali i carcerati sono rientrati nelle celle 
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Si stringono i tempi del di-
battito politico: arrivano nei 
prossimi giorni in Parlamento 
scadenze di grande rilievo (ri
forma tnbutaria e riforma del 
fitto agrario, anzHutto) in una 
situazione di pronunciato disa-
gio nella maggioranza. E* in 
questo quadro che va collocato 
rimprowiso « vertice » fra I 
segretari dei quattro partiti 
della coalizione e il presidente 
del Consiglio. svoltosi ieri dal
le 13 alle 16.30 e su cui non e 
staia emessa alcuna informa-
zione ufficiale. n segretario 
del PSI. Mancini ha detto che 
si 6 trattato di uno scambio 
di idee sulla situazione politi-
ca «a carattere intormale >. 
Dal canto suo. La Malfa ha 
detto che non sono stati af-
frontati problemi di program-
ma ma di schieramento. Cid 
potrebbe significare che ab-
biano avuto rilievo nella di
scussione le questioni riguar-
danti le crisi regionali in Sar-
degna e Sicilia e quella comu-
nale di Milano, e forse anche 
alcune questioni relative a im-
portanti nomine parastatali. 

La vigilia delle importanli di 
scussioni parlamentari e carat-
rizzata dall'estendersi dell'op 
posizione al progetto gover 
nativo di riforma tnbutaria 
si a tra le forze politiche 
che negli organismi rappreseti 
tativi. Le riserve ed i propo 
siti di revisione sostanziale del 
progetto elaborato dall'on. Pre
ti sono notevoli anche all'inter-
no della maggioranza, come 
ieri ha testimooiato la deci-

Cacclabombardferi statunitensi in azlone sul Nord Vietnam 

SAIGON. 16 
Aerei americani hanno nuovamente bombardato il Vietnam del nord, giusti-

ficando poi la loro azione con I'arrogante tesi nixoniana della s reazione pro-
tettiva*. Dae giorni fa il capo della delegazione della RDV a Parigi, Xuan 
Thuy. aveva denunciato con forza i pirateschi progetti degli Stati Uniti. < Gli americani — 
egli disse — hanno in progetto nuovi bombar damenti nel Vietnam del nord e non hanno 
alcuna intenzione di ritirare tutte le loro forze combattenti >. 1 fatti gli hanno dato ra- . 

, gione. II comando americano 
. ha annunciate oggi che cac-

cia-bombardieri « F-105 » han
no attaccato ieri, venerdi, tre 
postazioni antiaeree nel Viet
nam del nord, venti chilome-
tri a nord del colle di Mu Gia 
e del colle di Ban Arai. con 
razzi di tipo < Shrike .̂ 

E'' questa la sesta voJta, 
dall'inizio dell'anno. che cac-
cia-bombardieri americani uti-
lizzano razzi aria-terra « Shri
ke > a carburante solido e 
aventi una gittata di 18 chi-
lometri contro postazioni del
la contraerea nord-vietnamita. 
Secondo- il comando ameri
cano, i bombardamenti sex-
virebbero a proteggere i 
cB-52> che attaccano obiet-
tivi del Laos e della Cambo-
gia. Secondo fl comando ame
ricano le basi nord-vietnamite 
non hanno sparato contro gli 
aerei americani: i loro radar 
avevano soltanto cominciato 
a. seguire i voli americani. 
Gii • americani pretendono. 
dunque. non solo di violare 
impunemente lo spazio aereo 
della RDV. ma addirittura di 
precludere alle attrezzature 
del paese che subisce la vio-
lazione ogni forma di oon-
troUo. 

Con rinammissibile grasti-
ncazione della c reazione pro-
tettiva > essi stanno ora ren-
dendo sistematica la violazio 
ne dell'impegno che ha con 
sentito di aprire le trattative 
parigine. 

Nel Vietnam del sud. un 
duro scontro fra americani e 
partigiani e awenuto la scor-
sa notte a una quarantina di 
chilometri da Saigon. Gli ame
ricani hanno chiesto Tinter-
vento dell'artiglieria e degli 
elicotteri. Secondo le fonti uf-
nciali le perdite amencane 
sarebbero un morto e una 
quindicina di feriti. Altri otto 
soldati americani sono morti 
e 18 hanno nportato fente di 
vana entita nella caduta di 
un eiicottero e in due esplo-
sioni di mine p.azzaie dji 
partigidm L eiicouero e sta 
to abbatlutn nei pressi di Hue. 

In Cambodia proseguona 
aspn Ci»mlnu.nKMii fra mer- ' 
cenari e forze popolari at-
lorno alia rotaon? mimen) 
quattro. la strada che collega 
la capitale. Phnom Penh, eon ' 
il porto di Kompong Som. 

sione della direzione sociali-
sta di presentare vari emenda-
menti fl cui senso e stato il-
lustrato da una dichiarazione 
del presidente dei deputati 
del PSI, di cui riferiamo piu 
avanti. E' su questo sfondo 
che il presidente del Consiglio 
ha deciso di convocare per lu-
nedi pemeriggio una confe
renza dei capi dei gruppi di 
maggioranza della Camera. 
Forse proprio daU'esito di que
sto inoontro dipendera se fl 
quadripartite si presentera al 
dibattito in online sparse o 
su una linea concordata. I cor 
ni del dilemma stanno nel fat 
to che il progetto Preti e so 
stenuto in blocco da una par 
te della DC. dal PSU e dal 
PRI mentre 1'altra parte della 
DC e il PSI desiderano modifi 
che in molti casi coincidenti 
con quelle dell'opposizjooe di 
sinistra. 

Devono. intanto. essere regi 
strate altre. autorevoli prese 
di posizione e iniziative a fa 
vore della revisione del pro 
getto govemativo. La Giunta 
di bilancio dell'Assemblea re 
gionale siciliana ha votato un 
o.d.g in cui si ausptca che la 
Camera modifichi sostanzial 
mente il progetto di legge de 
lega tenendo conto delle se 
guenti esigenze I) ultenort 
elevazione della fascia dei red 
diti di lavoro esenti. realiz 
zando I'equa npartizione del 
carico fiscale fra le diverse 
classi sociali; 2) realizzare 
una sempliflcazione del mec 

(Segue in ultima pagirta) 

Aumenta 
di 40 lire 

ilpane 
a Roma 

Aumenta il prezzo del pa
ne a Roma. II comitate pro
vinciate dei prezzi, infatti, 
avrebbe deciso che le pope-
lari e tradizionali «cirio-
le> costeranno 44 lire in piu 
al chilo, aumentando cioe 
del 26 per cento. 

II nuovo, impopelare 
prowedimenlo, che %i ag-
giunge all'aumento del 
prezzo del latfe, costitui-
sce un altro duro e piu 
grave colpo ai bilanci di 
large parte delle famiglie 
romam, ai salari — gia 
tanto infaccati — dei lavo
ratori. Dovrebbe entrare in 
vigore dal primo marzo: 
la c ciriola a verrebbe cosi 

a cestare, invece delle at-
tuali ISC lire al chilo, I N 
lire. E non solo la < cirio
la > aumentera: infatti c'e 
da attendersi, come gia e 
awenuto nel passato, un 
aumento a catena degli 
altri tip! di pane r di altri 
generi di prima necessita. 



PAG. 2 / v i ta i t a l i a n a 1 ' U n i t a 7 domenica 17 gennalo 1971 

A proposito del 

«costo» degli scioperi 

Chi provoca 
perdite 

di miliardi 
Non S stata prestata finora 

sufficiente attenzione ad al-
cuni datl concreti emersi nel 
conso della discussione svilup-
patasi attorno alle lotte sin-
dacali e alia situazione eco-
nomica e produttlva del pae
se. D polverone allarmlstico 
sollevato da uomini politfci de-
mocristiani e socinldemocrati-
ci e da alcuni alti funzionari 
dello Stato, era diretto tra 
1'altro a nascondere la realta 
e a contendere la pubblica 
opinione. Ma da quelle stesse 
prese dl posizione, a ben vede-
re. vengono fuorl clfre e fattl 
assai significative 

In una delle famose «let
ters segrete* (e pubblicate 
da tutta la stampa) inviate 
dal presidente dell'IRI Giu
seppe Petrilli al presidente 
del Consiglio Colombo, sono 
contenute alcune rivelazioni 
sul costo delle lotte sinda-
cali In alcune grandi impre-
se pubbliche. Petrilli condisce 
le cifre con lunghe lameota-
zionl sulle nuove forme di 
lotta adottate dai lavoratori, 
sui plcchetti anticrumiraggio, 
sul fatto che (com'e del tut-
to logico) gli scioperi ven
gono condotti in modo da 
esercitare una efficace pres-
sione economica sulle azien-
de. Andando alia sostanza, II 
presidente dell'IRI sintetlzza 
cos! 11 valore della produzio-
ne industrial perduta, a cau
sa degli scioperi integrativi 
aziendali del novembre -di-
cembre scorsi, in tre comples-
si del gruppo: 

Alfa Romeo (un milione e 
864 mila ore di sciopero): 
produzione perduta 30 miliar
di di lire. 

SITSiemens (900 mila ore 
3i sciopero): produzione per
duta 10 miliardi di lire. 

Italsider (due milioni e 200 
mila ore di sciopero): produ
zione perduta 80 miliardi di 
lire. 
Orbene, quando e stato fi-

naJmente raggiunto l'accordo, 
quando 1'IRI e PIntersind han-
no finalmente ceduto, quale 
*, stato l'onere complessivo 
degli atimenti che le azien-
de sono state costrette a con-
cedere ai dipendenti? Eccolo. 
sempre stando alle cifre di 
Petrilli: 

Alfa Romeo: un miliardo e 
400 milioni per il 1970. 4 mi
liardi e 200 milioni per fl 
1971. 

SITSiemens: due miliardi 
e mezzo per fl 1971. 

Italsider: 5 miliardi e mez
zo per il 1971, 13 miliardi e 
800 milioni per il 1972, 19 mi
liardi per il 1973. 

La sproporziooe tra la cl-
fra della produzione perdu
ta in ciascuna delle tre azien-
de. a causa della prolungata 
resistenza della direzione del
le imprese. e gli aumenti poi 
accordati. appare dawero gi-
gantesca. Di fronte a un one-
re di circa 46 miliardi sea-
glionati in tre anni, a favore 
della manodopera. sta una per-
dita secca immediata di 120 
miliardi. Si noti che si tratta , 
di accordi che le masse la-
voratrid e i sindacati hanno 
accolto con unanime soddi-
sfazione: e dunque la com-
posizione delle vertenze a-
vrebbe potuto essere raggiun-
ta assai prima, senza provo-
care colpi cosi ingenti aD'eco-
nomia: sui quali poi ministri, 
economist! borghesi e alti fun
zionari piangono a dirotto, 
dandone la colpa alle organiz-
zazioni operate. 

Non era possibile un atteg-
giamento piu responsabile da 
parte delle imprese IRI? Cer-
tamente si. Sono spesso le 
centrali burocTatiche degli or
ganism) industriali (quanto si 
dice per le aziende pubbli
che vale anche per le pri
vate) a imporre l'intransigen-
za alle direzioni aziendali. an
che quando qneste sarebbero 
disposte ad acoedere al prin-
cipio della contrattazione per-
manente, mtegrativa. articola-
la. E cid per la cieca e fllu-
soria volonta di cdare una 
lezione* ai lavoratori e ai 
sindacati. e di ricacciarli in-
dietro. con chiari intenti poli-
tici generali. Dietro la resi
stenza delle direzioni azien
dali si manifests cioe la pro-
va di forza voluta dalla Con-
findustria o dalllntersind. Al-
I'ltalsider. ad esempio. e 
stato necessario superare evi
dent! resistenze esterne pri
ma di gjungere a un nuovo 
sistema dj qualtficazione del 
lavoro. Si e assistito. qui co
me altrove. aH'aperto tentati-
vo delle associazioni industria
li di imporre fl ripristino del
le condizioni operaie qualf e-
rano prima dei contratti del 
1969. 

E* molto grave che le azien 
de di Stato abbiano seguito. 
e a volte addirittura prece-
duto, gli industriali privati su 
questa linea. Con le dlsa-
gtrose conseguenze economi-
che che si sono viste. 

I. pa. 

TORINO: il cinquantenario del primo "quotidiano comunista e del Partito 
i . 

II «valore futuro» delle idee 
deirOrdine Nuovo e di Gramsci 
La manifestazione promossa dall'lstituto Gramsci e dall'Unione Culturale e stata aperta a Palazzo Madama dal 
compagno Umberto Terracini — Nafta: « Nell'elaborazione gramsciana il Partito e la prima cellula in cui si 
riassume la volonta collettiva che tende a diventare universale » — L'intervento del sen. Franco Antonicelli 

Dal nostro inviato 
TORINO. 16 

' Cinquant'anni dalla fonda-
zione del PCd'l, la «grande 
scelta» cui dette un contrl-
buto essenzlale il gruppo u> 
rinese che redigeva P« Ordine 
Nuovo », trasformatosl in quo
tidiano proprio aU'inizio del 
'21: le celebrazloni di quel-
l'awenimento, che tanto peso 
ha avuto nella storla itallana 
dl questo secolo, si sono aper-
te oggi a Palazzo Madama, 
nell'aula che era stata sede 
del primo Parlamento dopo 
la proclamazione dellTJnlta 
d'ltalia. Un accostamento che 
non e soltanto formate, se si 
pensa alia funzione che ebbe 
e svolge anche oggi 11 PCI, 
« arma — come lo ha detinlto 
11 sen. Umberto Terracini. 
aprendo la manifestazione — 
di liberazione sociale, cultu
rale, nazlonale ». 

II sen. Franco Antonicelli 
ha spiegato 11 signiflcato del-
l'inlziativa dell'Istltuto Gram
sci e dellTJnlone Culturale (dl 
cui Antonicelli e presidente) 
di commemorare il cinquan

tenario dell'« Ordine Nuovo » 
— 11 quotidiano del comu-
nisti torinesi apparso all'lnl* 
zio del '21 — e della fonda-
zlone del Partito Comunista 
d'ltalia. Rlcordare il '21 e II 
precedente autunno del '20. 
che vide l'occupazione delle 
fabbriche, signlfica — ha os-
servato Antonicelli — farsl 
cosclenti della piu grande 
svolta storlca del nostro se
colo In Italia; signlfica, an
che, rlcordare 11 momento del-
Pattuazlone dl fondamentali 
idee originali degli «ordlno-
visti», di Gramsci soprattutto, 
e del « valore di futuro » che 
esse contenevano. 

II compagno Alessandro Nat-
ta, della direzione del PCI, 
ha quindl parlato sul tema 
«Vocasione politico e impe-
gno culturale dl Antonio 
Gramsci». Le Interpretazioni 
che tendono a distinguere 11 
« politico » dal « teorlco », e 
ad esaltare la forza dell'In-
telletto e la capacita dl ela-
borare una « via filosofica al 
comunismon, offrono ~ egll 
ha detto — un'immaglne par-
ziale e deformata di Gramsci. 

Si possono comprendere le 
ragioni del tentativi dl ac-
centuare il valore culturale e 
teorico della sua attvita: dal 
1026 11 fondatore deU'« Ordine 
Nuovo » e tagliato fuori della 
sccna politica, la persecuzione 
fascista e la congiura del silen-
zio cercano di cancellare anche 
la memoria della sua opera dl 
rivoluzionarlo; le sue opere, 
pubblicate dopo la Liberazio
ne, colpiscono per l'altezza 
del penslero. « Porse nol stes-
si — ha detto Natta — nel-
l'ampla azione di riscoperta 
e dl studio, di affermazlone 
del posto che a Gramsci toe-
ca nella storia del movimento 
operaio e del nostro Paese, 
possiamo aver contribuito ad 
accentuare i momenti (Pespe-
rienza delP«Ordine Nuovo», gli 
anni del carcere e dei a Qua-
demi») In cui piu spiccato 
e dominante pub apparire 11 
fervore e l'apertura della ri-
cerca, della conqulsta sul ter-
reno culturale e teorico». 

In ombra, comunque. non e 
mai stato il riconoscimento 
della funzione di Gramsci co
me capo e guida del Partito, 

La diffusione dell'Unita in onore del 50 del PCI 

Domenica diffonderemo 
piu copie del I Maggio 

Prato superera le dodicimila copie — II grande impegno della Sardegna 
Un altro grosso elenco di abbonati sostenitori dopo i primi 150 

La glomsta dl diffusione 
dl domenica 24, per cele-
brare II 50° della fondazio-
ne del PCI, per gli Impegni 
assuntl dalle federazlonl, 
dalle sezlonl, dai compagnl, 
si avvla a superare I llvelll 
ragglunti il Primo Maggio. 

Dopo la Toscana e I'Eml-
lla che diffonderanno quat-
trocentomila copie, Flrenze 
e Mllano sessanfamlla, con-
flnuano a pervenlre nofizie 
da altre localita: Taranto clt-
ta (2.050), Como (4.500), 
Savona (7.500), Sassuolo 
(2.000), Formlglne (700), 
Flora no (350), Spezzano 
(150). La federazlone di Pra
to ha prenotato dodicimila 
copie, superando la diffusio
ne del Primo Maggio. Ecco 
alcunl Impegni di alcune se
zlonl del Pistdiese; rispelto 
alia domenica diffonderanno 
In piu: Sperone (100), Por
ta a Borgo (225), Montale 
(150), San Marco (200), Can-
tagrillo (60). In Sardegna 
saranno diffuse 11.000 co
pie. A Serrentl, un centra 
che supera appena quattro-
mila abitanti, i compagni 
diffonderanno 400 copie. A 
Maracalagonis, altra piccola 
sezione contadina del Ca-
gliaritano, I compagni han
no sottoscritto un abbona-
mento ed hanno ripreso la 

diffusione domenlcale. La 
federazlone di Crema, nel 
confermare che superera 
I'oblettlvo del 24 gennalo, 
per glovedl 21 ha organiz-
zato una diffusione di cin-
quecento copie nelle fabbri
che della eltta. Sempre a 
Crema I compagni dell'OII-
vettl diffonderanno gloved! 
quattrocento copie. 

Abbonamenti 
sostenitori 

Contlnua con successo la 
campagna per gli abbona
menti sostenitori all'Unita. 
Ali'elenco dei primi 150 gla 
pubblicato va aggiunto: on. 
Umberto Cardia, sen. Giro-
lamo Sotgiu, prof. Emilio 
Pirastu, dott. Antonio Plra-
sfti, doff. Carlo Pirastu, tut-
tl di Cagliarl; Filiberto Fe-
di (Pistoia); Carmelo Bon-
vecchio (Perfine-Trento); se
zione PCI Emanuele Pie* 
ve (Milano); Bruno Casfella-
no (Tavamuzze • Rrenze); 
Cooperatlva Bagno a RIpoli 
(Firenze); Italhirist (Mlla
no); Maria Oozza (Bologna); 
Anita Oozza (Bologna); Lu
cia Scoptgni (Saluzzo • Cu-

neo); Modesto Ermolao (Do-
lo-Venezia); prof. Franco 
Antonicelli (Torino); sezione 
Gramsci (Spilambeiio • Mo-
dena); Albergo Roma (Con-
selice - Ravenna); Coope
ratlva agricola (Conselice -
Ravenna); dr. Ivo Riccl 
Maccarini (Conselice - Ra
venna); prof. Roberto Fle-
schi (Parma); sezione Babt-
nl (Fllo D'Argenta-Ferrara); 
cooperativa falegnaml (Spl-
lamberto - Modena); Rober
to Schlavoni (Ferrara); Van-
ni (Roma); maestranza coop. 
Piaggiole (Pogglbonsl • Sie
na); Dante Brini (L'AquIla); 
a w . Fausto Flore (Roma); 
prof. Marcello Delia San
ta (Pisa); Casa del popolo 
(Riglione Oratorio - Pisa); 
G. Battista Gerace (Pisa); 
sen. Ferrucclo Parrt (Ro
ma); Emilio Rufini (Ladl-
spoli - Roma); arch. San
dra Gianl (Ternl); dr. Ale-
mo Bertolini (Nuoro); Elet-
tra Pollastrint (Roma); Vin-
cenzo Galletti (Bologna). 

L'aw. Ignazio Flore ha 
sottoscritto tre abbonamen
ti sostenitori; I deputati Giu
seppe Calasso, Mario Fo-
scarinl, Pasquale Pascarlel-
lo della federazlone dl Lee-
ce hanno sottoscritto 11 ab
bonamenti da destinare a zo
ne del Mezzoglorno. 

Il convegno delle elefte comuniste in Toscana 

Riforma del diritto familiare 
asili e scuole materne per una 
nuova condizione della donna 

Dalla nostra redazione J 
FIRENZE. 16. 

I diritti deirinfanzia, della 
donna che lavora, il rinnova-
mento profondo della famiglia, 
nel quadro di uno sviluppo 
economico e civile della socle-
ta e in rapporto al ruolo che 
enti locali e region! devono 
esercitare, sono staU I termi
ni del dibattito svoltosi al 
convegno delle elette nelle 11-
ste del PCI In Toscana tenth 
tosl a Firenze In Palazzo Me
dici Riccardl. 

U convegno — Introdotto 
da una relazione della com-
pagna Loretta Montemaggl 
consigllere regionale e con-
cluso dalla compagna Adriana 
Seronj della direzione del 
PCI — ha sottolineato le gra 
vl carenze che In questo sev 
tore si riscontrano. le pesantl 
responsabilita della DC. il vuo-
to dello Stato. Incapace per 
volonta politica di soddisfa 
re queste eslgenze. e la profl-
cua attivita che In questo qua 
dro difficile sono ritisclti a 
portare avanti i Comunt, le 
Province della Toscana che og
gi possono contare su questo 
grande fatto nuovo rappresen-
tato dalle Region! Aprendo il 
dibattito la compagna Monte
maggl ha sottolineato il rap
porto che eslstc fra questo 
stato di cose e I'assetto at-
tuale di una societa rondata 
sul profltto nella quale fe pro
prio 1'infanzia a pagare 11 
prezzo piu alro per le condi
zioni della famiglia • 

La relatrice ha sottolinea
to 1'eslgenza di un diverso 
rapporto che sollecitl I'espan-
sione della spesa pubblica a 
favore de) consuml soclall 
e un decentramento democra-
tlco delle funzlonl che faccla 
perno sugll enti looall eletti-

vi superando tutta la pletora 
degli organism) esistentl. In 
questo quadro ha ricordato co
me sia necessario' passare ra> 
pidamente alia Regione le 
competenze che le spettano e 
ha sottolineato come il grup
po comunista alia Regione to
scana abbla gia presentato 
due mozioni nguardantt ap> 
punto i! trasferimento delle 
competenze dell'ONMI alia re
gione e per chiedere un Impe
gno, assieme ai comunl. per 
U rimborso delle spese scola-
stiche sostenute dalla fami
glia. 

Dopo 1 numerosl intenren-
tl ha concluso la compagna 
Seronl sottohneando I'impor-
tanza del convegno in rap 

Delegazione 
di compagni 

nell'URSS per 
il 50° del PCI 

Una trentina di compagni — 
membn di CorrutaU federali, 
sindaci. dmgenli di orgamzza 
ziom di base e democratiche — 
panono domattina alle ore 8 
da Fiumicino per Mosca. Sono 
delle federaziom di Arezzo. Asti. 
Firenze. Parma. Napoli. Roma. 
Modena e Torino La delega 
zione. guidata dal compagno 
Verdiru. membro del Comitato 
centrale del PCI. rimarra in 
IJUSS otto porru e presenziera 
alle cerimonie in onore del 50° 
a nm versa no del HCI Con que 
sta nuova comitiva continua la 
serie dei viaggj a Mosca gia 
programmati dal Partito duran
te tutto U 1971, anno del cin
quantenario. 

porto ad un tema: la fami
glia, che si sta proponendo 
in modo piu forte che per 1) 
passato. Un problema che de-
ve essere affrontato non solo 
sotto II profilo dJ un rinno-
vamento del diritto familia
re, ma anche di una politica 
sociale che favorisca I'evolu-
zione della famiglia stessa. 

La validita delle proposte 
che da anni andiamo avanzan-
do — ha detto la compagna 
Seronl — per un nuovo svi
luppo della scuola matema 
pubblica. per la riforma della 
assistenza alllnfanzia, e ulte-
riormpnte ennfermata daglt 
svlluppi del movimento dl 
massa nelle fabbriche e ne! 
quartierl. Ancor oggi. perb, a 
questa richiesta ed al movi
mento popolare. si contrappon-
gono argomentazlonl In ter
mini di spesa pubblica; rispon-
dendo cosi, si porta avanti 
pert) una concezione delle ri-
forme errata, in quanto vista 
in termini di pura spesa pub
blica. Occorre Invece anche 
chiedersl quanto costa non 
fare questa politica. far stu 
diare masse df ragazze che poi 
saranno impiegate nei lavo-
r) domestic!, quanto costa far 
cessare i) lavoro alle donne 
quando hanno avuto il primo 
figlio; quanto costa In termi
ni di perdita di reddito per 
le masse popolarl il lavoro a 
domlcillo o la politica condot 
ta nel confront! dei subnorma-
1! che per la sua stessa Insuf
ficient porta alia loro perdi
ta definitive invece che al re-
cupero 

Per una politica dl svilup
po democratic^ occorre colpl-
re non solo I profitt) e le ren-
dite, ma anche valorizzare pie 
namente le risorse umane del 
paese. 

Renzo Cassigoli 

e neppure il fatto che nel 
drammatico periodo — dal '21 
al '26 — che precede il car-
cere, appare nella sun plena 
luce e maturita l'uomo poli
tico, capaoe dell'iniziativa si-
cura, i'educatore e i'organlzza-
tore del Partito conceplto non 
come setta, ma come avan-
guardla della classe, legato con 
essa e con le masse popolarl. 
II problema era invece quello 
della esplicazlone plena della 
opera dl Gramsci nel Partito 
e nel rapporto con Plnterna-
zionale comunista in questo 
periodo. cui gia aveva stimo-
lato Togliattj con lo studio 
sulla « formazlone del gmppo 
dirigente del Partito» e la 
pubblicazlone delle lettere 
scambiate (negli anni '23 "24) 
tra Gramsci, lo stesso Togliat-
ti, Terracini, Scoccimarro: e 
la fase, appunto, della for-
mazione del gruppo dirigente 
dopo la prevalenza, nei primi 
anni, della direzione e dello 
indirizzo settario di Bordiga; 
del rapporto complesso e tra-
vagllato — non certo dl una 
mitlca e costante unita — tra 
il nostro Partito e l'lntema-
zionale comunista; e poi della 
maturazlone in Gramsci del-
l'esigenza di lngaggiare la po-
lemioa e la lotta contro la 
impostazione bordlghiana, dl 
ricondurre II PCI a a fare po
litica », a reslstere politica-
mente contro il fascismo, ad 
affrontare 1 probleml reali del
la rivoluzlone socialista in Ita
lia, deU'egemonia del proleta
riate, delle alleanze, del r a p 
porto col contadini; ed e la 
fase delle Tesi dl Lione. del 
saggio sulla questione meri-
dionale, dello scamblo di let
tere con Togliattl sulla lotta 
airinterno del Partito bolsce-
vico in cui Gramsci gia a p 
proda a quella visione della 
lotta per il sociallsmo in Ita
lia e nelPoccidente capitalist!-
co e a quel concetto di ege-
monia che costituiranno 11 fl
lo conduttore dei «Quaderni». 

Sin dagli anni giovanili, la 
politica come milizia rivolu-
zionaria e la scelta essenzlale 
di Gramsci. Certo, si rillet-
tono nella sua enorme a cu
riosity » intellettuale le espe-
rienze piu vive della culture 
del suo tempo: ma Papprodo 
al marxismo dl Gramsci (si 
iscrisse al PSI nel '14) non e 
quello di un puro intellettuale, 
perche* e gla presente In lul, 
e conta, la carica dl ribel-
lione, la coscienza del limite 
storico della societa e dello 
Stato italiano proprle del gio-
vane sardo che ha conosciuto 
l'inferiorita di una condizione 
sociale ed umana In un tempo 
che e pur stato di progresso 
per la nazione. Gia con il «Gri-
do » e specialmente con l'« Or
dine Nuovo », cultura signlfi
ca per Gramsci conquista del
la coscienza critica del compl-
to storico del proletariato, af
fermazlone dell'autonomia 1-
deologica e politica della clas
se operala. 

II filo conduttore di tutta la 
sua ricerca culturale e teorl-
ca resta quello della rivolu
zlone socialista. in Italia, e 
cultura non e soltanto auto-
nomla ideale e politica del 
proletariato dalle class! diri-
genti, ma si traduce nel con
cetto di egemonia, nell'esigen-
za, cioe, di una riforma in
tellettuale e morale, di una 
concezione superiore del mon-
do e della vita che said! at
torno alia classe operala (an
che dal punto di vista Ideo
logic© e morale, oltreche" po
litico) un nuovo blocco so
ciale. 

Natta ha affermato che 
questo riconoscimento della 
coerenza e dell'unita di pen
slero e dl azione, del «defi-
nlrsi del pensiero in rappor
to alia lotta politica», fa dl 
Gramsci un marxista autenti-
co e un dirigente rivoluzio
narlo di tipo nuovo. Fare po
litica al fine della progressiva 
liberazione dell'umanita si
gnlfica, per Gramsci, intende-
re e penetrare II rapporto fra 
struttura e sovrastruttura. tra 
economia e politica; capire 
che bisogna affrontare la real
ta ideale e storlca della so
cieta nella sua unita; capire 
che sul terreno della politica 
e delle ideologic si prende 
coscienza dei conflitti del 
mondo economico e che per-
tanto, nello sviluppo delle co
se e per lo sviluppo delle co
se occorre Pelemento coscien-
te, organlzzato. volontario 
dell'azione e della lotta degli 
uomlnl. B occorre, per 11 
proletariato, Porganismo che 
e gia proposto dallo sviluppo 
storico. II partito politico: «La 
prima cellula — come scrive-
ra Gramsci — In cui si rla* 
sumono dei germ) di volonta 
collettiva che tendono a di
ventare universal) e total!». 

p. g. b. 

La celebrazione 
giovedi 

a Livorno 
Al Teatro Goldonl dl Li

vorno, dove, mezzo secolo 
fa, nacque II Partito comu
nista d'ltalia. avra luogo II 
21 gennalo ana grande mani
festazione popolare, alia qua
le prendera parte una dele
gazione del C C del P.CI . 
composta dal compagni Um
berto Terracini, Arhira Co-
lombl, Luigl Pol a no, Renzo 
Trivelll, Glanfranco Borghl-
ni. Sara presente anche una 
de'egatione del Partito Co
munista Spagnolo, guidata 
dal compagno Francisco 
Tnton. 

Basso 
lascia 

il PSIUP 
n compagno on. Lelio Basso 

si 6 ufficialmente dimesso dal 
PSIUP lasciando ieri il grup
po socialproletario della Came
ra per iscriversi ai gruppo mi-
sto. Egli ha informato della sua 
decisione il presidente della Ca
mera Pertini. in una dichiara-
zione a\VAdnkrouns Basso ha co
si motivato la sua decistone: 

< E' questa la conclusione di 
un dissenso che avevo gia ma-
nifestato due anni fa al con-' 
gresso di Napoli. Del resto per 
due anni non avevo svolto al-
cuna attivita di partito e il nuo 
passaggio dal gruppo PSIUP al 
gruppo misto non fa che legaliz-
zare una situazione di fatto gia 
esistente da tempo. 

< Nessun elemento nuovo di 
dissenso dal partito ha determi-
nato la mia uscita: i miei dis-
sensi sono sempre quelli. Si 
aggiunga che da anni mi sono 
venuto sempre piu convincendo 
che oggi, di fronte a societa 
sempre piu complesse, e piu che 
mai necessaria un'attivita quo-
tidiana di studio e di approfon-
dimento dei problemi e delle 
strategic del movimento operaio. 

« Per svolgere questa attivita. 
che e politica. e necessario ri-
salire a monte della lotta poli
tica quotidiana >. 

La lettera di dimissioni dal 
partito e stata inviata l'altra se
ra da Basso al segretario del 
PSIUP. compagno Vecchietti. 

L'ufficio stampa della dire
zione del PSIUP cornunica: 
c La richiesta presentata dal-
l'onorevole LeUo Basso alia pre-
sidenza della Camera per la sua 
iscrizione al gruppo misto. con
clude una vicenda che si era 
aperta due anni fa. subito dopo 
il congresso del Partito di Na
poli. con il mancato rinnovo da 
parte dello stesso onorevole 
Basso della tessera del PSIUP. 
L'onorevole Basso ha sempre 
motivato il suo atteggiamento 
con le ragioni di un dissenso 
che non e mai stato sufficiente-
mente chiarito nelle opportune 
sedi del partito. Prendendo co
munque atto della riconferma 
data dall'onorevole Basso di 
non aderire a nessun'altra for-
mazione politica, lo ringraziamo 
per il contributo che egli ha 
dato alia lotta del movimento 
operaio negli anni in cui e stato 
un dirigente socialista attiva-
mente impegnato ». 

Corte Costituzionale 

lllegittima 
la legge 

sulla droga? 
La legge sugli stupefacen-

ti e stata rinviata alia Corte 
costituzionale per il giudizio 
di legittimita. La decisione e 
stata presa dai giudici della 
VI sezione del tribunale di 
Roma, davanti ai quail sono 
comparsi ieri un gruppo di 
amici della fotomodella fran-
cese Jeanine Cavallaro (sui-
cidatasi nell'aprile dello scor-
so anno) imputati di deten-
zione, uso e tralTlco di so-
stanze stupefacenti. 

I difensori di due imputa
ti. gli awocati Adolfo Gatti 
e Angelozzi Gariboldi hanno 
sollevato l'eccezione di inco-
stituzionalita clell'articolo 6 
della legge sugli stupefacen
ti sostenendo che esso viola 
I'articolo 3 della Costituzione, 
il quale sancisce 1'uguaglian-
za di tutti i cittadini di fron
te alia legge. I difensori han
no rilevato che la legge sugli 
stupefacenti prevede una 
eguale pena detentiva per tre 
tipi di reato ben distinti e 
diversi tra di loro, vale a 
dire per Puso personale. la 
detenzione e il traillco di 
stupefacenti. Una norma han
no sostenuto gli awocati pri-
va di ragionevolezza. anche 
perche impedisce il recupero 
del drogato 

Seminario 
di Storia del PCI 
AllTstituto delle Frattoc-

chie si svolgera nei prossi-
mi giorni, secondo il calen-
dario di seguito pubblica
to, un Seminario dedicato 
ad alcuni momenti e pe
riod! della storia del PCI. 
II Seminario e organlzzato 
dalla Sezione centrale 
Scuole di Partito, d'intesa 
con la commisslone per il 
50° del PCI. 

Ecco 11 programma: 25 
gennalo - Introduzione G. 
C. Pajetta - La crisi del 
dopoguerra, la costituzione 
del PCI e Pavvento al po-
tere del fascismo (L. 
Gruppi). 26 gennaio - La 
formazione del nuovo 
gruppo dirigente e la svol
ta politica del Congresso 
di Lione (G. Chiaromon-
te) - II Partito durante la 
crisi economica, le guer
re del fascismo, la prepa-
razione della II guerra 
mondiale (F. Ferri). 27 
gennaio - II Partito du
rante la guerra e la lotta 
di liberazione; la vittoria 
del fronte antifascista e 
della Resistenza (E. Se-
reni), 28 gennaio - La lotta 
per la pace, la democra-
zia, il socialismo, dalla 
Costituzione ad oggi (G. 
Amendola). 

La riunione del consiglio nazionale 

Le ACLI contro 
il frazionismo 

Respinta la richiesta di un congresso straordinario 
II consiglio nazionale delle 

ACLI ha approvato con 61 voti 
favorevoli e 9 contrari un do-
cumento in cui si deplorano < il 
comportamento e le initiative 
della minoranza per l'esplicito 
e dichiarato proposito di avvia-
re. in concreto. uno sdoppia-
mento del movimento anche 
con la creazione di organismi 
extra statutari > e si denuncia 
«ii danno che tali iniziative re-
cano non solo all'unita delle 
ACLI. ma anche agli interessi 
piu generali della classe ope 
raia in un difficile momento». 

Nel documento si invita la 
minoranza «a far rientrare nel
le procedure democratiche pre-
viste dallo statute, a tutti i li-
velli. le legittime mamfestazio-
ni di dissenso. per un corretto 
confronto di idee e di posizjo-
ni. da verificare nel dibattito. 

per una crescita complessiva 
delle ACLI > e t s i esige Pim-
mediato scioglimento di ogni 
organizzazione dualistica. anche 
a livello di GioventO aclista, e 
si da mandato agli organi ese-
cutivi c di procedere a norma 
di statuto qualora la volonta 
del Consiglio nazionale risulti 
disattesa. adottando tutte le mi-
sure necessarie >. 

(1 documento termina con un 
appelk) a «operare per raffor-
zare e non per frazionare e in-
debolire Pazione del movimento*. 

Successivamente il consiglio 
nazionale delle ACLI ha appro
vato un documento che respin-
ge le richiesta della minoranza 
per la convocazione di un con 
gresso nazionale straordinario. 

Gli esponenti del gruppo di 
minoranza. pur presenti in au
la, non hanno partecipato alia 
votazione. 

II convegno della FGCI a Bologna 

I giovani protagonist! 
nella lotta per le riforme 

J. 

BOLOGNA, 16 
Sono lniziati stamanl net sa-

lone dell'autostazione I lavori 
del convegno Interregionale 
tosco-emiliano della gioventu 
lavoratrice, organizzato dalla 
FGCI. II dibattito, che si con 
cludera nella tarda mattinata 
dl domani. e su to introdotto 
da un'ampia relazione del 
compagno Marruccl. 

Al convegno na portato tl 
suo saluio Sergio Masini ael 
la direzione regionale emllla 
na det giovani repubbltcanl, i) 
quale ha affermato il netto 
dissenso del movimento giova 
nile repubbllcano con la linea 
politica generale del PRI. La 
societa da cost rut re in Italia 
— ha aggiunto — deve esse 
re socialista e fondata sul 
Pautogestione. Compito dun
que del giovani e dare un 
contributo fondamentale alia 
lotta contro II sistema capi-
tallstlco, per le riforme 

Comune di Ban 

La Giunto dc 
cade sul bilancio 

BARI. 16. 
Con il voto sfavorcvole dato 

dalla maggioranza del Consiglio 
comunale al bilancio di previ-
sione per il 1971 e caduta que
sta notte la giunta minonta-
ria d.c. che era seguita. circa 
un anno fa. al fallimento del 
centro sinistra che segui con 
la scissione socialista al disim-
pe^no del PSI. E* inevitable 
ora la nemina del commissano 
prefettizio e lo scioglimento del 
Consiglio. La responsabilita del 
commissario ricade sulla DC 
che non ha voluto, nella sostan 
za, acoettarc la formula politics 
piu avanzata (DC-PSI) propo-
sta dai socialisti. 

II congresso del Partito liberale 

Una stampella 
per il 

centro-sinistra 
Malagodi ha prospettato soltanto un bilancio il 
cui unico punto positivo h 1'aver rifiutato di sal-
darsi con I'estrema destra eversiva: troppo poco, 
per un partito angosciato dal complesso del-

I'isolamento e dell'esclusione dal potere 
n 12. congresso liberale ha 

segnato la conferma della >ea 
dership malagodiana: un ri 
sultato scontato. Eppure. il 
congresso non e stato un av-
venimento banale. Lo scon 
tro attorno alia questione diM-
la riforma statutaria (in so
stanza, la battaglia per cor-
reggere. se non abolire. il si
stema maggioritario nell'ele-
zione degli organi dirigenti) 
non e stato che la proiezio-
ne del piu ampio discorso 
sul modo di essere del PLI 
nelle mutate condizioni del
la societa italiana. Un discor
so che al congresso ha subi
to una radicalizzazione e per-
fino un avvio di chiarimento. 

Due anni or sono. Malagodi 
avvi6 un certo processo di 
revisione, di aggiornamento. 
che concretizzd nella piatta-
forma cosidetta di «Liberia 
nuova P, che in qualche mo
do segnava il passaggio dal 
puro conservatorismo ad un 
moderatismo dinamico. II con
gresso doveva verificare Pido-
neita di questa rettifica e i 
suoi risultati. II metro di giu
dizio non poteva che essere 
uno: la misura in cui il par
tito ha risalito la china del
la sua emarginazione dalla vi
ta politica nazionale. Malagodi 
ha potuto prospettare un bi
lancio il cui solo punto posi
tivo e Paver rifiutato di sal-
darsi con I'estrema d estra 
eversiva. Troppo poco per un 
partito letteralmente angoscia
to dal complesso dell'isola-
mento e dell'esclusione dal 
potere. II grande interrogati-
vo che ha dominato Passem-
blea e stato: perchd il paese 
non crede alia nostra volon
ta democratica e trasforma-
trice? La maggioranza ha evi-
tato una credibile analisi po
litica. Le opposizioni hanno 
riproposto un ripensamento 
del liberalismo in connessio-
ne con i mutamenti struttu-
rali e psicologici del paese. 

Malagodi s'e tirato dietro, 
ancora una volta. tutti gli 
uomini di destra del suo 
gruppo e degli altri gruppi 
conversi sulla maggioranza 
(solo uno ne e rimasto fuo
ri). Cosicche Punico fatto vi-
sibile di ridislocazione delle 
forze provocato dalla reticen-
te autocritica malagodiana di 
due anni or sono. e stato il 
distacco. sulla sinistra, di una 
parte dei suoi uomini che 
hanno dato vita ad una pro
pria corrente (< Rinnovamen-
to>) che 6 risultata la se-
conda del partito. col 18% 
dei voti. E' un distacco che 
fa propria ('idea di una ter-
za via che dovrebbe concre* 
tarsi in una connessione or
gan ica fra garantismo derao-
cratico e riforme funzionali 
alPadeguamento dei rapporti 
capital istici di proprieta. ma 
che, in piu, fissa una pro-
spettiva di blocco laico che 
dovrebbe comprendere il PSI 
e di rinnovamento degli uo
mini alia testa del PLI. Que
sta scelta si fa piu radicale 
nelle posizioni della corrente 
di c sinistra *. la quale ritiene 
non disponibile per un fron
te laico modemista la social-
democrazia. 

Malagodi non ha dovuto pe-
nare molto per dimostrare lo 

scarso realismo di una pro-
posta politica che. volendo 
salvare il sistema dal pericolo 
della < repubblica conciliare », 
esclude tuttavia un incontro 
con la DC. L'analisi del par
tito cattolico 6 totalmente 
mancata nel congresso libe
rale. Per cui tutta Pipotesi 
di una riaggregazione di una 
« area democratica » in fun
zione anticomunista e rima-
sta sostanzialmente priva di 
gambe che la facciano cam-
minare. Da qui la prudenza 
di Malagodi verso proposte ra-
dicali come quella della abrn-
gazione del Concordato. Ma 
da qui. anche. il carattere su-
balterno della sua ipotesi che, 
in buona sostanza. non 6 al
tro che Pingresso del PLI 
nell'area del centro sinistra. 

Naturalmente. la maggioran
za promette che una nuova 
coalizione. con i liberali den-
tro. non sarebbe una riedi-
zione del centrismo ne ripro-
durrebbe gli errori. gli immo-
bilismi del centro sinistra. 
Sarebbe. invece. una coalizio
ne molto piu dinamica. ri-
spettosa del « senso dello Sta
to ^. meno clientelare e so-
pratutto piu anticomunista. 
Con il che non si vede come 
Pelettorato conservatore do
vrebbe tornare a premiare il 
neofita sottraendo consensi a 
chi e gia nel giuoco ed ha 
spalle ben Did solide. 

Enzo Roggi 

Dal 25 gennaio 

200 lire la 
giocata minima 

al Tofocalcio 
Totip e Enalotto 
A partire dal 25 gennaio il 

prezzo delle giocate del con-
corsl pronosticl Totocalclo, To
tip ed Enalotto sara elevato 
da 75 a 100 lire la colonnina. 
Per ogni scheda non potran-
no essere giocate meno dl 
due colonne; 11 costo sara 
elevato, quindl, a 200 lire (at-
tualmente e di 150 lire). 

In base a tale aumento, 11 
montepremJ del Totocalclo, 
del Totip e dell "Enalotto au-
mentera del 33°/o, mentre gli 
attuali criteri di ripartizlone 
delPinoasso resteranno inva-
riatl. 

ESTRAZIONI LOTTO 

del 

Bar! 
Cagliarl 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

16-1-1971 

52 80 15 71 51 
13 70 7 18 51 
80 11 71 81 6 
75 11 61 69 20 
40 26 77 46 52 
18 51 9 71 28 
7 89 46 83 70 

89 33 50 55 18 
41 76 13 60 27 
68 15 84 65 66 

Napoli (2° estratto) 
Roma (2° estratto) 

Ena-
otto 

X 
1 
2 
2 
X 
1 
1 
2 
X 
2 
X 
X 

Ai set c12» speltano lire 
4.700.000; al 142 i l l * spettano 
lire 148.900; ai 1439 c 10 > spet
tano lire 14.700. 

Un saggio su Cuba 
II concorso nel decennale della scon-
fitta dei mercenari a Playa Giron 
Un invito per studenti e neo-laureati 
D 19 aprile 1961, a Playa Giron, 11 popolo cubano 

sconfiggeva definitivamente. in meno di 72 ore di com-
battimento, la brigata mercenana organizzata con lap-
poggio degli Stati Dnitl e sbarcata il gioroo 17 a sud 
della provincia di Las Villas. Playa Giron ha rappre-
sentato una grande sconfitta delllinperialismo e la 
vittoria di Cuba contro un brutale attentate alia inte-
grita territoriale, alia indipendenza e alia sovranita 
dell'Isola. 

Nel decimo anniversario dl questo awenlmento, che 
na avuto un profondo significato per tutti i popoli 
del mondo. PAssociazione di amicizia Italia-Cuba indi-
ce, con il patrocinio del Consejo Nacional de Cultura 
delPAvana, un concorso per un saggio sul tema: «Mo
menti o aspetti della rivoluzlone cubana nella sua lotta 
antimperialista e nella sua scelta socialista». 

II concorso e aperto a tutti. Si invitano a parted-
parvi specialmente gli studenti e i neolaureati. Per 
evitare la genencita. si raccomanda che i lavori noo 
siano dei compendi della recente storia di Cuba, ma 
piuttosto l'analisi di un determinato momento storico 
o di un aspetto politico, sociale o culturale partico-
Iarmente significativi. che interpretino. con un certo ri-
gore. gli indirizzi di politica interna e intemazionale 
della rivoluzione cubana. 

I lavori, che si preferisce non supenno le 100 car-
telle dattiloscritte. vanno presentati entro il 30 giu-
gno 1971 e inoltratl in tre copie alia Associazione di 
amicizia Italia Cuba (Viale Carso n. 51 - 00195 KOMA -
telefono 386 880). 

Sono prevtsti I seguenti preml: 
1) un viaggio a Cuba e inteiessamento per la 

pubblicazione del saggio; 
2) un disegno onginale dl un pittore cubano; 
3) una raccolta di manirestt e litografie cubani; 
4) una selezione di pubblicazionl cubane attuali. 

La gluria e cos! composta: Prot Manno Berengo • 
Ordinario di storia modema nell"IJntversita di Milano; 
Dr. Romano Ledda Siudioso di question! del • terzo 
mondo»; Prof Guido gimzza Preside della Pacolta 
dl Magistero dellTJniversitn di Tonno; Prol. Carmelo 
Samona Direttore dell'Istltuto di lingue e letterature 
straniere della Facolta di Magistero dellTJnlversita 
di Roma. 
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Nell'anlologia curala da Claudio Napoleoni e Lucio Colletti. 

LA MALATTIA 
MORTALE DEL 
CAPITALISMO 

Uno stimoiante contributo al dibattito sui «destini» del modo di 
produzione capitalistico nella fase attuale di crisi deirimperialismo 

R E A T T O R I ATOMICI D E L L ' U N I O N E SOVIETICA 
P E R ELETTRIFICARE L E C A M P A G N E EGIZIANE 

Un'antologia dot testi piu 
significativi sulla < malattia 
mortale » del capitale. Cosl 
potrebhe definirsi il volume 
introdotto e curato da Clau
dio Napoleoni e Lucio Col
letti, uscito in queste setti-
mane per i tipi di Laterza 
(«I1 futuro del capitalismo: 
croilo o sviluppo?», Bari 
1970). Un siffatto contributo 
al dibattito sui destini del 
modo di produzione capitali
stico, nella fase attuale di 
crisi generale deirimperiali
smo, viene incontro ad una 
©sigenza reale e urgente. 

II momento politico, inter-
no e internazionale, le espe-
rienze di questi movimenta-
ti anni, hanno ridato vita, 
dopo decenni, al bisogno di 
una ricostruzione teorica del 
pensiero marxista, rivissuto 
alia luce dolle trasformazio-
ni strutturali che l'affermar-
si contraddittorio del capi
talismo monopolistico di Sta-
to in Occidente e il conso-
lidarsi dialettico del campo 
socialista hanno introdotto 
nella prassi economico-so-
eiale. 

II lavoro del due curator! 
doll'opera, sia nolla scelta dei 
testi che nel taglio delle in-
troduzioni-saggio, e orienta-
to a focalizzare il controver-
so nodo della caducita e della 
fine del sistema capitalistico. 
• Le prime riflessioni intor-

no a questo argomento risal-
gono alia protostoria di que-
sta formazione sociale, quan-
do ancora essa non si era 
affermata definitivamente 
nella stessa Europa Occiden-
dale sulle rovine del modo 
di produzione feudale e del
la produzione mercantile 
semplice. Il discorso, dopo 
di allora, non si e mai com-
pletamente interrotto. Bene 
hanno fatto quindi i coauto-
ri, nonostante la «secolari-
ta > della questione, a non 
offrire al lettore una pregiu-
dicazione delle soluziani pos-
sibili, lasciando invece aper-
to uno spazio alia ricerca 
che parta da una riconside-
razione dei punti principali 
del dibattito. E' in effetti 
come riaprire criticamente 
una polemica assopita, dopo 
un periodo di vivacissimi 
scontri e incontri fra diver-
si « bracci » teorici, che inve-
ste oggi piu di ieri 1'intera 
strategia del movimento ope-
raio, cosi come anche le li-
nee direttrici di soprawi-
venza, elaborate dagli cscien-
ziati> del capitale. 

Radiografia 
della societa 
Con Marx il discorso si 

fece piu solido, agganciato 
alia « radiografia » generale 
e scientifica della societa del 
capitale e delle sue leggi na
tural! di movimento. Ma non 
restd confinato nell'empireo 
della discussione teorica. Si 
incarno in dialettica politica, 
in lotta di classe. La questio
ne della fine del capitalismo, 
come organizzazione sociale, 
transitoria e storicamente 
determinata, si fece dibattito 
politico sulla possibility e i 
modi del « fare la rivoluzio-
ne ». Le radici strutturali di 
« mortalita » del capitalismo, 
Marx le aveva individuate 
nella Icgge sulla caduta ten-
denziale del saggio di pro 
fitto, in relarione all'aumcn-
to della composizione orga-
nica del capitale (cioe al 
progressivo prevalere del la
voro morto o capitale costan-
te, sui lavoro vivo o capitale 
variabile), e nella impossi-
bilita di realizzare pienamen-
te il valore delle merci (in-

sufficionza della domanda o 
sottoconsumo). 

Tali difficolta di fondo del 
sistema capitalistico, secondo 
Marx, derivavano dai muta-
menti nei metodi produttivi, 
daH'integrazione dei mercati, 
dairaumento della produtti-
vita del lavoro, dalla diminu-
nuzione progressiva dell'im-
portanza del lavoro necessa-
rio per la produzione di mer
ci, e quindi dalla diminuzio-
ne del loro valore, dal cor
relative aumento del saggio 
di plusvalore (e quindi del 
profitto), il cui risultato sa-
rebbe stata la cosidetta « cri
si di realizzo ». 

La «teoria 
del croilo » 

Si poneva cosl, come asse 
centrale del dibattito, il pro-
blema delle « crisi », come 
malattia endemica, che il si
stema capitalistico ha porta-
to sempre con se, cosl come 
i sistemi precedenti portava-
no con se la permanen-
te minaccia delle carestie. 
II problema era poi questo. 
Le crisi cicliche si sarebbero 
potute superare sempre at-
traverso gli effetti redistri-
butivi del reddito dovuti agli 
aumenti dei salari oltre i li-
miti di sussistenza degli ope-
rai, e all'espandersi dei con-
sumi improduttivi, oppure si 
sarebbero un giorno manife-
state come crisi catastrofiche 
radicali? 

Nel pensiero marxista, 
dopo Marx, il problema di 
verificare criticamente que
ste ipotesi divenne rapida-
mente, da un lato, misura e 
rappresentazione della dina-
mica del capitale e, dall'al-
tro, discriminante fra le tesi 
(e le politiche) dawero ri-
voluzionarie e quelle sostan-
zialmente rinunciatarie. II 
grande periodo fu quello a 
cavallo fra i due secoli e il 
luogo principale dello scon-
tro, la II Internazionale e la 
Socialdemocrazia tedesca. Fu 
una battaglia teorico-politica 
sulla validita o meno della 
« teoria del croilo » che coin-
cise, e non a caso, con la 
fase di transizione del capi
talismo. da concorrenziale a 
monopolistico. I grandi car-
telli industriali, l'espansione 
coloniale, la diplomazia dei
rimperialismo, hanno fatto 
da sfondo alle diverse lettu-
re di Marx sui problema del-
l'inevitabile fine del sistema 
corroso al suo intemo dalle 
crescenti contraddizioni che 
non avrebbero non potuto 
farlo esplodere. Questa tesi 
non dialettica, ma anzi legata 
a parametri ell tipo determi-
nista ed ecoromicistico, po-
stulava lo spontaneo collasso 
deH'economia del capitale e 
quindi la sua sostituzione li-
neare (in Bernstein) o anche 
rivohizionaria per il tramite 
dello sciopero generale di 
massa (in Rosa Luxemburg) 
con la nuova societa senza 
padrone, cioe il socialismo. 
Contro questa tesi si oppo-
sero, in ordine di tempo. 
Kautsky, Hilferding. Lenin, 
e, piu tardi. il Bucharin di 
sinistra, subito dopo il 1917. 

La contrapposizione non 
era concettuale o interpreta-
tiva. Si trattava — soprat-
tutto nella polemica fra 
Bernstein e Kautsky. e poi 
in quella fra Lenin e la 
Luxemburg — di un tenta
tive di individuare. nell'azio-
ne teorico-pratica. natura e 
ruoli rispettivi deH'elemen-
to oggettivo (le leggi di mo
vimento del capitale) rispet-
to al momento soggettivo 
della lotta di classe. 
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La Rivoluzione d'ottobre, 
la costruzione del primo Sta-
to socialista, la grande crisi 
economica degli anni 1929-32, 
diedero nuovo vigore, sep-
pur con connotati diversi, al 
dibattito. Anche gli econo-
misti borghesi si confronta-
rono nuovamente con il pro
blema della storicita del 
capitalismo, abbandonando 
quella metafisica marginali-
sta dei neoclassici. Gia 
Schumpeter, prima ancora 
degli awenimenti che ab-
biamo ricordato, nel 1911, 
poneva le basi di quella che 
e oggi l'ideologia economico-
sociologica del capitale. Da 
Hansen a Keynes, ai teorici 
dell'« opulenza », come Pi-
gou, fino ai piu recenti ag-
giustatori del tiro, come Gal-
braith, gli « scienziati » del 
capitale, si sono sforzati di 
introdurre tecniche di inter-
vento (sulla domanda e sul-
l'offerta) in vista del mante-
nimento dei rapporti sooiali 
di produzione vigenti. La te-
rapia delle crisi cicliche, at-
traverso politiche anticon-
giunturali di tipo monetario, 
fiscale, o creditizio e fino 
alia teorizzazione attuale del-
« politica dei redditi » — co
me giustamente sottolinea 
Napoleoni — si e rivelata 
come un tentativo affan-
noso di coprire le difficolta 
derivanti dalla espansione 
mondiale deirimperialismo, 

L'ideologia tecnocratica. la 
differenza nominalistica fra 
« managerialismo » e « pro
priety » del capitale, l'ipotesi 
di una societa postindustriale 
tecnostrutturata, l'utilizzazio-
ne crescente dello Stato per 
la salvaguardia del sistema, 
l'economia « mista » o « qua- 4 
ternaria », non hanno risolto 
neppure le contraddizioni an-
tiche (miseria crescente e de-
classamento di taluni strati 
sociali con progressiva emar-
ginazione di quelli una 
volta integrati) dello svi-
luppo capitalistico, spostan-
dole sui Terzo Mondo e 
nelle zone depresse all'inter-
no degli stessi paesi indu-
strializzati. 

Coesistenza 
paeifica 

Di fronte a questa realty, 
il movimento marxista ha 
per anni accettato l'idea che 
la crisi del 29 e la presenza 
di un solo Stato socialista 
che conduceva una ferma po
litica di pace fossero le pre-
messe di una prossima « ca-
tastrofe» economica dello 
imperialismo dominato dalla 
«necessita » della guerra, 
determinata, nelle sue defi
nitive conseguenze, dalla 
azione politica del movimen
to comunista internazionale, 
guidato dall'URSS. A questa 
impostazione, caratteristica 
della III Internazionale, si e 
aggiunta, dopo il XX e il 
XXII Congresso del PCUS, 
Tipotesi di una « competizio-
ne economica » fra Occidente 
capitalistico e campo socia
lista, che non modificava nel 
fondo l'ipotesi prebellica. 
Giustamente, quindi, Colletti 
mette in rilievo certe identi-
ta fra le tesi della III Inter
nazionale e 1'aspetto. ancora 
sopratutto «statuale », del 
discorso krusceviano dopo il 
I95B Ma troppo semplicisti-
camente, a nostro parere 
conclude il suo saggio intro-
duttivo. assumendo di quel-
I'ipotesi solo il forse troppo 
ottimista discorso sulla com-
petizione economica fra pae
si socialist! e capitalists 
Dimcntica infatti che. accan-
to a quella tesi, come strate
gia di fondo del movimento 
operaio internazionale e'e 
oggi la teoria della « coesi
stenza paeifica » fra reeimi 
sociali diversi, e sopratutto 
I'elaborazione che il PCI ha 
portato avanti da molti anni 
intorno alia necessity di lot-
tare contro il capitale tenen-
do perd conto di quelle diffe-
renze storiche. cttlturali, eco-
nomiche e di stmttura, che 
caratterizzano i singoli paesi 
dove si sviluppa la lotta di 
classe. 

Ecco perche, dopo una 
esemplare rappresentazione 
del dibattito sulla « fine > 
del modo di produzione ca
pitalistico, ci e sembrato 
stridente sentir Colletti par-
lare di «revisionismo bern-
steniano > non marxista e 
non leninista. riferendosi al-
I'attuale periodo, che indub-
biamente risente di ritardi 
nelKanalisi scientifica, ma che 
non si discosta, ne nella teo
ria. ne nella prassi, da una 
permanente negazione dialet
tica del capitale, operando 
per accelerame la fine. 

Carlo M. Santoro 

IL CAIRO — Inaugurata la diga di Assuan (di cul nella foto si vede una suggestiva Imma-
gine) egiziani e sovietici passano ad altrl non meno important!, progetti. « Al Ahram » scrive 
che I'URSS e pronta ad aiutare I'Egitto a costruire realtor! atomic! per soddisfare le sue 

crescenti esigenze di energla. Inoltre, i sovietici forniranno all'Egitto tecnicl, attrezzatura e 
danaro per complessivi 69 milioni di dollar! alio scopo di realizzare un programma decen-
nale di elettrificazione rurale su vasta scala. Verranno eleltrificati 3.569 villaggi. 

INGHILTERRA: da pochi giorni radio e televisions trasmettono corsi universitari 

La tele -Universita 
La nuova iniziativa varata dopo sette anni d i preparazione - I tele-studenti sono 25.000 selezionati tra 43.000 candidati - II 40 
per cento rappresentato da maestri, il 10 per cento da casalinghe - Studi d i seconda classe, in confronto a quelli degli atenei ? 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, gennaio 

L'universita prende le vie 
dell'etere: un ingegnoso ritro-
vato della cosiddetta rivolu
zione tecnologica oppure un 
sostituto a buon mercato per 
gli atenei vecchi e nuovi che 
continuano a denunciare una 
allarmante carenza delie pro-
prie funzioni educative? II di
lemma e piu che mai alia ba 
se della Universita dell'Aria 
(o Universita Aperta) 

Radio e televisione ingles! 
hanno cominciato a dif fondere 
I corsi della nuova. imperso-
nale istituzione didaMica da! 
3 gennaio scorso. Alia dome
nica mattina. per '0 minuti. 
il secondo canale della BHC 
apre i) collegamenio con il 
suo eterogeneo pubblico di te-
lestudenti. Gli iscritti fino ad 
oggi sono circa 25 mila, scel-
ti, attraverso una selezione at-
titudinale preliminare. da una 
rosa di 43 mila candidati. II 
40% sono maestri element^ri 
alia ricerca di un perfeziona-
mento di laurea. 1'11% e lor-
mato da professionisti inten-
zionati a migliorare la lcro 
condizione con una qualifica 
accademica, il 10% e rompc-
sto da casalinghe. il resto da 
student! che per una ragione 
o per Taltra hanno dovuto in-
terrompere gli studi o non 
hanno potuto trovare un po-
sto nei normali atenei. 

L'idea che anima 1'ambizio-
so piano dei suoi fautori e 
quella di offrire una seconda 
occasione a quanti AVP^SHTO 
mancato il coronamento uni-
versitario della propria carrie-
ra. I piu ottimisti. sui piano 
delle illusioni ideologiche. non 
esitano ad esaltare l'inipresa 
per il suo potenziale caratte-

re di democraticita e mod3r-
nismo 

Ma se lasciamo da parte 
le iperboli propagandLstiche 
che nella nostra societa sem
pre accompagnano il nuovo 
della tecnica. vedremo a di-
stanza piu ravvicinata quale 
sia il divario di credibihta 
che sottintende il piu reccn-
te esperimento educativo dl 
cui I'lnghilterra vanta il pri-
mato. 

La prima formulazlone uffl-
clale di quella che allora fu 
soprannominata la Universi
ta dell'Aria viene attrihuita aa 
Harold Wilson, in un discor
so a Glasgow nel 1963, in un 
periodo in cui era facile al 
leader laburista intrattt-uere i 
suoi ascoltatori con l'avvincen-
te prospettiva di un • salio 
tecnologico» ormai imminen-
te sotto la guida della social
democrazia al potere. II minl-
stro Jenny Lee. la vedova dl 
Aneurin Bevan. avrebbe por
tato a frutto negli anni se-
guenti la concezione di avan-
guardia che ben si addiceva al
le lunghe battaglie per l'istru-
zione popolare da lei condot-
te assieme al marito per ol
tre un trentennio. 

Nutnero chiuso 
per gli studenti 
Quale mlgliore immagine po-

teva aversi del nascente orga-
nismo se non quella di un le-
game istantaneo con schiera-
menti di operai e impiegati 
chini sui libri nelle serate do 
po il lavoro o assorti nella 
spiegazione del maestro televi-
sivo alia mattina della dome
nica? C'erano comunque ragio-
ni sufficienti per avvalersi de! 

piu potenti strumenti di co-
municazione alio scopo di 
chiudere una reale e crescen
te lacuna nella piramide del-
l'istruzione inglese assedia'a 
come sempre dal privileglo, 
dalle differenze sociali e dal
la selezione precoce. Erano 
esattamente questi 1 fattori 
negativi che avevano motiva-
to il giudizio della famosa 
Commissione Bobbins quando 
anni prima, aveva caldamente 
raccomandato il sollecito al-
largamento delle opportunity 
educative in una Gran Breta-
gna cronicamente assetata di 
tecnicl ed esperti, stretta nel 
circolo vizioso di un sistema 
in progressivo declino che ave
va tanto piu bisogno di investi-
re altre e maggiori risorse nel-
l'addestramento dei p r o p r i 
quadri produttivi. Non e un 
mistero per nessuno infatti 
che quella inglese e non solo 
la stmttura scolastica piu 
esclusiva di tutta TEuropa, 
ma, a livello universitario, an
che la piu limitata. II totile 
degli universitari si aggira a 
tutfoggi sui 190.000, tuttora ri-
gidamente condizionato dal 
«numero chiuso ». 

L'espansione preconizzata da 
Robbins e soprattutto avvenu-
ta al livello succedaneo degli 
istituti di tecnologia e dei col
leges tecnici. Ed e questa ap-
punto la faccia di quel siste
ma binario che l'opinione pro-
gressista inglese ha ripetuta-
mente accusato di ribadire 
una divisione di fondo. essen-
zialmente classista. che fa del
la sua appendice para-universi-
taria un recinto per l'educa-
zione « di seconda classe ». 

La crescita promessa non si 
e dunque realizzata (Robbins 
parlava di 7-800000 studenti 
per il 1973-80) ed e stata svia-
ta, invece, con minore spesa. 

su! politecnici improvvisamen-
te elevati al rango formale, ma 
non alia sostanza, di univer
sita. II laburismo si e sempre 
giustificato con la mancanza 
dei fondi necessari sottacendo 
una serie di problemi che 
mordevano nel vivo di una 
mancata «rivoluzione socia
le» o per lo meno l'inizio di 
un attacco contro il prepote-
re di una struttura educativa 
inflessibilmente di ilite. 

I.'Universita delPAria, pur 
con tutte le buone qualita 
che possono venire invocate a 
suo favore si e dunque inse-
rita in questo panorama con
traddittorio dove aveva ormai 
presa sempre la soluzione di 
compromesso Con essa si era 
fra l'altro trovata una rlspo-
sta ancora piu a buon merca
to nelPaddestramento dello 
studente. Ecco le cifre. Ci vo-
gliono 30 milioni di sterhne 
per mettere su un'universita 
nuova (nel dopoguerra ingle
se ne sono state costruite 9 
di sana pianta, ma dal 1966 
si e detto che l'espansione 
edilizia sarebbe finita li). Ci 
sono voluti invece soltanto 5 
milioni di sterline per istitui-
re l'universita televisiva 

I costi di gestione dell'uni-
versita televisiva non superano 
1 tre milioni e mezzo di ster
line l'anno. L' esperimento 
(che secondo certe prospetti-
ve forse troppo rosee dovreb-
be raccogliere un mezzo mi-
lione di studenti di qui a 5 
anni) e dunque assai conve 
niente. Eppure, anche cosl, 
convince i conservatori assai 
meno di quanto entusiasmas 
se i sogni futuristici di Wilson. 

- II nuovo governo tory. nella 
sua campagna al risparmio del
la spesa pubblica, ha comincia
to infatti col tagliare un ml-
lione di sterline nel bilancio 

annuale della neonata orga
nizzazione. Ed e andata bene, 
che il progetto era ormai en-
trato in fase esecutiva avan-
zata: altrimenti, al loro avven-
to al vertice, i conservatori, 
probabilmente. l'avrebbero 11-
quidato del tutto. Cosi come 
stavano le cose, non potevano 
fare altro che dar corso alio 
esperimento; 

90.000 lire 
alV anno 

Sono cominciati frattanto i 
primi dubbi anche sulla sua 
efficacia pratica. A stare a 
quanto dicono i prospetti. ba-
sterebbero dieci ore di studi 
alia settimana per conseguire 
la laurea con una serie di 
sei corsi annuali durante un 
ciclo trimestrale. La realta -
come immediatamente osser-
va un gruppo di studenti ai 
loro insegnanti — h ben di-
versa: i corsi televisivi sono 
tutt'altro che a facili ». presup-
pongono una preparazione pre-
ventiva di un certo calibro. 

Inline, e'e la questione cru
ciate del rapporto vivo fra in
segnanti e allievi. II problema 
— dicono i dirigenti centrali 
— dovrebbe essere owiato dal
la presenza di 250 centri di-
dattici sparsi nelle varie par
ti del Paese dove gli studenti 
possono recarsi di tempo in 
tempo per un colloquio e uno 
scambio di idee col proprio 
« ripetitore ». L'incognita sul
la efficienza concreta dell'in-
tero progetto rimane. 

Nel frattempo. il costo Indi
viduate per ciascun studente 
e di 50 sterline all'anno. cir
ca 90.000 lire, per Pimmatrico-
lazione, le dispense, la corre-

zione dei compiti e le spese 
di esame. E qui si rivela un 
altro dei non indifferent! van-
taggi che l'universita Aperta 
off re dal punto di vista del
lo Stato: si tratta in larga 
misura di educazione superio-
re autofinanziata dai suoi stes
si utenti. Non solo; poiche si 
tratta dl un progetto-pilota e 
la Gran Bretagna se ne e fat-
ta portabandiera, si e ora sco-
perto in esso anche una fonte 
di guadagno non lndifferente,' 
mediante la vendita all'estero 
dei suoi programml per co
sl dire « prefabbricatl». 

L'universita Aperta dispone 
delle seguenti Facolta: Matema-
tica, Scienze sociali, Art! libe-
rali. Tecnologia (meccanica. dl-
segno, ingegneria). Pedagogia, 
Scienze fisiche e biologiche. 
In questi giorni e stata com-
pletata la prima commessa di 
esportazione alia Nigeria. II 
commento e stato questo: « Se 
la Nigeria costruisse di qui 
all'anno duemila una nuova 
scuola ogni settimana, essa 
non si troverebbe, al termine 
del suo programma di espan
sione scolastica, in condizionl 
migllorl di quelle in cui cl 
trovavamo noi cento anni fa». 

Ecco dunque che e'e un am-
pio spazio per le esportazlo-
ni. su tutto il settore, e in 
Africa e in Asia. Pare che gli 
stessi Stati Uniti siano inte-
ressati all'esperimento in
glese. Questi sono i dati con-
creti su cui valutare 1'avvlo 
di una iniziativa indubbiamen* 
te interessante. ma di cul A 
presto per dire se si tratta 
dawero della «piu coraggio-
sa e brillante impresa» nella 
storia della istruzione pubbli
ca Inglese. 

i Antonio Bronda 

OGGI 

UN NOSTRO corsivo 
domenicale di alcu-

ne setlimane fa, intito-
lato • Stanno benissi-
mo », in cui sostenevamo 
che soltanto i lavoratori 
soppoTtano immediata
mente e dire'ttamentc le 
difficolta dei tempi, men-
tre i ricchi, nonostante 
i loro lamentt ufficiali, 
vivono giocondi e spen-
sierati, ha provocato nu-
merose reazioni di con-
senso e di dissenso. Poi
che non ci e pozsibile ri-
spondere a tutti coloro 
che ci hanno scritto (non 
perche siano mnumere-
voli, come usano afferma-
re i colleghi che non ri-
cevono mai posta, ma 
perche molti non hanno 
neppure indicat6 il loro 
indiriz20), Tiprenderemo 
oggi Vargomemo, anche 
perche due nostri letto-
ri ci hanno offerto Voc-
casione di spiegarci con 
un esempio, e not credia-
mo alia forza persuasiva 
dei fatti, sebbene, per 
temperamento e per gu
sto, le • nostre preferen
ce vadano alia efficacia 
convmcenie delle idee. 

Cominciamo con un 
dissenziente (Non fos-
s'altro, ci pare un dove-
re di cortesia). II Ragio-
niere R O. di Mestre ci 
scrive una lunga lettera 
che, per ragiom di spa
zio, dobbiamo limitarci ' 
a riassumers. Dice il 
Rag. R.O. che sempre nei 

nostri scritti riguardanti 
i ricchi «e'e una forte 
carica di risentimento > 
e che noi dovremmo mo-
strarci piu cauti « prima 
di trinciare giudizi e prc-
nunciare condanne > per
che «che cosa sa Lei, 
caro signore, delle soffe-
renze che gli odiati (da 
Lei) padroni possono 
avere nel cuore?». Ci 
pare, egregio Ragioniere, 
che questi, in sostanza, 
siano gli argomenli del
la Sua lettera, e Le ri-
spondiamo subito, cer-
cando di tenerci, all'es-
senziale. Cominciamo dai 
« risentimenti »: e veris-
simo. Ma vede, se non 
vogliamo andare piu in-
dictro delVera capitali
stico (altrimenti il di
scorso dovrebbe farsi pin 
lungo e complesso), da 
quanto tempo ' esiste 
il capitalismo? Vogliamo 
dire da due secoli? Be
ne: sono dunque duecen-
to anni che i lavoratori 
vengono sfruttati, rapina-
ti e mandali a farsi am-
mazzare in guerre che 

' non si sarebbero mai so-
gnati di fare. E Lei si 
meraviglia che ci sia in 
not una • forte carica di 
risentimento »? Caro Ra
gioniere, noi non siamo 
risentiti, siamo inveleni-
ti, rabbiosi, furiosi, a ve-
dere che Vinfamia conti-
nua, e quando Lei ci ac-
cusa di * risenlimento » 
non e che diciamo-
« Ahi, ci ha colpiti », ma 
pensiamo: « Solo? », c ci 
facewmo un po' pieta. 
Speravamo dt non sem-
brare delle ricotte. 

Poi e'e la storia del 
soffrire in fondo al cuo-

Ci creda, con risentimento 
re pene che non si ve-
dono. Quando uno dice: 
« Che cosa sa lei di cid 
che io sento dentro di 
me? », stia tranquillo, 
Ragioniere. e uno che ha 
dei soldi. Se lo figura, 
Lei, un bracciante di 
Porto Tolle che dica: 
«Se lei mi leggesse in 
fondo al cuore vedrebbe 
che non sono felice »? 
Caro signore, Vinfeticita 
dei poveri non c mai da 
scoprire: c tutta li, da-
vanti a noi, e la prima 
e la sola cosa che mo-
strano. Che cos'altro han
no da farci vedere? 

Senta invece come sof-
frono, sempre in fondo 
al cuore, i mihardari. 11 
compaqno G.C. Grazia di 
Bologna (e adesso pas-
siamo a un consenzien-
te) ci manda un ritaglio 
del « Resto del Carlino » 
del 6 gennaio che ci era 
sfuggito. La pagina si 
apriva con questo tilolo: 
* Cala la fiducia degli 
imprenditori » e poco piu 
avanti figurava una ru-
brica: • Uomini e affa-
ri », in cui si poteva leg-
gere una notizia che non 
resistiamo al piaccre di 
riprodurre testualmente: 
«Le vacanze dei capi 
Fiat Ford Rolls Saint 
Morttz, 5 gennaio. Ver
tice quotidiano dell'indu-
stria automobilistica mon
diale sui bordi della pi
scina dell'albergo "Pa
lace". Converra dire an-
zitutto della piscina: cen
to tonnellate di roccia 

come trampolini "natu-
rali", un bar a forma 
di passerella a piombo 
della vasca, porte auto-
matiche, finestre-oblo e 
altre raffinatezze. In que
sta cornice tengono i lo
ro conciliaboli, alle 18 
di ogni giorno, Gianni 
Agnelli, Henry Ford e 
Witney Straight (vice pre-
sidente della Roll Royce). 
Non si parla d'affari ma 
di sport e di.„ varieta. II 
presidente della Fiat e 
particolarmente orgoglio-
so delle sue ottime per
formances in slittino: 
pancia all'ingiu. si lan-
cia a ottanta allora su 
una pista ghiacciata mol-
to simile a quella per 
il bob. II vice magnate 
della Rolls, invece, si 
dedica soprattutto alle 
saune che - tntendendo 
a tutti i costi perdere 
quattro chili durante la 
sua vacanza invernale — 
altcrna alio sci e al nuo-
to. Ford, infine, se la 
spassa soprattutto dor-
mendo: va a letto dopo 
aver fatto le ore piccole 
al night, ma in compen-
so vi rimane fino al tar-
to pomeriggio ». 

Che Gliene pare, Ra
gioniere, di questi sofle 
renli? Noi immaginmmo 
che Let a questo punio 
dira « .Ma i ricchi non 
sono tutti cosi». Certo, 
non tutti i nccht sono 
cosi, mcnlre i porcri so
no tv.tti nel modo oppo-
sto, tutti senza eccezione. 
Mettiamo pure che gli 

Agnelli, i Ford e gli 
Straight siano soltanto 
dei casi particolarissimi. 
Ma Lei ha mai saputo 
che i metallurgici man-
dino un loro compagno, 
uno solo, per campione, 
al c Palace » di Saint Mo-
ritz? E adesso ci dica 
Lei che cosa dobbiamo 
sentire e scrivere quan
do leggiamo che i mini-
stri e i governatori del
la Banca d'ltalia ricevo-
no Vawocato Agnelli, in-
chinandosi reverenti co
me se arrivasse la Ma
donna di Loreto. Lui si 
siede e comincia a la-
mentarsi dei suoi operai 
che si mostrano « disaf-
fezwnati », c non trova 
nessuno che gli dica: 
• Ma come osa parlare 
dei lavoratori. lei che si 
lancia "a pancia al'in-
giu", ed e anche cosi 
ridicolo da essernc orgo-
glioso? ». 

Ma ora dobbiamo av-
viarct alia fine ed ecco 
la tcstimonianza di un al
tro consenziente. il com
pagno Roberto Traversa 
di Taranto, che co<ri ci 
ha scritto: • Caro Forte-
braccio, ti trascrivo. sen
za alciina correzione, una 
pagina del diario giorna-
liero di una mia alunna 
della classe II C della 
Scuola media "G. Gali
lei" di Taranto La scuo
la si trova nella parte 
vecchia della citti e I'al-
lieva e una dei sci figli 
di un pescatore. "Taran
to 6 gennaio. Caro Dia

rio, oggi ti voglio dire 
cioe raccontare come ab-
biamo trascorso le vacan
ze e dove. II Natale lo 
abbiamo trascorso a ca-
sa soli soli che soltanto 
a sentire il silenzio ti 
veniva da piangere. Per
che non avevamo soldi e 
poi mia madre non vole-
va andare a nessuna par
te per non fare brulta 
figura. Cosi anche il Ca-
podanno abbiamo man-
giato pasta con I'aglio e 
olio e dopo aver finito 
di fare le faccende ci sis-
mo coricate. Prima di co-
ricarci abbiamo sentito 
dei lamenti dentro la 
camera da letto ed era 
mia madre e mio padre 
che piangevano perche 
non ce ne erano soldi. 
I miei parenti ci chia-
mavano per passarlo in 
compagnia ma i miei ge-
nitori rifiutavano. E co
si anche la Befana. In
somnia non mi costrin-
gere a dire certe cose 
che ti mettcresti a pian
gere anche sc sci un 
quaderno perche sono 
commoventi e tristi". Ti 
saluto cordialmcnte, tuo 
Roberto Traversa ». 

Egregio Ragioniere, 
cost e fatta la societa in 
cui viviamo, una societa 
nella quale. Lei dice a 
conclusione della Sua 
lettera, «si puo godere 
il bene ineguagliabile 
della libcrta». Ecco, a 
proposito della liberta, 
ci riserviamo di rispon-
derLe difftisamente un'al-
tra volta, forse la setti
mana prossima. Intanto, 
ci creda con inestingui-
bile risentimento Suo. 

Fortebracclo 
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RIFORME 

Le Confederazioni 
rilanciano 

la lotta unitaria 
Domani la riunione congiunta dei Comitati dirgt-
tivi CGIL, CISL e UIL • Nuovo incontro col go-
verno venerdi prossimo - Tradurre subito in atto 
gli impegni per la casa e la sanita - II governo 
deve rifare da capo la legge tributaria - Le que

stion! dell'unita sindacale organica 

Martedi la grande manifestazione indetta dall'AUeanza, ACLI, UCI, cooperative 

Un anno di lotte dei contadini 
per la legge sui fitti agrari 

II provvedimento varato dal Senato & da tempo alia Camera • DC e Bonomi non hanno chiarito la 
rendita parassitaria di 100 miliardi I'anno • Cresce nelle campagne I'unita per imporre I'approvazione 

loro posizione - Una 
immediata della legge 

La riunione congiunta dei 
Comitati direttivi delle tre 
Confederazioni comincera do
mani pomeriggio e si protrar-
ra per 1'intera giornata di 
martedi. All'ordine del giorno 
figurano i problem! delle ri-
forme e il rilancio dell'azione 
sindacale per una nuova po-
litica di sviluppo. CGIL, CISL 
e UIL si trovano di fronte al
ia necessity di stabilire una 
strategia d'attaeco suirintero 
arco delle loro richieste per 
la casa, la sanita, la riforma 
tributaria. i trasporti, la po
litica per il Mezzogiorno. la 
politica agricola. La discus-
aione. su questi temi di fon-
do. avra luogo in base ad un 
documento in cui vengono in
dicate le linee di massima 
della ini2iativa sindacale uni
taria. articolata nelle region!, 
nelle province e nei comuni. 

Non e escluso. d'altra parte. 
che nel corso del dibattito ven-
ga posto 1'accento anche sul-
le questioni connesse al con-
seguimento dell'unita organi
ca. E questo anche perche ai 
vertici di alcune organizzazio
ni (ci riferiamo in particola-
re alia UIL e alia sortita di 
un gruppo di dirigenti della 
CISL) si sono verificati. negli 
ultimi giorni. azioni chiara-
mente frenanti. mentre nel
le fabbriche l'iniziativa unita
ria e andata assumendo con-
tenuti e contorni sempre piu 
precisi. 

La assemblea dei direttivi, 
CGIL. CISL. e UIL. per altro 
si annuncia interessante so-
prattutto perchp avviene in 
un momento particolarmente 
complesso e travagliato della 
vita politica nazionale, carat-
terizzato da profondi contra-
sti in seno al governo an
che e specialmente in ordine 
al ruolo del movimento sin
dacale. Forse qualcuno pen-
sava che. dopo l'aspro e rei-
terato attacco ai sindacati da 
parte del padronato pubblico 
e private del governatore del
la Banca d'ltalia. e di alcuni 
esponenti governativi. il mo
vimento sindacale nelle fab
briche e nel Paese avesse su
bito quanto meno una battuta 
di arresto. La continuity delle 
lotte contrattuali e sindacali 
(marittimi, portuali. metal-
meccanici a Napoli, Milano e 
Torino, gommai. conciari, mi-
natori. toscani e sardi) e la 
ripresa dell'azione per le ri-
forme sulla base di una scel-
ta piu precisa degli obiettivi 
e delle controparti quale si 
ripromettono di attuare le tre 
Confederazioni stanno invece 
a dimostrare che, nonostante 
il gran chiasso fatto intorno 
alle rivendicazioni dei Iavo-
ratori. l'iniziativa unitaria va 
avanti e il sindacato si pone 
con sempre maggiore autore-
volezza come parte attiva ed 
essenziale nella determinazio-
ne delle decision! di interes-
se generale. 

I Comitati direttivi del
la CGIL. CISL. e UIL non 
mancheranno di sottolineare 
anzitutto, il diritto del movi
mento di partecipare alle 
grandi scelte politiche. E del 
resto la richiesta — che Co
lombo ha dovuto accogliere — 
di nuovi incontri col governo 
(il prossimo e previsto per ve
nerdi) assume oggi proprio 
questo significato: cosi come 
le dichiarazioni rilasciate nei 
giorni scorsi dai massimi di
rigenti delle Confederazioni e 
da una serie di esponenti del 
movimento sindacale hanno 
messo in evidenza I'intenzio-
ne — e la necessita — di da
re una risposta forte e Ine-
quivocabUe all'offensiva di de-
stra scatenata dal padronato e 
dal < partito della crisi ». 

Si tratta. d'altronde. di ot-
tenere impegni chiari e a sca-
denze rawicinate su questio
ni che investono direttamente 
gli interessi generali dei la-
voratori e delle masse popo-
lari. Si tratta anzitutto di pre-
cisare le linee della riforma 
sanitaria e di quella urbani-

stica per cui fra governo e 
sindacati vi 6 stato un am-
pio confronto di posizioni. Si 
tratta di indurre il governo a 
modificare radicalmente le sue 
posizioni sulla riforma tribu
taria. Si tratta inoltre di pren-
dere subito in esame 1 pro
blem! dei trasporti, e della 
agricoltura. Si tratta. tnfine, 
di affrontare con la dovuta 
serieta ed urgenza la dram-
matica «questione meridio-
nale ». 

Tutto questo presuppone 
una politica econoniica pro-
fondamente diversa da quel
la finora condotta. I sindacati 
non si sono mai nTiutati di 
collegare i problemi delle ri-
forme con quelli del loro fi-
nanziamento. Ma si battono 
perche il rapporto tra riforme 
e risorse sia concepito come 
« strumento > per modificare 
1'attuale meccanismo di accu-
mulazione e di sviluppo eco-
nomico colpendo i profitti (la 
Fiat ha aumentato di 275 mi
liardi il proprio fatturato. mi-
gliorando anche e sensibil-
mente la produzione. proprio 
durante I'infuocato anno "70) 
le posizioni di rendita. la spe-
culazione. 

Sirio Sebastianelli 

Per il prezzo integrative dell'olio 

Bari: scioperi 
nelle campagne 

BARI. 16. 
Una protesta contadina di 

proporzioni che ha pochi 
precedenti, e in atto da di-
versi giorni nel Barese. Scio
peri generali cittadini e chiu-
sura delle scuole e paralisi 
di ogni attivita commercia-
le a Bifonto. Terlizzi. Cas-
sano. Sannicandro; manife 
stazioni e scioperi in decine 
di altri comuni. 

AUa settimana di prote
sta contadina. indetta dalla 
Alleanza dei contadini. dal
le ACLI. dall'Unione Colti-
vaton italiani. dal Consor-
zio vinicolo e da altre orga-
nizzazioni contadine. hanno 
aderito diverse decine di 
migliaia di contadini coltiva-
tori e olivicultori. Alia ba
se della protesta la richie
sta dell'immediata approva-
zione della nuova legge sui 
fitti agrari. il pagamento del 
prezzo integrative sull'olio di 
oliva dell'annata scorsa e 
quella ancora in corso. la 
parita assistenziale e previ-
denziale. la ristrutturazione 
del settore olivicolo. 

La situazione nelle campa
gne baresi. come del resto 
in tutte quelle pugliesi. si e 
fatta in questo ultimo perio-
do veramente drammatica. 
In Puglia i coltivatori devo-
no avere dal governo circa 
60 miliardi per il prezzo in
tegrative dell'olio: nelia sola 
provincia di Bari si tratta 
di una somma che si aggi-
ra sui 18 miliardi. Si puo 
calcolare che il 60 per cen
to di questa somma deve an-
dare ai contadini coltivato-
tori. Questo ritardo nel pa
gamento dell'integrazione ha 
determinato una situazione 
che incide gravemente an
che sui livelli di occupazio-
ne. 

Domani tutti i parlamenla-
ri baresi si riuniranno pres-
so la sede del Comune di 
Bitonto. al centro delta piu 
importante zona olivicola 
della provincia. per esami-
nare insieme ai sindaci e 
alle organizzazioni contadi
ne la situazione e decidere 
le iniziative da prendere. 

Martedi 19 la Camera do-
vrebbe rlprendere la discusslo-
ne sulla nuova legge che re-
gola I fitti agrari. Lo stesso 
giorno per le vie dl Roma 
migliaia dl contadini manlfe-
steranno la loro protesta con-
tro coloro che ancora non 
hanno rlnunciato ad affossare 
un provvedimento Importante, 
assal sgradito alia propriety 
fondlarla. Nella capltale ce 11 
portano quattro organizza
zioni per la prima volta insie
me In una grande lnlzlatlva 
nazlonale: 1'Alleanza del con
tadini, le ACLI. l'UCI e le coo
perative agricole (ANCA). CI 
saranno anche folte delegazlo-
nl di contadini iscrltti alia 
Coldlrettl. l'organlzzazlone dl 
Bonomi che ancora non ha 
chiarito il proprio atteggia-
mento. Cos! come peraltro la 
DC. Ad entrambe la manifesta
zione di martedi non potra 
fare che bene. 

II momento della verita 
qulndi e vicino, II ritardo e cla-
moroso e la vicenda esempla-
re. In Italia le aziende con
tadine che hanno terra in af-
fitto sono almeno seicentomi-
la. Lavorano circa 3,5 milioni 
di ettari, in generale terra 
buona, dalla quale la proprie
ta ricava nel piu facile e co-
modo dei modi una rendita 
annua sui cento miliardi di 
lire. A tanto ammontano I ca
non! dei fittavoli italiani. Il 
padrone del fondo nella stra-
grande maggloranza dei casi 
si limita a riscuotere l'affit-
to. I rischi sono tutti del con-
tadino. del fittavolo. Crolla 11 
prezzo del latte oppure quel-
lo delle arance? La grandine 
ha distrutto l'intero raccolto? 
La casa e malmessa che pa-

La decisione annunciata ieri in una conferenza stampa 

LA FL0TTA DELL'ARMAT0RE COSTA 
TRASFERITA DA GENOVA A NAPOLI 

L'ex presidente della Confindustria afferma che infende cos) awalersi delle disposizio-
ni governative sulla fiscalizzazione degli oneri sociali — Nello stesso tempo protesta 

perche, a suo dire, nel capoluogo ligure i marittimi « fanno troppi scioperi» 

Contro la smobilitazione 

Occupata 

la Silam 
di Apricena 

FOGG1A. 16. 
I lavoratori della Silam di 

- Apricena sono nuovamente in 
lotta. len sera hanno occupato 
di nuo\o l'azienda dopo che la 
direzione aveva comunicato il 
licenziamento di tutto il perso
nate. 

Ai lavoratori della Silam la 
popolazjone di Apricena c I'am-
ministrazione comunale demo
cratica hanno espresso la loro 
incondizionatt wlidarietA. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 16 

Angelo Costa ha deeiso di di-
ventare napoletano. L'annuncio. 
preceduto da un articolo-sonda 
apparso su un foglio locale, e 
stato dato oggi dallo stesso 
c boss » dell'armamento privato 
nel corso di una conferenza 
stampa. dalla quale ha escluso 
€ TUnita ». 

Costa diventa napoletano nel 
senso che iscrivera tutta la sua 
flotta nel compartimento della 
citta partenopea. Come spiegare 
questo improvviso tramonto del-
l'amore per Genova da parte 
dell'ex presidente della Confin
dustria? La motivazione ufficiale 
e di carattere economico ma. 
come vedremo. ne appaiono poi 
altre piu squisitamente politiche. 

Fra qualche giorno il Consiglio 
dei ministri dovrebbe approvare 
una legge che raggruppa due 
misure assai diverse tra loro: 
la concessione di qualche mi-
gliaio di lire d'aumento ai pen-
sionati del mare, e Festensione 
all'armamento privato del Mez-
zogiorno della fiscalizzazione de
gli onen sociali. In parole sem-
plici gli armatori. iscritti nei 
compartimenti del Sud. godranno 
del fatto che il 10 per cento dei 
contributi sociali sara sborsato 
dallo Stato. * II motivo del tra-
sferimento a Napoli — afferma 
a questo punto Costa — e quello 
di poter usufruire del rimborso ». 
Una ricerca di economia. quindi. 
che il \ecchio armatore teorizza, 
naturalmente. in nome < della di-
fesa del lavoro dell'azienda e dei 

lavoratori >. Ma subito dopo sog-
giunge che « se la decisione do-
vesse rappresentare un monito 
per una politica p;u sana. piu 
onesta e conseguentemente piu 
ef'icace al fine dello sviluppo e-
conomico del paese. molto ce ne 
rallegreremmo ». 

Xon e il solo «monito». Ri-
spondendo alia domanda di un 
giornaliMa. l'ex presidente della 
Confindustria afferma infatti cne 
«nessun armatore e stato co'-
pito piu di quelli genovesi dagh 
scioperi. Quindi la nostra deci
sione intende anche protestare 
per questo stato di cose. E* vero 
che anche a Xapoh pctr^mmo 
essere presi di mira da pressioni 
sindacali. Ma per il momento si 
va a Xapoli: e poi quaiora le 
pressioni dovessero continuare 
nella misura gia subita a Geno
va. potremmo anche decidere di 
chiedere che lascino iscrivere le 
nostre navi all'estero ». 

A questo punto. al di la del 
livore antioperaio. appare una 
evidente contra ddizione. l/arma 
tore ha precisato infatti che gli 
scah della sua flotta rimarran-
no a Genova; tutto si ndurra 
all'atto formate dell'iscrizione al 
compartimento di Napoli e al 
trasfenmento di un numero n-
dotto di personate. In questo ca 
so le conseguenze per i maritti
mi (alcune migliaia. imharcati 
su diciotto navi pari a oltre 200 
rmla tonnellate di stazza Iorda) 
non sarebbcro molto nlevanti. 
Ma delle due I'una: o non c 
vero che t le rotte con i capili-
nca rimarranno quelle gia fis-
sate». oppure non si vede in 
che modo Angelo Costa possa 

evitare c le pressioni sindacali 
piu forti a Genova che altrove ». 
continuando a far attraccare i 
bastimenti della linea c C c nel 
porto ligure. 

In realta. a ridosso delle moti-
vazioni economiche ulteriormen-
te demistificatrici del « patriotti-
smo» dei nostri armatori. ap
paiono altri e piu inquietanti ri-
svolti politici. L'armamento ita-
Iiano sarebbe «in stato di infe-
riorita » rispetto alia concorren-
za estera c per effetto del mag-
gior costo dei marittimi >. e di 
questi attacchi contro gli ope-
rai e gli « scioperi eccessivi» e 
intessuta tutta la conferenza 
stampa. 

Flavio Michelini 

Tenslone tra 

i lavoratori agricoli 

Sussidio di 
disoccupozione: 
non applicofo 

la legge 
In molte province dirigenti 

dell'INPS e dei Contributi 
Unificati stanno creando una 
forte tensione fra i lavorato
ri affermando. in contrasto 
con le decisionl gia prese in 
sede ministeriale, che le nuo-
ve norme sui sussidio di di-
soccupazione non sarebbero va 
lide per il 1970 e che non so
no prorogati i tempi utili per 
la presentaztone delle doman-
de fissati al 1. marzo 1971 

Congresso 
dei cementieri: 

unifa e 
lotte aziendali 

LIVORNO, 16. 
Al c Palazzo del portuale» si 

e concluso oggi il quarto con
gresso nazionale del sindacato 
lavoratori del cemento arma-
to, calce e gesso, a de rente alia 
CGIL. Vi hanno partecipato ol
tre 230 delegati che, sulla base 
di una relazione del segretario 
nazionale Ercole Manera, hanno 
discusso i problemi della cate-
gona e quelli dell'unita sinda
cale e delle riforme. 

II congresso ha indicato nella 
lotta articolata aziendale < la li
nea da seguire per U supera-
mento degli squilibri attualmen-
te esistenu nei van stabilimen-
ti italiani e per ottenere mighori 
condizioni economiche e norma
tive >. Sui problemi dell'unita 
sindacale il congresso — prepa-
rato da una sene di conve-
gni provincial! aperti a tutti i 
lavoratori e ad ogni organizza-
zione sindacale — ha affermato 
che < soltanto con un unico sin
dacato si possono ottenere quei 
successi che tutti i lavoratori 
italiani, indistintamente. atten-
dono >. Per quanto nguarda le 
riforme. infine. i lavoratori del 
cemento armato. calce e gesso 
— accettando 1'impostazione del
ta lotta indicata dalle confede
razioni — hanno ribadito la ne
cessity di intensificare 11'azione. 

Si intensified 
la lotta dei 

lavoratori 
della concia 

Prosegue la lotta dei lavoratori 
della concia. Ad Arzignano (Vi-
cenza) giovedi 21 gennaio si 
svolgerd. una importante mani
festazione pubblica con la partc-
cipazione di alcune province dei 
maggion centri conciari. 

Parteciperanno alia manifesta
zione i lavoratori della provin
cia di Padova. Udine. Verona. 
Bergamo. Trento. Genova. Va-
rese. Brescia. Lecco. Cremona, 
Milano. ecc. 

Le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori del settore conciano 
sono pervenute alia determlna-
zione di proseguire la lotta dopo 
aver constatato 1'intransigenza 
del padronato conciario di re-
spingere le giuste rivendicazio
ni volute dai lavoratori. 

E' gia stato effettuato. in di-
cembre. uno sciopero di 48 ore 
ed e in atto un altro sciopero 
di 72 ore che proseguira con 
azioni articolate nelle grosse fab
briche di tipo industriale e con 
scioperi di 24 ore nelle picco'e 
aziende di tipo artigianale. 

I lavoratori della concia, i 
meno pagaii e piu sfruttati del 
settore industria. lavorano in 
condizioni ambientali deplorevo-
li: locali malsani. umidi, dove 
si respirano polveri di Iana o di 
peli. percepiscono paghe bas-
sissime e percio sono costretti 
ad eseguire molte ore di straor-
dinario al giorno 

re crolli, da un momento al-
Taltro? Al padrone non gliene 
Importa nulla, il contadlno si 
arrangi, l'importante e che pa-
ghi l'affitto pattuito. Tutti sol-
di che poi avra cura dl ln-
vestlre altrove, mai coniun-
que In agricoltura, quasi sem
pre nell'acquisto di apparta-
menti. Rendita quindi parassi
taria due volte e proprieta ver-
gognosamente assentelsta. 

II gualo e che il fittavolo 
su quella terra non e padrone 
dl fare 11 proprio mestlere co
me vorrebbe e come lmpon-
gono le nuove tecnlche e 1 nuo
vi orlentamentl colturali. La 
proprieta pone di continuo 
veti. E se qualcuno rlesce a 
strappare qualche migllorla 
che esegue a proprie spese, 
tanto per poter usare Peleva-
tore meccanlco o qualche al-
tra macchina, corre il rischio 
di vedersl aumentato II cano-
ne con la brillante motiva
zione che «ora il fondo vale 
di piii». 

II 19 dicembre del 1969 il 
Senato licenzia una legge che 
riforma il contratto d'affitto. 
Non e una legge perfetta ma 
tuttavia e una buona legge 
che nasce da una fattiva col-
laborazione tra maggioranza 
e opposizlone (la legge porta 
la firma del comunista Cipol-
la e del democristiano De 
Marzi) e che ha il pregio di 
colpire nel segno. Si stabili-
sce un meccanismo per fissa-
re 11 piu rigorosamente possi
b l e il canone di- affitto, si 
da un colpo alia rendita at-
torno ai 40 miliardi, si rico-
nosce al fittavolo il diritto di 
fare il proprio mestlere come 
meglio gli aggrada e soprat-
tutto di partecipare alle forme 
associative e cooperative, che 
sono la sola strada possiblle 
per superare i limiti impost! 
dalle ristrette dimension! 
aziendali. 

L'offensiva della propriety 
terriera e dei suoi amici non 
si fa attendere. E ' violenta, 
senza escluslone di colpi. Ma 
altrettanto energica fe la ri
sposta dei fittavoli che imme-
diatamente rivendicano che 
anche la Camera approvl sol-
iecitamente la legge votata al 
Senato. Solo cosl potrii entra-
re in funzione. 

Ed e proprio dal dicembre 
del '69, che data l'inizio del
la seconda fase di questa bat-
taglia, tutt'altro che finita. 
Mentre a favore della legge 
si realizza via via uno schie-
ramento largo di forze com-
prendenti i partitl della sini
stra (PCI, PSI, PSIUP). 1 
sindacati dei lavoratori (CGIL 
CISL, UIL) e le organizzazio
ni contadine (Alleanza, UCI e 
ACLI), la DC e la Coldiretti 
piombano nei silenzio piu as-
soluto. Un silenzio che assai 
significativamente viene rot-
to il 16 aprile in piazza del 
Popolo a Roma dove migliaia 
dl coltivatori diretti danno vi
ta alia piu clamorosa conte-
stazione che un uomo politico 
italiano abbia rlcevuto dalla 
propria organizzazione. E in 
piazza del Popolo i contadini 
ricordano a Bonomi che fra 
le cose da fare subito biso-
gna metterci anche la nuova 
legge per le affittanze agra-
rie. 

Durante Testate scoppia lo 
scandalo della frutta. Contro 
le criminal! distruzionl 1 col
tivatori scendono in piazza in 
decine dl centri grandi e pic-
coli. E non si dimenticano di 
ricordare che l'affitto deve 
essere riforma to come preve-
de la legge approvata dal Se
nato e che Ton. TruzzI, In 
qualita di presidente della 
Commissione agricoltura della 
Camera, tiene chiusa nei cas-
setti. 

Ma intanto nelle campagne 
la protesta si fa sempre piu 
forte. Truzzi viene contestato 
pure lui apertamente a Man-
tova. Nel Veneto si formula-
no ordini del giomo a decine 
con la precisa richiesta della 
" legge subito ". Li votano in
sieme comunisti. socialist!, de-
mocristiani, contadini del!'Al
leanza e della Coldiretti. Nel 
fuoco di questa battaglia na
sce una nuova unita che ha 
manifestazioni sorprendenti. 
Delegazioni plovono in contl-
nuazione a Roma da ogni 
parte del paese. Finalmente 
la legge viene strappata dai 
cassetti dell'on. Truzzi e mes-
sa aH'ordine del giomo dei 
lavori della Camera. 

Romano Bonifacci 

Adesioni 
unitarie da 

tutte 
le province 

In tutte le province agricole 
la mobllltazlone unitaria per la 
manifestazione contadina dl 
martedi a Roma per I'approva
zione della legge sui fitti agra
ri e glunta al masslmo. 

Alle -adesioni gia reglstrate 
delle Coldiretti dl Padova e dl 
Pavla, si e aggtunta Ieri quella 
dl numerosl circoli 3 P della 
provincia dl Palermo. Al con
gresso della Coldiretti di Raven
na 17 delegafl su 21 hanno chle-
sto che sla stablllfo un rapporto 
unitarlo con I'Alleanza. A Tori
no I glovanl della Coldiretti han
no approvato un decumento che 
chlede I'approvazione immediata 
della legge. 

Notevole I'atttvlta In tutto II 
Lazlo. Numerose assemblee co-
munall unitarie Indette da Al
leanza, ACLI e UCI si sono 
svolfe in provincia dl Latlna. La 
solldarieta del glurlstl democra
tic! e stata chlesta in un con-
vegno a Roma dal sen. Compa-
gnonl. I glovanl dell'istltuto pe-
rill agrari t G. Garibaldi > di 
Roma saranno present! al eom-
pleto alia manifestazione; Inol
tre hanno annunclato la loro 
presenza delegazioni della fab-
brlca Pozzo e Crespl, della Cen-
trale del latte e d! altre aziende 
romane. 

A Bologna la giunta reglona-
le ha approvato un documento 
che Invlta I gruppl parlamentarl 
della Camera ad approvare sen
za Induglo la legge nel testo 
gia vara fa dal Senato. 

Censura . 

padronale 

Negata 

alia Rinascente 

la liberta 

di opinione 
J 

Una grave violazione alle li
berty e in atto nel comp!es?o 
Rinascente-Upim: in una circola-
re inviata dalla direzione cen-
trale alle varie sedi si afferma 
che « le attivita. a carattere emi-
nentemente professionali, svol 
te aH'esterno dell'azienda dai 
dipendenti del gruppo. devono 
essere costantemente coerenti 
eon le politiche e le informa-
zioni ufficiali*. Partendo da 
questo criterio sono state date 
le seguenti disposizioni: 

1) il rilascio di t interviste e 
dichiarazioni professionali alia 
stampa o alia radiotelevisione 
e quelle comunicazioni in conve-
gni, corsi e seminari che pos
sono impegnare in qualsiasi mo
do l'azienda. devono essere pre-
ventivamente ' autorizzate dalla 
Direzione centrales; 

2) il testo delle «interviste 
e delle comunicazioni suddette 
dovra essere preventivamente 
sottoposto alia Direzione centra 
le la quale le approvera in ac-
cordo anche con il direttore del 
servizio stampa e pubbliche re 
Iazioni >. 

Ogni commento a questa gra 
ve \iolazione della liberta di 
espressione (rivolta evidentemen-
te a negare i diritti politici e 
sindacali dei lavoratori) ci sem-
bra superfluo. La circolare ha 
gia suscitato vaste proteste fra 
i dipendenti de! complesso. 

CONCLUSO IL CONVEGNO DELLE COOP. Dl PRODUZIONE 

IMPEGNI DEI C00PERAT0RI PER LE RIFORME 
Dal nostra inviato 

EMPOLI, 16 
II presidente della Lega na

zionale delle cooperative e mu-
tue, Silvio Miana, e interve-
nuto nel dibattito al primo 
convegno nazionale delle coo
perative di produzione indu
s t r i a l , esprimendo una valuta-
zione positiva sull'assemblea 
per quanto atUene alia meto-
dologia del lavori che s! so
no — assieme alia seduta pie 
naria — articolati in commis
sion) specifiche, sia per il sal-
to qunlitativo che e emerso 
dal dibattito e il cui elemen-
to centrale discende dalla con-
sapevolezza sempre piu diffu
sa della necessita dl creare 
un sistema di cooperative au-
togestite come forma conte-
statlva al sistema per impo-

stare un diverso tipo dl svi
luppo produttivo e, in primo 
luogo, per at franca re in mo
do concreto il lavoratore dal
la subordinazione e dal c ruo
lo parceilare » che gli assegna 
lo sfruttamento deii'industria 
capitalistica e privata, 

In questo senso, ha detto 
Miana, il movimento coopent-
tivo si presenta come una com-
ponente orjginale del processo 
di sviluppo democratico, che 
ha nella politica della riforma 
la sua naturale e piu rawlcl-
nata Implicazione politica e 
sindacale e che oggi viene con 
trastata dall'attacco della de-
stra e dallo schieramento mo-
derato. 

Miana ha annuncjato che il 
movimento cooperativo pre-
senterk immediatamente un 
pacchetto dl propoate rlvendi-

cative al ministro del Lavoro 
e al ministro delle partecipa-
zionl statali e aprira un ven-
tagllo di vertenze a livello di 
governo nella convinzione che 
il fallimento della programma-
zione postula la necessita di 
profonde modifiche nelle scel
te di politica econOmica e in-
djca nell'accumulazione pub
blica, arricchita da un nuovo 
tipo di direzione democratica, 
una via di sbocco all'attuale 
situazione caratterlzzata da 
una grave crisi e da forti scon-
tri sociali. I lavoratori, dun-
que, parteciperanno da prota
gonist! alia battaglia per le ri
forme a fianco dei sindacati 
(a nome de! quali ha portato 
11 saluto 11 compagno Guldi 
della COIL) e delle organiz
zazioni economiche artlglana • 

delle piccole e medie impre-
se, con particolare riferimento 
alia riforma tributaria e per 
una nuova dimensione del 
credito che dovra considerare 
la funzione sociale e promo-
zionale del movimento coope
rativo. 

Le conclusion! del Iavon so
no state tratte dal presidente 
dell'Associazione nazionale del
le cooperative di produzione e 
lavoro, Eligio Lucchi, che ha 
risposto alia campagna allar-
mistica provocata nel paese 
dal governatore della Banca 
d'ltalia e dai gruppi economic! 
di destra, dichiarando che 1 
cooperatori non contestano la 
eslgenza dl dlfficolta congiun-
turall, ma non accettano la te-
rapia proposta e rivendicano 
per i lavoratori il ruolo di pro
tagonist!: in questo M I C la 

istituzione dellente reglone 
pub rappresentare una via di 
sviluppo democratico cui la 
cooperazione potra dare un 
contributo decislvo. 

Al termlne dei lavori, dopo 
l'elezione del Comitato nazio 
nale di settore composto da 
46 membri, e stata approva 
ta una mozione in cui si con 
ferma la volonta democratica 
di batters! per l'attjazione di 
una programmazione demo 
cratica basata sulle riforme 
di strutfura e si esprime «.a 
eslgenza dl dispiegare le forze 
sociali del cooperatori a pro
testa e a monito per quelle 
forze della conservazione che 
vogliono contrattaccare le lot
te popolari sui terreno anti-
cost ituzjonale. 

Lei tore— 
alV Unita: 

Sull'« Utopia 
di Birohidjan » 
Caro direttore, 

ho tctto con molto intercs-
se le corrispondeme da Mo-
sea apparse sotto i litoh « A 
coltoqulo con gli ebrel sovie-
tici» (7 gennaio) e «L'uto-
pia dl Birobidjan» (12 gen
naio). Entrambe, mi sembra, 
aiutano a caplre problemt e 
atteggiamentt che I'avversa-
rio ha ogni interesse a travi-
sare. La seconda corrispon-
denza, perd, ha suscitato in 
me anche alcuni dubbi. 

Guerra, per esempio, men
tre giustamente sottoltneu tl 
lalore dell'imzialwa di Lenin 
per Veguaglianza dei diritti tn 
quanto contributo alia lotta 
contro I'anttseimtismo, la pre
senta anche come un posittvo 
« ripensamento « rispetto alia 
polemica dello stesso Lenin 
contro le posizioni del Bund, 
tendenti ad affermare lesi-
stenza di una « nazione ebrai-
ca». Senza voler qui affron
tare tutti gli aspetti di quel
la polemica, io ritengo invece 
che Lenin avesse pienamente 
ragione su questo punto. In 
altre parole, sono convinto 
che ne gli ebrel di tutto tl 
mondo r.e quelli sovietici co-
stituiscano mia « nazione» e 
che I tentativi di dare alia 
questione ebraica una soluzio-
ne « nazionale » non sianosta-
ti la risposta giusta ai pro
blemi esistenti, anche quando, 
come nel caso di Lenin, era-
no dettati dalle migliori in 
tenzioni. 

La risposta giusta era ed 
e, a mio avviso, una lotta 
politica conseguente, senza ce-
dimenti, per sradicare il pre-
giudizio antisemita a tutti i 
livelli e per garantire la ple
na liberta di ogni cultura, 
premessn necessaria dell'assl-
milazione. Proprio perche la 
questione ebraica ha una sua 
specificita — vorrei dire, an-
2i, una sua unicita — non e 
possibile affrontarla al modo 
come si e affrontato il pro-
blema taglko, o georglano. 
Sotto questo aspetto la « Uto
pia dl Birobidjan» riprodu-
ce, nel fondo, quella sloni-
sta. 

A questo proposito, sono ri-
masto stuplto nel leggere, piii 
avanti, che nell'atteggiamen-
to del marxistl russi tenon 
e'era ombra di antisionismo ». 
Ma forse, in questo caso, si 
tratta dl un errors tipogra-
flco: a antisionismo» in luo
go di « antisemitismo » [e co
sl, infatti. e ce ne scusiamo 
con i lettorl e con Adriano 
Guerra - N.d.R.J. 

Vn'ultlma osservazione: \l 
corrtspondente scrlve che net 
giorni del processo dl Lenin-
grado «non vi e stata (net-
I'URSS) nessuna manifesta
zione dl antisemitismo, e, per 
contro. nessuna manifestazio
ne sionistica». Comprendo il 
suo discorso, sui piano gene
rale. ma entrambe le affer-
mazlonl ml sembrano troppo 
nette. Se fossero esatte alia 
tettera. perche tanta emozio-
ne e perche tanto rumore at-
torno al processo? 

ACHILLE GATTI 
(Genova) 

Quando il Fronte 
della Gioventu 
propose il voto 
ai diciottenni 
Caro direttore, 

l'Unita del 3 gennaio ha 
pubblicato una lettera di Cel-
so Ghini sui voto ai diciot
tenni, in cui egli ricorda i 
set progettt di legge presenta-
ti in Parlamento al riguardo, 
concludendo opporiunamente 
che occorre rompere gli indu-
gi ed arrivare alia piu solle~ 
cita approvazione della rifor
ma, dato che «tutti i grup~ 
pi parlamentari sono d'ac-
cordo ed e questa una rifor
ma che non costa nulla*. 

Condividendo I'esortazione, 
io non avrei preso la penna 
di scriverti se il compagno 
Ghini non fosse incorso, po-
lemizzando con una affer-
mazione dl Baduel, in una i-
nesattezza storica: «La real
ta — egli afferma — e che 
allora nemmeno It associa-
zioni giovanili democratiche, 
compresa la gioventu comu
nista, rivendicarono tl vo
to ai diciottenni». 

E' vero precisamente 11 
contrario. La rivendicazio-
ne del voto a 18 anni era 
stata fra le prime questioni 
discusse ed avanzate ufficial-
mente al governo dal Co
mitato centrale del Fronte 
della gioventu, all'indomani 
della Liberazione. La dele-
gazione del Fronte. invitala 
a Roma dal Governo mede-
slmo. e di cui facevo par
te come dirigente della Gio
ventu comunista del Nord, 
presentb allora al governo 
due dislinti documenti: uno 
con la richiesta della costi-
tuzione di un sottosegretaria-
to per la gioventu, cui avreb-
bero dovuto far capo tutte 
le questioni riguardanti i gio-
vani; I'altro. che porta la 
data del 6 giugno 1945 (con-
servo copia su carta inte-
stata e col timbro del Co
mitato centrale del F.d.G.) e 
il tMemoriale per il voto 
ai li anni». Esso cosi initio: 
mil Comitato centrale del 
Fronte della Gioventu ha de
liberate di richiedere che tl 
diritto al toto sia concesso 
ai giovani dai 18 ai 21 anni*. 

Ne riporto qualche breve 
stralcio: «r Questo diritto e un 
riconoscimento di uno stato 
di fatto. Nella gloriota t vit-
toriosa insuirezione r.nziona-
le i giovant hanno amto una 
pa*>e preAorr.',r.'xnte, questo 
e il risidtato di una lotta 
dura, coniinua e sotterranea 
plena di sacri'ici che hanno 
condottc i giovani alia nac-
chia ncii* brigote dei Volcn-
tari delta Liberia nelle ctf-
ta. nei GAP., vrHc S.A.P.. 
relle afficine con i iaboiaqyi 
e con i memorabsli srivperx 
contro i tedfichi e fnsd?'t 
Di fronte nWalternctiva fra 

sen-ire il r.emico nelle file 
dell'tsercito « repubblicano * 

g. I. 

oppure combattere il nemico 
con ogni mezzo e forma, i 
giovani hanno scelto la via 
del combattimento e dell'o-
nore ». 

Dopo la lunga documenta-
zione, il Memoriale cosl con-
cludcvu: «// Comitato cen
trale in base alle preceden
ti considcrazioni richiede 
dunque al governo: If di ab-
bassare ieta minima dai 21 
ai 18 per le elezioni ammi-
nistrative e politiche; 2 di 
estettderc il diritto di voto 
a tutti i Volontari della Li
beria anche al disotto dei 
18 anni; 3) di estendere il 
diritto di voto ai militari 
delle forze annate di ogni 
grado ». 

Questa, dunque, la sacro-
santa verita. Ricordo che la 
nostra delegazione ebbe le 
piii ampie assicurazioni, sia 
presso la direzione dei par-
titi del CLN, cui portammo 
una copia dei due memoriali, 
sia presso la presidenza del 
Consiglio dei Jiiinistri: «Le 
richieste dei giovani che a-
vevano combattutto per la 
liberazione d'ltalia sarebbe
ro state tenttte nella piii al
ia considerazione » ci Ju det
to allora. Poi si dimentica-
rono dell'impegno cosi so-
lennemente assunto. Forse 
ebbero proprio paura dei 
giovani, come dice Baduel, 
per cui lastlarono tl solo 
Partito comunista a sostene-
re — fra i costituenti — il 
voto a 18 anni, come ricor
da oggi Ingrao nella sua pro
posta di legge. Ma I'ingan-
no e il tradimento consu-
mato verso i giovani della 
Resistenza viene oggi re-
spinto dai giovani della con-
testazione, che ripropongo-
no con forza le stesse riven
dicazioni di allora. Attenll, 
perb, che gli stessi sabota-
tori, pur dichiarandosi d'ac-
cordo a parole e presentan-
do la loro brava proposta 
di legge in Parlamento, non 
giochino i giovani con la 
stessa manovra! 

PAOLO CINANNI 
(Roma) 

Gli emigrati spagno-
li ringraziano i 
compagni italiani 
Caro direttore, 

siamo un gruppo di spagno-
li emigrati in Svizzera, in lotta 
per la liberta, e vorremmo 
attraverso TUnita esprimere 
i nostri sentimentl per I'azlo-
ne che e stata condotta in 
Italia a favore dei patrioti 
baschl. 

A voi giovani compagni ita
liani, il nostro piii profondo 
riconoscimento a ricordo del 
vostro alto senso democratico 
che in uno stancio di fed* 
pagato con la vita, avete ba-
gnato col sangue il generoso 
gesto di difesa del diritto del-
Vuomo. 

Ma non si llludano le forze 
fasciste e oscuranttste che il 
proletariato chini per questo 
la testa in segno di resa; anzi, 
piii forte rifulge la volontli 
dei popolt, oppressi dal capi-
talismo, per la conqulsta dl 
una liberta popolare e vera. 

Not, popolo spagnoto, non 
dlmentlcheremo la oppressio
ns esercitata ed imposta con 
Vaiuto del governo fascista dl 
Mussolini con la unica ragione 
della forza; ma, principalmen-
te, non dlmentlcheremo il con
tributo dato dai veri italiani 
nelle brlgate internazionall 
che si sono battutl per tab 
vare la repubblica spagnola. 

Voi, popolo italiano, con la 
forza della ragione avete vin-
to, e state aiutandoci a rom
pere le catene. Noi siamo spar-
si nel mondo, ma la speran-
za di tornare a casa liberi 
non ci abbandona, e se anche 
non possiamo erigervi un mo-
numento, e perd certo che vi-
vrete sempre nel cuore del 
popolo spagnolo. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di spagnoli 

(Wettingen - Svizzera) 

Le improwise ispe-
zioni in caserma 
preannunciate... 
dieci giorni prima 
Signor direttore, 

scrivo a lei che ha la re-
sponsabilita di tener informa-
ta Voplnlone pubblica, perche 
faccia sapere a tutti i suoi 
lettori le condizioni di vita 
cui sono sottoposti i militari 
nelle caserme che lo Stato, 
per bocca del suo ministro 
della Difesa, descrive com* 
belle, confortevoli e salubri. 
E' da ottobre che sopporto 
una serie di disagi che non 
si possono capire se non si 
vivono: cibo scadente e sem
pre freddo, quando si ha la 
fortuna di arrivare in tempo. 
Alia 9* compagnia e'e stato 
un periodo in cui da un mi-
nimo di venti ad un massi-
mo di ottanta persone resta-
rano senza rancio. I refettori, 
quasi tutti, sono insalubri, 
entrando si sente un fetore 
di porcile e sono invariabU-
mente «visitati» da ratti di 
enorml proporzioni. Per com-
pletare il quadro, posso dir-
ri che stanotte siamo stati 
svegliati dall'urlo di un no
stro compagno cui un topo 
aveva morso un orecchio. 

Morale della favola' e ora 
di finirla. Se non si hanno i 
mezzi per farlo. e inutile te-
nere in piedi un esercito tan
to numeroso. Si comtnei a 
lasciare a casa gli ammalatl, 
gli invaltdl e gli ammogliati. 
Si facclano caserme piii pie-
cole e piii pvllte. Le * im
prowise » ispezioni preannun
ciate died giorni prima sono 
inutili. ami dannose. perche 
chi pub veramente far cam-
biare qualcosa resta con la 
illuslo^e che tutto vada bene: 

Potret scritere un dloric ca-
rxice di tener de*ta I'attenzio-
r.e del piii tncolllto msvefre-
Qhista- to tntuoterel «Vita 
miorhUnvn allhotel Mamell ». 
.VI awpr/ro che questa mkt 
non restl lettera morta. 

UN MILITARE DZ LEVA 
(Bologna) 
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Lavoratori, magistrati e avvocati in assemblea ieri a Roma 

«l diritti operai non si toccano» 
La risposta ai 
discorsi dei PG 
Controinaugurazione dell'anno giudiziario - Pre-
senti le delegazioni delle fabbriche occupate - Le 
introduzioni del giudice Coiro e del metalmecca-

nico Gizzi - Proposta di organismi unitari 

Sette giornl fa la cerlmo-
nla ufficiale: squllli di tromba 
plcchetti d'onore e toghe dl 
ermellino nella fastosa corni
ce della sala degli Orazl e Cu-
riazi, al Campidoglio; ieri la 
inaugurazione piu vera dello 
anno giudiziario in un piccolo 
teatro al centra di Roma: ope
rai in tuta, sindacalisti, magi
strati e awocati democratic!. 
Sul palco la scritta con il te
nia di quest'lncontro. che se-
gna un momento nuovo nella 
lotta per una «giustizia piu 
glusta»: «Classe operaia e 
giustizia in Italia». Lungo le 
paretl e ai piedJ della presl-
denza grandi striscioni rossi: 
«Crespi, fabbrica occupata dal 
15 dicembre 1970 ». « I lavora
tori in lotta battono i padro
ni, oambiano 11 paese ». Tutt! 
1 postl alle 9,30. ora annun-
ciata per l'inizio della manife-
stazlone, erano occupati; mol-
ti non sono rlusciti a trovare 
posto neppure in pled! e si 
sono accontentat) di seguire la 
tnanifestazione dai corrldol. 

Una atmosfera diversa dun-
que, una atmosfera viva, ca-
ratterizzata da un Ubero con-
fronto di idee, di tesi, dalla 
elaborazlone di proposte con
crete per creare organismi 
unitari che si battano per 
oambiare le cose. Quanta di-
versita dagli inchini, dalle 
vuote parole delle cerimonie 
ufficiali! 

Ha detto 11 presidente del-
1'assemblea, 11 giudice Baro-
ne, aprendo la tnanifestazio
ne: «La giornata della giu
stizia vuol dimostrare cosa po-
trebbe essere appunto la giu
stizia in Italia se solo fosse 
considerata qualcosa dl dl-
verso che utlizzazione dl se-
die». Le testimonialize degli 
operai In lotta della Pozzo.del-
la Veguastampa, della Roma-
nazzi, dei magistrati che si 
battono contro il vuoto forma-
lismo per una giustizia demo* 
cratica, degli uomini politic!, 
dei dirigenti sindacali, hanno 
poi dimostrato la necessita dl 
operare subito, nelle fabbri
che, negli altrl post! di lavo-
ro, fuori e dentro 1 tribunali 
per cambiare le norme dei co-
dici che violano il dettato co-
6tituzionale. II dottor Michele 
Coiro, che ha fatto la relazio-
ne introduttiva a nome dl Ma-
gistratura democratica, la 
quale insieme ai Giuristi de-
mocratici e alle tre organizza-
zioni dei metalmeccanicl 
(FIOM, FIM e UILM) ha orga-
nizzato la manifestazione, ha 
piu volte messo 1'accento su 
questo aspetto: K La nostra 
manifestazione — ha detto tra 
l'altro — e in dichiarata po-
lemica con le cerimonie uffi
ciali dl apertura dell'anno giu
diziario, cerimonie che nella 

Grave denuncia 

a Catanzaro 

Spiati dai 
carabinieri 
i magistrati 
democratic! 

Dal nostra cornspondente 
CATANZARO, 16 

Nell'aula della Corte d'Assi-
se di Catanzaro si e tenuta 
una pubblica riunione di ma
gistrati iscritti all'associazic-
ne nazionale e presieduta dal 
giudice Nicola Ferri, membro 
del Consiglio superiore della 
magistratura. Vi erano un 
centinaio dl magistrati del dl-
stretto, quasi tutti giovani, 1 
quali hanno affrontato i pro-
bieml della giustizia in modo 
ben diverso da come l'awo-
cato generate dottor Luigl 
Ammirati aveva parlato, qual-
che giomo fa, In occasione 
della inaugurazione deU'an-
no giudiziario. 

II giudice Ferri, paiiando 
sulla riforma di fondo del-
l'ordmamento giudiziario, ha 
sollecltato un vivacissimo di-
battito, nel corso del quale e 
stato narrato un gravissimo 
episodio di repressione poli-
ziesca awenuto di recente a 
danso di un giovane magi
strate del vibonese. Si tratta 
della vicenda toccata al pre-
tore di Nicotera, dottor Gio
vanni Oascini, lnviso ai cara
binieri perche ritenuto magi-
strato democratico. H mare-
sciallo dei carabinieri lo ha 
prima segnalato al suo capita-
no e poi si e messo a control-
larlo, suscitando inline un'in-
chiesta del ministero di Gra-
zia e Giustizia perche il pre-
tore, In occasione della ripu-
litura dell'edificio, aveva fatto 
cancellare la scritta « La leg-
ge e uguale per tutti», che, 
come e noto, non e prevista 
e voluta da nessuna norma 
giundica. 

II giudice Tassone del tri
bunal di Vibo Valentia ha 
quindi illustrato un ordme del 
giorno. gia votato da un grup-
po di magistrati democratic!. 
m cui si denuncia 1'ingeren-
•a dei carabinieri in ogni set-
tore della vita pubblica e pri-
ymXa. dei magistrati. 

Nicola Dardano 

forma e nel contenuto rappre-
sentano la plastica espressio-
ne dl quella giustizia che noi 
combattiamo. Gia 11 modo in 
cui quelle cerimonie si svolgo-
no dimostra perlomeno quanto 
la giustizia sla lontana dai ve-
rl interessi della classe lavo-
ratrice ». 

Riferendosi ai discorsi inau
gural! nei varl distrettl dl cor
te d'appello. il dottor Coiro 
ha sottolineato come in tutte 
le relazioni i procurator! ge-
nerali abbiamo parlato del 
problems delle agitazioni sin
dacali, polltlche e studente-
sche attribuendo alle forze de-
mocratiche la responsabilita 
di violenze e disordini... « Es-
sl hanno offerto — ha ag-
giunto il magistrfato — all'o-
pinione pubblica la convinzio-
ne che le agitazioni del lavo
ratori e degli studenti sono 
manifestazioni di delinquenza 
merltevoli di repressione. Quel 
signori hanno portato l'aiuto 
della loro autorlta alia politl-
ca della destra che appunto 
prospetta queste agitazioni co
me fatti eversivi e distruttori 
del vivere civile. Questo aiuto 
obiettivo viene da magistra
ti che dichiarano di non far 
politica ». 

aNessun procuratore gene-
rale — ha proseguito il dot-
tor Coiro — pur avendo qual-
cuno asserito di essere sensi-
bile e aperto alia comprensio-
ne dei ferment! democratic!, 
ha parlato delle violenze pro-
prie del nostra sistema: delle 
violenze dei tempi di lavoro, 
della violenza del cottimo, del
la violenza del lavoro alle ca-
tene dl montaggio, del lavo
ro a domicilio, dello sfrutta-
mento deU'apprendista, delle 
dlutume prevaricazionl del da-
tore di lavoro solo perche e 
economicamente piu forte, 
delle morti per incident! sul 
lavoro. Questi aspetti di vio
lenza, molto piii gravi del plc-
chettaggio e delle occupazlo-
ni delle fabbriche che tanto 
allarmano i procuratori gene-
rali, non sono stati posti in 
luce da nessuno dl essi. Per
che la scelta e chiara. E non 
e in favore della classe lavo-
ratrice.». 

II perche di questa scelta 
Ilia chiarito un operaio, Giz
zi, segretario del consiglio dei 
delegati della FATME che ha 
svolto la seconda relazione in
troduttiva: a Nel nostro paese 
il rapporto tra popolo lavora-
tore e il potere giudiziario e 
stato sempre autoritario e re
pressive da parte del potere 
esecutivo e giudiziario, teso 
cioe a contenere le aspirazioni 
democratiche e a mortificare 
il movimento per il riscatto 
sociale delle masse lavoratri-
ci e delle forze progressive 
della cultura, che di questo 
movimento sono alleate. Que
sto ruolo non e stato e non e 
svolto per caso; naturalmente 
esso risponde a precis! conte-
nuti di classe delle leggi ed 
anche, in modo particolare, al-
1'applicazione di leggi supera-
te nella coscienza democrati
ca del paese e in contrasto 
con la Costituzione repubbli-
cana. I procuratori general! 
— ha detto Gizzi — parlano 
di diritto al lavoro. Ebbene 
questo diritto al posto di lavo
ro, sacrosanta aspirazione di 
centinaia di migliaia di disoc-
cupati, per loro diventa dirit
to al crumlraggio ». 

« E' li che comincia la vera 
violenza, quando si cerca un 
posto;continua nella fabbrica 
con i ritmi massacranti, gll 
ambienti nocivi, 1 lavori alie-
nanti che spersonalizzano, le 
negazioni e le limitazioni del
la democrazia, la corruzione 
delle coscienze. A questi si
gnori diciamo che la pena dl 
morte in Italia esiste anco-
ra. ma nei cantieri e nelle 
fabbriche per il delitto di la-
vorare ». 

In numerosi lnterventi, spe-
cialmente da parte dei magi
strati, e stata sottolineata la 
funzione repressiva della leg-
ge e del ruolo che, obbietti-
vamente, molti magistrati ri-
coprono di tutor! de! sistema. 

E questa funzione e chiari-
ta in modo particolare in tutti 
quel casi, piu o meno recent!-
nei quali accanto alia provoca-
zione padronale le cautorita 
costituite » hanno, tollerato le 
bravate dei fascist!, come ha 
sottolineato nel suo intervento 
1'awocato Fausto Tarsitano, il 
quale ha preso la parola a no
me dei giuristi democratic!. 
E' necessario quindi, hanno 
sottolineato molti degli inter-
venuti, creare una intesa tra 
coloro che operano nell'ambito 
della giustizia e la classe ope
raia. Una intesa, ha affer-
mato Pagani. segretario del

la FIM-CISL, su «obbiet-
tivi mobilitanti che sia-
no tappi verso la conqui-
sta di maggiore democrazia v. 
La classe operaia, ha detto il 
segretario generate della Ca
mera del Lavoro Leo Canul-
lo, «con la lotta ha conse-
guito gross! success!, che si 
traducono in maggiori garan-
zie dentro e fuori 1 posti di 
lavoro. Lo statuto dei diritti 
dei lavoratori, con tutti i suoi 
limiti, e una conquista che 
significa anche piu potere del
la classe operaia, piu possi
bility di incidere sulle scelte 
di fondo ». 

Lavoratori, magistrati e av
vocati debbono ora trovare, e 
la conclusione dell'assemblea, 
le forme migliori per porta re, 
avanti questa unita di In
tent!. 

Paolo Gambescia 

APRE IL FRIGO 
E LA CASA 

SALTA IN ARIA 
Una fiammata, un tremendo boafo 

nella nott«, e I'alllco, trasformato In 
una bomba per una fuga dl gas che 
aveva Invaio I'appartamento di via Te-
vere, e saltato in aria quando una don
na di 50 annl, Carla Zanonl, ha aperto 
II frlgorlfero. 

Infattl e baslata la scintilla del con
tango che fa accendere la luce Interna 
del frigo a provocare la tremenda esplo-
sione: la donna, Investita In pleno dalla 
fiammata, « rimasta completamente car-
bonizzata: sua mad re, Maria, di 78 annl, 
che in quel momento si trovava nel ba-
gno e rimasta leggermente ferita ed e 
stata tratta In salvo Inebetlta per II 
forte choc, da alcunl viclni. 

L'esploslone, che ha pratlcamente dl-
strutto I'attico dl via Tevere, net pressl 
dl piazza Flume, e avvenuta nelle prime 
ore dl s aba to, alle 3,20 del mattlno. La 
vlttlma, Carla Zanonl, abltava col ma-
rlto, dr. Rosario Grasso e un flgllo, 
Plero, In via Po 72. Da pochl giornl si 
era trasferlta In casa della madre, via 
Tevere H , per assisterla: infattl I'an-
ziana signora — che 6 vedova di un 
professore dl lettere al llceo Tasso — 
In questi giornl si sentiva poco bene. 

Quando e avvenuta l'esploslone le due 
donne stavano in pledl: la signora Maria 
si era sentlta male e la flglia voleva 
prepararle una bevanda calda. Cos! e 
andata In cuclna e ha aperto II frlgo
rlfero. La donna non si e accorta dl 
quanto stava succedendo: Infattl, secon-
do | vlglll del fuoco, un rublnetto del 
gas deve essere stato lasciato — molto 
probabilmente — semiaperto. In que
sto modo II gas e fuoriusclto piano pia
no, tanto che le due donne non hanno 
awertlto nemmeno I'odore. 

Lo scopplo e stato cosl forte che mol-
te finestre dl un lato dell'appartamento 
sono state prolettate con violenza, con 
tutti gli infisst e parte del murl a molti 
metrl di dlstanza, rlcadendo poi nel cor-
tlle Interno, in un rovlnlo di calcinacci, 
scheggle, detrltl. Un'aufo 6 rimasta dan-
neggiata. 

Nella fote: I vl9IH del fuoco nell'at-
tlco devastato. 

GRAVISSIMO E POCO CHIARO EPISODIO A GRAVINA Dl PUGLIA 

Ragazzo ucciso dai carabinieri 
mentre fugge dalfauto rubata 
Cataldo Terlizzi aveva 16 anni - 1 militi sostengono la versione di un «conflitto a fuoco » - Viva 
impressione nella cittadina - Troppi inquietanti precedent! - Si ricerca un secondo giovane 

Quando i goal non contano 
Forse ci siamo. Forse la vtcchia Inghilterra, dopo aver invert-

tato — com'* noTo — il gioco del calcio, ha anche scoperto il 

modo di immunizzare gli appassienati di questo sport da quel 

pericolosissimo derivato che • H tifo. Ed ecco la proposta. In 

luogo dei soliti giocatori si mandano in campo squadre forma

te da ragazze come Sally Vancliffe (la bionda, nella fofo) e 

Pamela McCarthy (la bruna). Ambedue le ragazxe sono capl-

tane di altrettante squadre femminill. In fondo, dicono gli in-

glesi, quando giocano Sally, Pamela • compagnt I goal con

tano poco. 

Dal nostro corritpondente 
SARI, 16. 

La popolazione di Gravina 
di Puglia, an grosso centro 
della Murgja barese ad una 
sessantina di cnilometrl dal 
capoluogo, e ancora sotto l'im-
pressione di quanto e awe
nuto questa notte: nel corso di 
un conflitto a fuoco con una 
pattuglia di carabinieri, e sta
to ucciso un giovane di 16 an
ni, Cataldo Terlizzi, residente 
a Gravina di Puglia. 

Non si conoscono ancora 1 
particolari, cioe la precisa di-
namica con cui e awenuto lo 
scontro. Si sa per ora che una 
pattuglia di carabinieri, in gi
ro di perlustrazione a bordo 
di una campagnola, si imbat-
teva questa notte, verso l'una, 
in una 1100 rubata a bordo 
della quale erano due giovani. 
Alia vista dei carabinieri que
sti, insospettiti, scendevano 
daiTautomobile e tentavano di 
darsi alia fuga. Pare che uno 
dei due giovani abbia sparato 
con una rivoltella in direzio-
ne della campagnola dei cara
binieri. Un appuntato scende-
va dalla macchina e risponde-
va al fuoco con la pistola di 
ordinanza, uccidendo cosl il 
sedicenne Cataldo Terlizzi, che 
spirava immediatamente. Lo 
altro giovane riusciva invece 
a darsi alia fuga. 

Fino a questo pomerigglo, 
nonostante l'implego di cani 
poliziotto, del giovane fuggito 
— di cui non si conosce 11-
dentita — non e stata trovata 
nessuna traccia. 

L'episodio ha provocato pro-
ronda impressione fra la po
polazione di Gravina. Per 
quanto i carabinieri vogliono 
ora far appanre il giovane 
ucciso alia stregua di un de
linquent* incallito, si conside
rs certamente la sua giovane 
eta, che e tale da non per-
mettere un lungo tirocmio de-
linquenziale. Non e'e chi non 
veda nel grave episodio dl 
questa notte per lo meno Pec-
oesso di un carabiniere dalla 
pistola facile che e costato 
una giovane vita umana. Non 
si trattava dl un pericoloso 
bandito armato che terrorizza-
va la citta e noto alia polizia, 
bensl di un giovane ladro dl 
automobili, per cui un mini-
mo di attenzione sarebbe ba-
stato per catturarlo vivo. In
vece e stato ucciso a soli sedi-
ci anni. D'altra parte, non sa
rebbe certo questa la prima 
volta che la versione m ufficia
le » dei carabinieri su sparato-
rie che hanno provocato vitti-
me umane si rivela falsa. Rl-
cordiamo solo la vicenda (av
venuta lo scorso anno) di un 
bracciante ucciso a colpl dl 
pistola a Campomanno, e 
spacciato come un pericoloso 
lupo mannaro che aveva ag-
gredito un milite. II che non 
era affatto vero. 

Iffalo Palasciano 

GELA 

Ferisce 
un uomo 
e lui la 

massacra a 
revolverate 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 16. 

AUucinante omicidio nel 
tardo pomeriggk) di ieri a 
Gela. 

Una giovane donna, An
na Greco, di 26 anni, e sta
ta uccisa sulla soglia di ca
sa con ben cinque colpi di 
pistola. L'assassino e un pre-
giudicato di 23 anni. Paolo 
Di Gmcomo. La tragedia e 
aweniita sotto gli occhi dei 
due piccoli figli della vit-
tima. 

Questi i fatti. 
Anna Greco scende da ca

sa imbracciando un fucile 
da cacaa, si apposta di-etro 
un angolo. di Ii a poco gran
ge il Di Giacomo che veden-
dola si da subito alia fuga. 
ma Anna Greco non inten-
de lasciarseJo scappare e 
spara due colpi che lo fe-
riscono non gravemente al
ia gamba sinistra. 

Ed e ora che scoppia la 
tragedia: Kuomo resosi con-
to che la donna non ha piu 
nessun colpo in canna. si 
ferma di scatto. estrae una 
pistola dalla gtacca e da 
preda diventa cacciatore. 

Anna Greco eerca dispera-
tamente di arnvare a casa 
e quasi sta per riuscirci. ed 
e allora che dalla pistola • 
del Di Giacomo partono i 
pruni colpi che la colpisco-
no alle spalle. 

L'assassino le e subito so-
pra, rafferra per i capeUi 
e comincia a tempestarla di 
pugni. 

La picchia tanto da frattu-
rarle le mandibole. ma mal-
grado tutto Anna cerca una 
ultima via di scampo. rie-
sce a scappare e proprio 
mentre sta per entrare nel
la sua casa gli ultuni tre 
colpi di pistola la uccidono 
davanti a*li occhi pieni di 
terrore dei due suoi figlio-
letti 

D Di Giacomo che 6 ora 
piantonato aU'ospedale so-
suene di avere sparato per 
legitthna difesa. 

Giovanni Ingoglia 

E' durota dalle 14 alle 19 di ieri 

La rivolta nelle carceri 
di Torino: codice duro 
solo per i reati comuni 

Incontro con i magistrati • L'arrivo della polizia provoca incidenti • Con-
segnato un « memoriale» di risposta alia campagna della «Stampa» 
che, commentando il discorso del Procuratore generate, aveva chiesto 
un'inasprimento delle pene - Denunciate le gravi condizoni igieniche 

Dalla nostra redazione TORINO, 18 
Nuova rivolta alle carceri torinesi: ini/.iata alle 14 da un centinaio di dete-

nuti, che si sono rifiutati di rientrare nelle celle, dopo il periodo di uscita per 
«l'arla » in breve tempo si e estesa agli altri « bracci ». I carcerati, che ave-
vano richiesto fin dall'inizio la presenza di un magistrate), hanno accettato di tornare nelle 
celle solo quando i sostituti procuratori della Repubblica. dottor Toninelli ed Amore. hanno 
preso in consegna il memoriale che era stato preparato ed hanno promesso che sarebbe 
stato diffuso dai giornali. C'e 
stato un momento di grande 
tensione, quando, gia iniziati 
i colloqui con i magistrati, 
hanno fatto la loro comparsa. 
all'interno delle «Nuove t 
agenti di pubblica sicurezza 
e carabinieri. I detenuti han
no immediatamente smesso i 
colloqui, e mentre alcuni ri-
chiedevano il ritiro della for-
za pubblica. altri si davano a 
trasportare le brandine dalle 
celle nei corridoi ed a sfa-
sciare vetri e suppellettili. 
Con saggio prowedimento i 
poliziotti sono stati allontana-
ti. e sono ripresi i colloqui. 

Poco dopo le 19 tutti i «ri-
belli» sono entrati nelle cel
le e, il memoriale veniva con-
segnato ai giornalisti. Poco 
dopo la calma e tornata alle 
carceri. i militi e gli agenti 
sono stati ritirati, tranne pic-
coli gruppi. II memoriale. un 
documento fortemente politi-
cizzato, attacca diretamente 
l'infelice articolo di fondo di 
Carlo Casalegno. apparso sul
la Stcmpa di ieri mattina. 
dove si dimostrava simpatia 
per le affermazioni del Procu
ratore generale di Torino, dr. 
Colli, in cu i si richiedeva 
«una maggior severita delle 
pene » e si sosteneva che «una 
pena non afflittiva non sareb
be una pena ». La rivolta. che 
ricorda quella piu drammati-
ca delTaprile del 1969, e ini-
ziata dai 140 detenuti del se-
sto braccio. ma a loro si so
no uniti gran parte degli uo
mini del secondo e del terzo 
(bisogna ricordare che il quar
to ed il quinto sono inagibili 
dopo i danni del precedente 
sollevamento). Invece di tor
nare nelle loro celle i dete
nuti hanno percorso i corri
doi chiedendo a gran voce la 
presenza di un magistrate. 
Sono arrivati poco dopo ma
gistrati e forza pubblica. Tut-
to si sarebbe risolto in un 
colloquio se 1'inopportuna en-
trata degli agenti non avesse 
soatenato le ire dei dimo-
stranti. 

E' a questo punto che una 
piccola scheggia di vetro. 
forse caduta da una finestra 
infranta, ha colpito alia fron-
te il dr. Toninelli. Attraver-
so la mediazjone dei magistra
ti e del diretiore delle carce
ri. dr. Di Mari si sono al-
lontanati i militi si e promes-
sa la pubblicazione del memo
riale c su quelle stesse pa-
gine che speculano sui carce
rati ». e la rivolta e finita. 

II memoriale, una paginet-
ta e mezza, fittamente scrit
ta a mano. dopo aver ricor-
dato che proprio mentre si 
parla di riforma del sistema 
carcerario. si sta orchestran-
do una campagna di stampa, 
per usare i < delinquent > qua
li strumento delle repression!. 
cita le affermazioni della 
Stampa, dove si sostiene che 
i poliziotti sono troppo pochi, 
nello stesso paese che «ha 
un codice indulgente con rea
ti come il Vajont e duro piu 
d'ogni altro contro i reati co
muni >, per cui la stragrande 
maggioranza dei detenuti e 
incarcerata. Le condizioni 
delle c nuove» sono inuma-
ne: nelle celle non c'e il ri-
scaldamento. ma solo una stu-
fetta nei corridoi dei bracci, 
1'acqua gela per il freddo. 
ed i muri trasudano umidita. 

Nei giorni scorsi. mentre si 
registravano temperature di 
16° sotto zero, i detenuti era-
no rinchiusi per 21 ore al gior
no nelle celle fredde ed umide. 

I carcerati non vogliono piu 
che ogni loro iniziativa venga 
colpita dalla rappresaglia im-
motivata dai trasferunenti im-
prowisi. ed essere trasferiti 
come «pacchetti ». come e 
stato fatto anche alia vigi-
lia di Natale. Chiedono di 
discutere col Procuratore Ge 
nerale le loro richieste e che 
a tutta la loro civile protesta 
venga data pubblicita- II me 
moriale finisoe dicendo < le 
nostre iniziative sono coscien 
ti ed organizzate: questa e 
la prova che il ricorso alia 
\iolenza per rivendicare i no 
stri diritti non pud essere at-
tribuito a noi >. ed e f irma 
to da c tutti i detenuti delle 
nuove >. 

M. L. Vegetabile 

Ben Bella riceve 
visile dei familiari 

ALGERl. 16 
Da buona fonte si apprendc 

che ai primi della corrente set 
Umana Vex presidente algen 
no Ahmed Ben Bella (trattenuto 
in una locabta scgreta sin dal 
giugno 1%5. quando venrie de 
posto dal potere) ha ncevuto 
una visita dei familiari. i qua 
li lo hanno trovato in buono 
condizioni di salute e di splrito. 

Fra poche ore 
la sentenza 

per la strage 
di Bel Air 

LOS ANGELES. 16. 
II processo per l'assassinio del-

l'attrice Sharon Tate e altre sei 
persone e giunto aH'ultimo atto. 
a sette mesi dal suo inizio. La 
giuria. dopo aver ascoltato le 
istruziom del giudice, si e riu-
nita in camera di consiglio per 
deliberare. 

II magistrato. Charles Older, 
ha detto ai 12 giurati che do-
vranno trovare un accordo una-
nime sul verdetto. Le istruzio-
ni del giudice alia giuria sono 
state in tutto 78. Fra esse, come 
previsto. quella secondo cui Lin
da Kasabian. la teste-chiave del-
I'accusa. deve considerarsi come 
una complice, e. pertanto. la 
sua testimonianza deve essere 
corroborata da altre prove. 

Quando il giudice ha finito di 
leggere le istruzioni, Charles 
Manson ba gridato dalla sala at-
tigua all'aula in cui era stato re
legate: < EH loro perche non ab
biamo potuto difenderci da soli, 
vecchio». II c leader» della co-
lonia <hippie* coinvolta nelle 
sbragl si riferiva alle sue ripe-
tute istanze, tutte respinte, volte 
a ottenere D permesso dl fare 
il difensore di se stesso. 

Morto 
Tagente 
ferito 

a Reggio 
MESSINA. 16 

L'agente di P.S Antonio Bel-
lotti. di 19 anni, onginario di 
Lettere (Napoli). che era ri-
masto gravemente ferito alia te
sta da un sasso lanciato da un 
gruppo di persone notoriamente 
legate al comitato per Reggio 
capoluogo contro i vagoni del 
convoglio ferroviario che stava 
riportando in sede. a Padova, 
un reparto di guardie di P.S., 
e morto questo pomeriggio, al
le 16.55. presso la Clinica 
neurochirurgica dell'Universita 
di Messina dove si trovava rico-
verato fin da martedi sera. 

L'agente. che aveva nportato 
un trauma cranico. era stato 
sottoposto ad un delicato inter
vento chirurgico. Malgrado le 
cure dei sanitari che lo hanno 
tenuto in vita quasi cinque gior
ni con speciali apparecchiature 

Antonio Bellotti. con il suo 
reparto. era rimasto a Reggio 
Calabria per tre mesi. proprio 
durante il periodo in cui si ve-
rificarono i gravi disordini pro-
vocati dai fascist! e dai gruppi 
ni con speciali apparecchiature. 
di destra del comitato oer < Reg
gio capoluogo >. Ai familiari ha 
fatto pervenire le sue condo-
glianze il presidente della Re
pubblica. 

Clamorosa rivelazione del «N.Y. Times» 

Inventata I'accusa 
contro Rap Brown 

Abernathy: «Salviamo Angela 
Davis e le Pantere Nere ! » 

NEW YORK, 16. 
Clamoroso colpo di scena nel

la vicenda del dirigente negro 
Rap Bro\vn. II New York Times 
rivela in un servizio speciale 
pubblicato in prima pagina che 
il procuratore statale della con-
thea di Dorchester. William B. 
Yates, fabbrico di sana pianta 
un'accusa di incendio doloso a 
carico di Brown nel luglio 1967. 
E' in base a tale accusa che il 
leader negro e stato iscntto nel
la «lista nera» dell'FBI fra I 
primi dieci « piu pericolosi ricer-
cati > degli Stati Uniti. 

Law. William M. Kunstler, 
difensore di Brown, ha sempre 
sostenuto che tutte le accuse 
formulate contro il suo cliente 
erano invenzioni basate su infor-
mazioni false. Ora. le rivelazio-
ni pubblica te dal giornale new-
yorkese forniscono alle afferma
zioni dell'av-vocato la solida ba
se della prova. 

E' stato infatti un altro 
magistrato. Richard J. Kinlein, 
procurato-e della contea di Ho
ward (nel Maryland, come Dor
chester) ad accusa re di falso 
Yates, con un e>po-.to senno 
aUa polizia. Kinlein ha narrato 
che nell'apnle scorso. durante 
un pranzo al quale entrambi 
i magistrati partecinavano. Ya
tes gli confido di aver aggiunto 
I'accusa di «istigazione all'in
cendio do!oso * a quella. meno 
grave, di « Lstigazione ai disor

dini >, perche nel Maryland, se
condo le leggi locali (dello Sta
to). la seconda e punibile « soio » 
con un anno di reclusione. e non 
e quindi sufficiente a chiedere 
l'intervento deU'FBI. La prima. 
invece, pud comportare una pena 
di cinque anni. e provoca l'in
tervento della polizia federale (e 
questo che Yates voleva. sostie-
ne Kinlein. suggerendo, pur sen; 
za dirlo. un sospetto ancora piu 
grave: che il magistrato di Dor
chester volesse offrire all'FBI 
il destro per c far fuori •> Rap 
BrowTi al momento deirarresto). 

Brown, come si sa. e sempre 
latitante. Se la magistratura ac-
cettera la denuncia di Kinlein. 
il leader negro dovrebbe essere 
dichiarato innocente. 

Prosegue intanto la lotta p v 
sah^are i dirigenti negri in pri-
gione. 

c Non possiamo permettere 
che sopprimano le Pantere Ne
re. Se lo faranno. dopo sara il 
nostro turno. Non possiamo per
mettere che eliminino Angela 
Davis! >: il revereodo Ralph 
Abernathy ha pronunciato ieri 
queste parole ai piedi del Cam
pidoglio. a Washington, duran
te una manifestazione in occa
sione del 42esimo amiversario 
della nascita di Martin Luther 
King, ucciso tre anni fa a 
Memphis. 

Alia manifestazione hanao 
partecipato parecchie migliaia 
di persone 
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GTT? A P? T RISULTATI DELL'INCHIESTA SUL LUGLIO 1964 CONFERMANO 
S 3 * r ±*M\ CHE si PREPARAVA UN COLPO DI FORZA CONTRO LA DEMOCRAZIA 

COME VENNE ORGANIZZATOIL PIANO SOLO 
La Commlsslone parlamentare d'lnchlesta ha accertato — come e stato rlcono-

•cluto inche dat commissar) del parlltl dl maggloranxa — che nella primavera-estate 
del '64 sono stati complull abusl ed Illegality c Inammlssiblll i. Le « devlazlonl » del 
servlzlo segreto, la saldatura che si era operata tra SI FAR e Comando del carabinieri, 
la ttesura del c Piano Solo > (arrest), deportazlonl, occupazlone delle sedl del parlltl 
democratlcl, delta RAI-TV e del maggiori ufflcl pubbllcl) e del < piano Sigma » (rl-
chlamo del riservlsll) sono fattl perfeHamente dlmostratl. Alio rlvelazlonl della stampa 
dl sinistra — e dell'i Unita » In primo luogo —, I lavorl della Commlsslone d'lnchlesta 
hanno permesso dl collegare altrl gravl fattl, tra I quail le prove sul legaml tra I 
Mrvlzi segretl Italian! e quelll della NATO. Dopo un faticoso lavoro dl scavo, e stato 
Inoltre confermato che al Qulrlnale, In occasione delle consultazlonl ufflclall del Capo 
dello Stato, II SIFAR era Incarlcato dl reglstrare su nastro le conversazioni dl Segnl 
con I < leaders » polltlcl. 

Tutto questo e accertato, In tutta la gravlta del partlcolarl e nonostante le dlffl-
colta ed I llmltl frappostl dal governo al ragglunglmento della verlta. 

II Comando del Carablnlerl comlnc!6 la elaborazlone del c Piano Solo > II 25 mar-
10 '64. Sul caratterl dl questo documento e sul modo come la Commlsslone ha potuto 
conoscerlo pubbllchlamo tre branl ricavatl dalla parte centrale della relazlone Terra-
clnl, Spagnoll, D'lppollto, Laml e Galante Garrone. 

II « Piano Solo » 
Le bozze del c Piano Solo >, compilate 

tiai capi di stato maggiore delle tre 
divisionl deH'Arma e rimesse al co
mando generale, furono esaminate im-
mediatamente dal capo del 2? reparto, 
colonnello Tuccari, il quale rilevd che 
le pianificazioni approntate non erano 
tra loro coordinate, ma erano ispirate 
a criteri difformi. II 16 aprile. lo stesso 
colonnello Tuccari fece presente tete-
fonicamente ai tre capi di stato maggio
re i difetti riscontrati e la necessita di 
seguire invece criteri il piii possibile 
identici, onde meglio provvedere alia 
armonizzazione e al coordinamento dei 
vari piani. II colonnello Tuccari convo-
cd pertanto a Roma i tre capi di stato 
maggiore e consegnd loro uno schema 
di pianificazione al quale i capi di sta
to maggiore divisionali avrebbero do-
vuto attenersi per una migliore reda-
xione dei piani da essi predisposti. 

Lo schema Tuccari costituisce l'ossa-
tura del < Piano Solo», ed esso e sta
to, sia pure parzialmente, conosciuto 
dalla Commissione. 

Esso prevede l'intervento della sola 
'Arma dei carabinieri sulle aree piu sen-
sibili di tutto il territorio del paese, con 
una serie di iniziative di carattere di-
fensivo ed offensivo. 

Le prime riguardano la difesa delle 
caserme; le seconde 1'occupazione del
la sede della RAI-TV, delle centrali te-
lefoniche e tetegrafiche. di sedi di par-
tito e di giornali. 

Nella traccia si prevede il fermo 
< degli esponenti piu in vista » e vi sa-
ranno state certamente ricomprese — 
in una delle parti non conosciute dalla 
Commissione — disposizioni generali per 
& loro concentramento e per il loro tra-
6porto. 

II complesso delle operazioni era af-
fidato alia sola arma dei carabinieri 
rinvigorita da unita di «previsto ri-
chiamo >. 

Si disponeva ancora che ogni divi-
sione avrebbe dovuto approntare un 
progetto generale per esigenze di tutto 
il territorio della divisione, mentre per 
le singole aree, avrebbero dovuto es-
sere redatti piani particolari. 

Si raccomandava. inline, l'« orienta-
mento verbale » a cura dei comandanti 
di divisione sino al livello dei coman
danti di gruppo. 

Gli elementi contenuti nello schema 
Tuccari si ritroveranno nelle bozze de
finitive che i capi di stato maggiore 
redigeranno negli ultimi giorni dell'apri-
le 1964 e che saranno rimesse. previa 
approvazione dei vari comandanti di di
visione, al comando generale nella pri
ma decade di maggio. 

Si tratta di quattro documenti: il pri
mo dei quali si riferisce alle aree sen-
sibili di competenza della 1. divisione 
(Milano); il secondo alle aree vitali 
della citta di Roma; il terzo alle aree 
di competenza della 2. divisione; il quar
to alle aree di competenza della 3. divi
sione (Napoli). 

II carattere di assoluta segretezza 
del piano e espressamente sottolineato 
nella intestazione del primo documento 
nel quale si legge: « Pianificazione ri-
servatissima » e nel documento della 3. 
divisione che reca in testa la qualifica-
zione di c Segretissimo >. Non solo, ma 
tutti i documenti furono redatti perso-
nalmente dai capi di stato maggiore: 
a penna e a matita dai colonnelli Min-
garelli e Bittoni: a macchina dal colon
nello Dalla Chiesa. Tutto cid evidente-
mente in relazione alle disposizioni im-
partite. di massima segretezza, che non 

Liste e piani illegal! 
dal marzo al luglio '64 

Come * nato II c Piano Solo»? Nella cronologia della grave crisi 
politica del '64 la prima data * quella del 25 marzo, quando De Lorenzo 
riunisce al comando generale deH'Arma dei carabinieri I piu alti ufficlali 
— II vice-comandante Manes, I comandanti delle tre divisionl. Cento, 
Cell e Markerf, ed altrl rappresentanti delle alte sfere, tra i quali il 
comandants della brigata meccanizzata — e Impartisce le prime disposi
zioni per la formulazione di un piano che permettesse ai carabinieri di 
far fronfe da soli a situazioni di emergenza. Le prime distribuzioni delle 
liste di proscrizione sono immediatamente successive, come testimonla la 
serie dei fatti accertati dalla Commissione parlamentare d'lnchlesta. 

25 MARZO — < Rapporto • degli alti ufflclall presso De Lorenzo. 

13 APRILE — Primo Invlo delle lisle presso le division! del Carabinieri 
di Milano, Roma e Napoli da parte del Sifar. 

15 MAGGIO — La polemica politica, che Investe in particolare le con-
dizioni dell'economia, si scalda quando si viene a sapere che II mi-
nistro del Tesoro Colombo ha inviato al presidente del Consiglio Moro 
una leltera-c ultimatum » retatlva alle riforme. 

5 GIUGNO — In occasione del 150° deH'Arma, De Lorenzo rivolge 
ai carabinieri in servizio e in congedo e al comando CC del SIFAR 
un odg che ha il tono del proclama: « sentiamocl pronti ad affrontare 
unit!, con serenita, II domani, quale che esso sia >. 

25-26 GIUGNO — II primo del govern! Moro, messo In minoranza, sl 
dimeite. II presidente Segni conferisce di nuovo I'incarico a Moro. 
Merzagora, all'uscita dal Qulrlnale, parla della necessita di un go-

- verno di affari di emergenza. 

27 GIUGNO — I capi dl stato maggiore delle tre division! del CC sono 
chiamati a Roma, dove ricevono Istruzioni e nuove liste da parte 
del SIFAR. La brigata meccanizzata, nel frattempo, rimane a Roma, 
dove sl esibisce nel corso di una cerimenla all'Urbe. 

28 GIUGNO — E' domenlca, ma I comandanti delle legion! vengono con-
vocatl ugualmente, in borghese, presso le tre division!. Si danno istru
zioni sugli arrest! e sull'occupazione delle sedi. Successivamente, a 
Roma, vengono consegnate al rappresentanti delle division! le cartine 
dove sono segnatl I luoghi di concentramento degli arrestati. 

9 LUGLIO — II comando deH'Arma chiede il rlchtamo del riservisti con 
una lettera alio stato maggiore. 

14 LUGLIO — Tra DC da una parte e PSI, PSDI e PR I si profila la 
rottura delle trattative per il governo. Segni chiama al Qulrlnale 
Merzagora. I punli della rottura riguardano la programmazione, la 
scuola e la riforma urbanistica. 

15 LUGLIO — Segnl rlceve De Lorenzo. 

16 LUGLIO — Nella DC sl prospetta I'ipotes! delle elezioni anticipate. 
Si parla di monocolore Taviani e di governo di affari. Rumor, Moro, 
Zaccagninl a Gava si Incontrano con De Lorenzo in casa dell'avvo-
cato Morlino. Anche VicarI viene rlcevuto. Trapela qualcosa dei pro-
qetti del Qutrinale, e Moro riesce infine a riprendere la trattativa e 
a condurla rapidamente in porto. A Villa Madama viene pol firmato 
un accordo che sancisce I'abbandono delle riforme, I'escluslone dal 
governo della sinistra soclalista a I'inclusione della destra scelbiana 
della D C 

26 LUGLIO — Nenni scrive sull't Avantil i che in alfernatlva al centro-
sinlstra si e presentata la soluzione di un governo dl emergenza che 
« sarebbe stato II governo delle desire, con un contenuto fasclstico-
agrario industrialt, nei cui confront! il ricordo del luglio '60 sarebbe 
impallidilo ». 

consigliavano neppure l'uso del datti-
lografo. 

II terzo documento. quello redatto dal 
colonnello Bittoni per le aree vitali 
della giurisdizione della 2. divisione, 
porta l'intestazione « Piano Solo > ed e 
da questo che, per la trasposizione ef-
fettuata dalla Commissione Lombardi, 
tutta la pianificazione ebbe poi ad as-
sumere una tale denominazione. 

La ragione della denominazione si col
lege alia caratteristica piu saliente del
la pianificazione in esame, cioe al fatto 
che in esso si prevedeva I'impiego delle 
sole forze deU'armu dei carabinieri. 

A parte un timido tentativo del colon
nello Bittoni di collegare la sigla del 
piano niratmosfera di ricercata solitudi-

, ne nella quale egli si era immerso sulle 
quiete sponde del lago Trasimeno per 
poter elaborare la bozza di pianifica
zione, molte ed univoche sono state le 
deposizioni che hanno, come era ovvio, 
ricollegato U nome alia predominante 
caratteristica della pianificazione. 

Venendo ad esaminare il contenuto 
dei documenti, va innanzitutto premes-
so che gli stessi sono stati portati a co-
noscenza della Commissione in esemplari 
largamente censurati per una supposta 
presenza di segreti militari: e che le 
censure sono rimaste inalterate nono
stante i reclami della Commisssione che 
giustamente ha ritenuto che il « Piano 
Solo >. a parte ogni questione sulla sua 
liceita, dovesse considerarsi non piu at-
tuale in quasi tutto il suo contenuto. 

La presenza di larghi vuoti e di in-
tere pagine bianche non ha consentito 
percid alia Commissione di avere una 
conoscenza organica della struttura del 
piano e delle sue predisposizioni. anche 
perche talune parti sono talmente mon-
che da riuscire incomprensibili. Comun-
que dagli stralci pervenuti alia Com
missione e dalle acquisizioni assunte at-
traverso le deposizioni testimonial! ed i 
documenti, la Commissione ha potuto 
derivare talune linee di impostazione 
del piano. 

Caratteristica della pianificazione e la 
distinzione delle aree cosiddette « sen-
sibili e vitali >. in aree di primo e di 
secondo grado. a seconda della loro im-
portanza. e la predisposizione di un si-
sterna nel contempo difensivo e offen
sivo che ne consentisse il controllo da 
parte di forze della sola arma dei ca
rabinieri. 

In questo quadro vengono Indicati gli 
obiettivi proposti. le forze con cui ope-
rare, le modalita dell'esecuzione, le ar-
ticolazioni dei comandi. 

E' particolarmente importante la pre-
messa al piano contenuta nella bozza 
della 3. divisione, che precisa la situa-
zione in vista della quale il piano viene 
redatto, diversa rispetto a quella pre-
vista dalla pianificazione di emergenza 
disposta dal ministro dell'intemo e dalle 
prefetture. Con la conseguenza che 1'or-
dine d'attuazione sarebbe stato dato in 
modo autonomo. prescindendo dalle si
tuazioni. dalle modalita e dagli organi 
da cui sarebbe disceso 1'ordine di attua-
zione nei piani delle prefetture. E' una 
premessa che contiene, cioe. ben deli
neate le caratteristiche. i connotati che 
il piano veniva ad assumere. ed impli-
citamente anche le finatita che tendeva 
a raggiungere. 

< II presente piano considera l'ipotesi 
in cui la situazione interna sia tale da 
prevedere l'immediato mantenimento 
dell'ordine e che pertanto si renda ne-
cessario il tempestivo intervento del-
1'Arma. prima ancora che si addiven-
ga al passaggio dei poteri dell'ordine 
pubblico dall'autorita civile a quella mi-
litare. Ne consegue che 1'ordine di at-
tuazione del presente piano e indipen-
dente dalle norme previste dai progetti 
di emergenza e dai piani locali dell'or
dine pubblico delle prefetture ». 

La premessa alia bozza di pianifica
zione per la citta di Roma ribadisce 
anch'essa la caratteristica del piano: 

« L'arma potrebbe essere chiamata ad 
operare da sola, per garantire a Roma 
il funzionamento degli organi dello Sta
to e di Governo >. 

Vale anche il caso di riportare la pre
messa tecnico-psicologica contenuta nel
la bozza della l.a divisione: 
«D successo della azione e condi-

zionato — tra 1'altro — dai seguenti 
fattori: ordini chiari. precisi. inequi-
vocabili — atteggiamento improntato 
alia massima decisione ed energia sce-
vre da qualsiasi dubbk) o tentenna-
mento — galvanizzazione degli uomini 
caricandoli di mordente ». 

Per quanto attiene agli obiettivi. tutte 
le pianificazioni fannn espresso riferi-
mento. sulla scorta dello schema Tuc
cari. alia "occupazione" di determinari 
obiettivi: prefetture. RAI TV. centrali 
telefoniche. alcune sedi di partiti. di 
giomali. installaziom civili e militari. 
carceri e. per la citta di Roma, il Qui-
rinale e Palazzo Chigi: alio scopo — 
si afferma — dj impedire che cadano 
nelle mani dei rivoltosi. o (cos! per le 
sedi dei partiti. dei giomali) per im
pedire la costituzione di comandi e 
centri logistici e sovversivi. 

Per quanto attiene alle forze da im-
piegare. ribadito che esse sono solo 
quelle dell'arma dei carabinieri. ven
gono previsti due tempi. 

Nel primo tempo le forze chiamate 
ad intervenire sono quelle in servizio 
dell'articolazione terrrtoriale dell* Arma. 

Nel secondo tempo >ono chiamate ad 
intervenire le compaenie di carabinieri 
richiamati. per i quali e previsto — 
con pianificazione a parte (e cioe con 
quello che si vedra essere il piano 
SIGMA) — la mobiltazione. la disloca-
zione. raccasermamento e il tipo di 
intervento. 

Tra le modalita esecutive viene pre
visto nel piano della 3.a divisione uno 
stato di preollanme nel quale debbono 
essere attuati « prowedimenti difensivi 
e protettivi nei confronti delle nostre 
organizzazioni ed offensivi nei confronti 
de! probabile awersario >. 

In questo ambito sono previste. dalle 
varie pianificazioni. disposizioni per la 
enucleazione. I'arresto. il tra sport o e il 
concentramento degli "estremisti". 

Di tali disposizioni non vi e traccia di-
retta nei documenti trasmessi alia Com
missione. ma sulla loro esistenza ha de-
posto. in modo precise il generale Lom
bardi che, avendo conosciuto il piano 
nella sua integralita, ha affermato: « nel 
" Piano Solo " e'e l'enucleazione. 1'enu-

cleazione comporta le liste >. Ed inoltre 
la circostanza e stata confermata dalla 
Presidenza del Consiglio alia quale la 
Commissione parlamentare si era rivolta 
in sede di impugnativa per le omis
sion i con cui il "Piano Solo" era stato 
porta to a conoscenza dei commissari. 

La essenza del "Piano Solo", le sue 
caratteristiche. i suoi strumentl saran
no successivamente esaminati in sede 
di valutazione della sua legittimita. del
la sua idoneita e soprattutto delle fina
lita che. con la sua elaborazione e con 
le misure assunte per la sua attuazione, 
coloro che diedero 1'ordine di redigerlo 
sl ripromettevano di raggiungere. 

I datj accertati che sin da ora e 
opportuno ribadire sono 1 seguenti: 

1) Si tratta di pianificazione riguar-
dante 1 centri "nevralgici" dl tutto 11 
territorio nazionale. 

2) La determinazione dl quest! cen
tri o aree sensibili 6 effettuata dalla sola 
arma, dal suo comando generale o dai 
comandi di divisione. Essi sono non 
solo i centri della vita istituzionale del 
paese. ma anche i centri della sua vita 
civile e politica: in particolare le sedi 
di taluni partiti e di taluni giomali. 

3) La pianificazione cala daH'alto 
con impostazioni che discendono dal 
comando generale e si completano con 
1 piani particolareggiati. 

4) Tutta l'attuazione, compresa la 
enucleazione di elementi estremisti, e 
affidata alia sola Arma. 

5) L'attuazione prevede l'occupazio-
ne di una serie di obiettivi e misure 
offensive nei confronti di determinate 
forze. definite avversarie. 

6) II piano prescinde completamente 
dalla pianificazione predisposta dal mi
nistro dell'Interno e dalla prefettura per 
situazioni d* emergenza: la sua ope-
rativita prescinde anche dall'esistenza 
di una tale situazione. e la sua esecu-
zione dipende solo da un ordine del 
comando deH'Arma. 

Vi e, infine. nfl piano della citta 
di P.oma. quella suddivisione della citta 
in tn* set-.̂ ri che verra organizzata e 
predisposta accuratamente in successi
ve riunioni sulle qu.-ili piu oltre ci si 
verra a ;-<»ffermare. 

II « Piano SIGMA » e 
i piani per il Quiri-
nale e la RAI-TV 

La redazione del c Piano Solo> che 
awenne tra il 25 marzo e il 10 mag
gio 1964, fu accompagnata, nello stes
so periodo di tempo, da una serie di 
misure che in parte costituiscono una 
pianificazione necessariamente integra-
tiva del piano principale. ed in altre 
parti costituiscono predisposizioni con
crete di misure, in vista di una pro
babile quanto prossima attuazione del
lo stesso. 

Per quanto attiene alia pianificazione 
integrativa, essa riguarda i'impiego 
delle unita cosiddette di secondo tem
po. costituite dai contingent! di cara
binieri in congedo da richiamare. 

Si tratta del cosiddetto «Piano 
SIGMA > che prende le mosse dagli 
studi che erano stati effettuati gia nel 
1963 dal generale Javarone su ordine 
del generale De Lorenzo al fine di 
cverificare se TArma era in grado di 
assolvere tutti i compiti che gli erano 
demandati dai vari piani, progetti, 
eccetera .̂ 

Sulla base di tale studio era emer-
sa la possibilita concreta di richiamo 
di contingenti di carabinieri in congedo 
soprattutto in relazione al fatto che. 
con il ripristino dell'arruolamento dei 
carabinieri ausiliari tra i militari di 
leva si sarebbe potuto usufruire di 
personale giovane. accuratamente se-
lezionato. ed ancora ben addestrato. 

Gia nello stesso anno 1963. si pro-
cedette. a titolo di esperimento. al ri
chiamo per addestramento di un con-
tingente di carabinieri in congedo par
te dei quali venne accasermata in una 
scuola di Cesano. II richiamo cum-
plessivo fu di 3450 carabinieri e di 92 
ufficiali ripartiti nel territorio di sei 
comandi regionali-

Pud ritenersi che il convincimento e 
l'idea di una predisposizione. che pre-
vedesse I'inter\'ento della sola arma dei 
carabinieri. siano tecnicamente matu-
rati attraverso gli studi e gli esperi-
menti del 1963: certo e che con la de
cisione di approntare il c Piano Solo ». 
la elaborazione di un piano relative 
al richiamo — e di conseguenza al-
1'accasermamento e all'impiego dei ca
rabinieri in congedo — e la predisposi
zione concreta delle relative misure. 
diveniva un momento rilevante nel-
I'amhito della elaborazione e della pre-
attuazione dello stesso « Piano Solo». 

Infatti. il < Piano Solo» pud essere 
considerato. in parte, i'adattamento del 
piano c E.S. > redatto su direttiva del 
Ministero deH'interno. all'impiego esclu-
sivo delPArma. II problema tecnico 
era owiamente quello di sostituire le 
altre forze impegnafe nel piano « E.S. » 
(ad esempio la pubblica sicurezza) con 
un maggiore contingente di carabinie
ri da impiegare come forza di se
condo tempo Di qui la esigenza di 
disporre di contingenti di carabinieri 
in congedo. di pianificarne il richiamo. 
la sistemazione. I'impiego. 

Questa pianificazione. che verra chia
mata « Piano SIGMA », venne elabo-
rata dallo stesso comando generale 
come parte mtegrante del « Piano So 
Io». E' lo stesso colonnello Tuccari 
che se ne occupd. come afferma il co
lonnello Gobbi. capo ufficio operazioni 
del comando generate: 

«Anche quello fu fatto dal Tuccari, 
riguardava il richiamo di determinati 
contingenti in caso di necessita. Piu 
che altro era la predisposizione non 
solo per il richiamo. ma anche per 
I'accasermamento ». 

Cid sarebbe avvenuto. secondo quan
to afferma il colonnello Mingarelli, nel 
marzo aprile 1964; la circostanza e con 
fermata dalla deposizione resa dal ge
nerale Celi al tribunale nel secondo 
processo De Lorenzo-L'Espresso. 

Anche H « Piano SIGMA ». cos! come 
0 < Piano Solo >, non fu mai portato 
a conoscenza deU'autorita di pubblica 
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Stralci della bozza del « Piano Solo », rinvenuti nella cassaforta del comando dei 
carabinieri — con molt! c omissls • da parta del governo — tra gli allegati della 
Commissione d'inchitsta 

sicurezza. II richiamo di carabinieri in 
congedo. anche se mascherato come 
addestramento, veniva ad assumere ca
ratteristiche e finalita che dovevano 
accuratamente essere celate. 

Accanlo alia pianificazione generale. 
costituita dal « Piano Solo > e dal < Pia
no SIGMA ». elaborata congiuntameme 
ai comandi di divisione. il comando 
generale predispose due pianj che pre-
vedevano I'impiego delle sole forze 
deH'Arma. per settori piu specifici: si 
tratta del piano relativo al Qutrinale 
<piano D/K) e alia RAI-TV. Pur es-
sendo i piani per la difesa di quelle 
due aree. gia elaborati dal Ministero 
dell'interno. nell'ambito di un piu va 
sto piano di difesa generale della citta 
di Roma altri ne vengono redatti « con 
il solo impiego deH'Arma». in quel 
penodo o forse qualche tempo prima. 

Fu lo stesso colonnello Tuccari che 
venne incancato della redazione del 
piano, cosi come egli stesso afferma: 

« Ho fatto k) il piano del Quirinaie 
su mcanco del sottocapo Dal piano ri-
sulta che solo I'Arma doveva essere im-
piegata ». 

II piano del Quirinale venne conse-
gnato personalmente al Presidente Se
gni dal generale De Lorenzo, che ha 
affermato che cid sarebbe awenuto ai 
fini di una « valutazione di gradimen 
to del Presidente. perche si trattava 
di far en tra re un certo numero di uo
mini nei giardini del palazzo». 

II generale De Lorenzo ha afferma
to che esso piano sarebbe stato suc
cessivamente sottoposto all'approvazio-
ne del Ministero deH'intemo. ma non 
risulta affatto che cid sia awenuto: n .̂ 
per owie ragioni. avrebbe potuto es-
serlo. 

Per quanto attiene al piano relativo 
alia RAI TV, la Commissione ha ap-
preso. dalla deposizione registrata dal 
generale Gobbi alia Commissione Lom
bardi. che in esso si parla di «occu
pazione > delle varie sedi. ripetendosi 
cosi il termine gia ampiamente usato 

nelle bozze del " Piano Solo ". pur af-
fermando il generale Gobbi che cid 
sarebbe stato fatto alio scopo di tute-
lare I'ente dai malintenzionati. 

Ma altre notizie sul contenuto di que
sto piano sono venute alia Commissio
ne dalla deposizione del colonnello Pa-
Iumbo. capo del centra controspionag-
gio di Milano. il quale ha affermato: 

tSe si fosse verificata una eccezio-
nale emergenza avremmo dovuto for-
nire il personale specializzato per assi-
curare il funzionamento degli apparati 
delle stazioni RAI-TV di Milano *. 

In questo ambito. assume altresl ri-
lievo la deposizione resa su tale punto 
dal senatore Jannuzzi alia Commissio
ne. che fa leva, in particolare. su quan
to gli sarebbe stato riferito dal gene
rate Aurigo: 

«L'altra questione riguarda il piano 
per la RAI-TV che dicono per la dife 
sa. ma Aurigo mi parld di occupazio
ne- lo sono portato a sottolineare que 
sta differenza. perche si svotse. pri
ma a Milano e poi a Roma <in f v n 
curioso per un piano di difesa della 
RAI-TV Perch^ se era possibile difen-
dere I'edificio della RAI TV da even-
tuali assalti estemi. che bisogno e'era 
di addestrare per mesi. come fece a 
Milano il colonnello Palumho del centra 
spionaggio di Milano. un gruppo di sot-
tufficiali dei carabinieri perche si pre-
parassero a prendere il posto dei tec-
nici della RAI TV? Che bisogno e'era di 
tutto questo se si trattava di difendere 
i tecnici e non di occupare I'edificio 
espeltendo quelli che e'erano e metten-
do al loro posto dei snttufficiali dei 
carabinieri? .̂ 

Jannuzzi afferma che nel piano di cui 
il generale Aurigo ebbe a mostrargli 
gli estremi: 

«Si parla anche deU'incarJco a Pa 
Iumbo e della predisposizione di uno o 
piu studi nella sede generale di Roma 
per messaggi al Paese. Si parla di stu
di speciali riservati in cui qualcuno 

potesae andare per dare dei messaggi 

al Paese. Tutto questo d scritto. ed ec-
co perche lo segnalo alia Commissione 
nel piano cosiddetto di difesa della 
RAI-TV che Aurigo. quando mi fece 
leggere gli estremi. chiamd invece " pia
no di occupazione della RAI-TV " >. 

Le liste di aprile ed i 
col lo qui del genera

le De Lorenzo con i 
capi di stato mag
giore della difesa, 
della marina e del-
Paeronautica 

Nello stesso mese di aprile, nel qua
le venne messa a punto la elaborazio
ne della pianificazione generale e di 
quella relativa a determinati settori, 
venne altresl assunta una serie di ini
ziative per predisporre misure che, 
per la loro concretezza e per il loro 
dettaglio. attenevano ad una previsio-
ne di attuazione a breve scadenza del 
" Piano Solo ". 

Si esce. cioe, dalla fase di elabora
zione e di studio, per entrare in quella 
delle predisposizioni concrete: e cid 
in relazione a tre aspetti o momenti 
determinati del piano: la distribuzione 
delle liste di persone da nrrestare. la 
organizzazione del loro trasporto con 
mezzi aerei o navali. la organizzazione 
dei necessari contatti e misure per l'at
tuazione dei richiami previsti dal " Pia
no SIGMA ". 

a) L'invio delle liste ai comandi di 
divisione. 

La relazione della Commissione Lom
bardi ha espressamente affermato che 
neH'aprile vi fu. da parte del SIFAR 
un primo invio di liste ai comandi di 
divisione. Di tale invio la Commissio
ne Lombardi ha reperito la nota di 
trasmissione. a firma del colonnello Al-
lavena. datata 13 aprile. Le liste ven-
nero inviate dal SIFAR ai capi centra 
CS di Napoli e di Milano. colonnelli De 
Forgellinis e Palumbo. affinch£ prov-
vedessero a consegnarle ai comandi 
delle due divisioni. 

Per la divisione di Napoli, il colon
nello De Forgellinis non ricorda di ave
re portato le liste al generale Celi. co-
mandante la terza divisione. ma il co
lonnello Dalla Chiesa. capo di stato 
maggiore di questa ultima, ha affer
mato alia Commissione Lombardi che 
«nelPaprile 1964 De Forgellinis conse
gnd al comando di divisione una busta 
gialla contenente liste di estremisti. II 
comandante di divisione mi consegnd 
il plico con un appunto nel quale mi 
ordinava di riporlo nella mia cassa-
forte ». 

Per Milano il colonnello Palumbo. 
capo del centra CS afferma di aver 
consegnato al generale Markert. coman
dante delta divisione. un plico nel qua
le non sapeva fossero contenute delle 
liste. plico che il generale Markert 
non ricorda di aver ricevuto. II colon
nello Mingarelli. suo capo di stato mag
giore. non ricorda di avere avuto in con-
segna dal generale Markert le liste del-
l'aprile. ma ricorda che nella sua cas-
saforte, accanto alia tista successiva
mente consegnata nel giugno. ce n'era 
un'attra. 

A Roma, le liste furono consegnate 
nell'aprile, via breve, come risulta da 
annotazioni del colonnello Bianchi, ma 
il generale Cento non ricorda di aver-
te ricevute. 

Interessa qui immediatamente men-
zionare che le liste inviate nell'aprile 
furono " stralciate" dalla rubrica 
" estremisti" del SIFAR; che nella 
lettera d'accompagnamento non si fa 
affatto cenno al fatto che la trasmis
sione fosse effettuata ai fini di aggior-
namenti: che infine coloro che conse-
gnarono i ptichi pare neppure ne co-
noscessero il contenuto: e che comun-
que nessuno disse che si trattava di 
liste da aggiornare. per cui nessun co
mandante di divisione diede in tal sen-
so ordine al proprio capo di stato 
maggiore. 

Va infine fatto presente che il co
lonnello Allavena addossd la responsa-
bilita dell'iniziativa al generate Vig-
gianl «in relazione alia situazione po
litica del momento >. affermando di 
non ricordare di aver sottoscritto la 
lettera di acenmpagnamento. 

b) Gli incontri tra il generate De 
Lorenzo e I capi di stato maggiore del
ta difesa. della marina e dett'aero-
nautica per i trasporti aerei e navali. 

Contemporanea. o di poco precedente 
all'invio delle liste, e un'attra iniziati-
va. questa volta assunta in prima per
sona dal comandante generate deH'Ar
ma. che assume ritievo di concreta 
predisposizione in relazione proprio al
le liste distribuite nello stesso mese 
di aprile ed alle enucleazioni previste 
nel " Piano Soto ". 

E' infatti dei primi dell'aprile del 
1964 I'incontrn tra il generate De Lo
renzo e il generale Rossi, capo di sta
to maggiore della difesa. e successi
vamente tra it generale De Iu>renzo e 
i capi di stato maggiore delta marina 
e detl'aeronautica. ammiraglio Giuria-
ti e generale Remondino. 

II generale Rossi ha riferito alia 
Commissione sul colloquio intervenuto 
cm i! gerx"-ale De I/irenzo afferman
do che questi. nel enrso di un incontro 
che riguardava i bilanci «mi chiese 
se non avevo nulla in contra rio ad au-
torizzarlo a prendere contatti diretti 
con i capi di stato maggiore delta ma
rina e deH'aeronautica per mettere a 
punto. per I casi di emergenza. un pia
no che lui aveva in testa, riguardante 
determinate persone o determinati 
mezzi >. 

Al secondo processo De Lorenzo-
L'Espresso il generale Rossi ha riba-
d to chp o'lanrto Df* I o't'nwi narld m 
tale occasione. di problemi di difesa. 
ne oarld mme difesa dell'ordine pub
blico interno 

II jfeneraip Dp Lorenzo rfersce in 
maniera pirt e«plicita e precisa sul con-
tenutn del colloquio 

Dalla registrazione della deposizio
ne resa alia Commissione Lombardi 

(Segue a pnginm 7} 
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Colpire i responsabili 
del grave complotto 
e impedire nuovi attentati 
alia democrazia 

Si pub giungere alia nomina di una commissione inquirente del Parla-
mento sul comportamento del presidente della Repubblica Segni - Ri-
prendere il processo contro De Lorenzo per usurpazione di potere politico Mezzi corazzati dell'XI brigata dei carabinieri 

Quali potranno, anzi dovranno esse-
re le conseguenze sul piano politico ed 
anche penale ed amministrativo, delle 
risultanze dell'inchiesta parlamentare 
sul SIFAR e sui fatti dell'estate del 
1964, le cui relazioni di maggioranza 
(DC. PSI. PSU e PRI) e di minoranza 
(una del PCI, PSIUP e sinistra indi-
pendente. le altre del PU. del PDIUM 
e del MSI) sono state consegnate l'altro 
ieri ai senator! e deputati, e quindi 
rese di pubblico dominio? 

Questa la domanda piu urgente che. 
dopo la pubblicazione di ampi stralci 
delle relazioni su tutti i giornali di ieri, 
ci si pone negli ambienti politici e 
parlamentari e nell'opinione pubblica, 
nonostante il goffo tentativo della 
stampa governativa e di destra di mi-
nimizzare la gravita e le responsabi-
lita del complotto. distorcendo a que-
Sto scopo perfino la gia fin troppo reti-
cente e prudente relazione di maggio
ranza. 

A tale domanda, dopo la pubblica
zione sul nostra giornale di un ampio 
sunto della relazione firmata dai com-
pagnj Terracini, Spagnoli e D'Ippolito, 
dell'on. Lami del PSIUP e del sen. Ga-
lante Garrone della sinistra indipen-
dente. hanno cominciato a dare una 
risposta, nel corso di una conferenza 
stampa tenuta ieri mattina a Monte-
citorio, gli stessi relatori (era assente 
il solo compagno Terracini, trattenuto 
a Torino da altri impegni). 

Innanzitutto si tratta di definire pre-
cisamente e colpire tutti i responsabili 
e complici del complotto dell'estate del 
'64, vagliando l'esatto comportamento 
non solo del gen. De Lorenzo (a quel 
tempo comandante generale deH'Arma 
dei carabinieri. dopo essere stato capo 
del SIFAR), dei capi dei servizi se-
greti italiani e del Patto Atlantico. di 
aicuni tra i massimi ufficiali dei cara
binieri. dell'Esercito. della Marina e 
dell'Aeronautica, ma dello stesso allora 
presidente della Repubblica, Segni. dei 
ministri della Difesa e dell'Interno del-
l'epoca, di quegli altissimi esponenti 
della DC che ebbero. il 16 luglio 1964. 
un drammatico e gravissimo colloquio 
con De Lorenzo. Ma su questo aspetto 
torneremo tra poco. quando riferiremo 
su alcune possibili procedure sia in 
sede parlamentare, sia in sede giudi-
ziaria. indicate su sollecitazione dei 
giornalisti dai relatori. 

Sulla lezione politica piu generale. 
che si deve trarre dall'inchiesta e che 
costituisce l'altro aspetto di enorme 

importanza dell'* affare SIFAR ». si e 
soffermato in particolare il compagno 
Spagnoli. Bisogna introdurre, egli ha 
detto. profonde modifiche nelle funzioni 
e nelle strutture dei servizi segreti di 
sicurezza, con una rigida limitazione 
dei loro compiti di istituto al solo cam-
po del controspionaggio, e reddendo 
di netto ogni legame con i servizi di 
altri Paesi e del Patto Atlantico. Di 
pari passo va radicalmente rivjsta la 
normativa sul segreto militare, per 
rendere possibile il piu ampio controllo 
da parte del Parlamento a prevenzio-
ne di ogni ulteriore tentativo di com
plotto reazionario. 

Si impone. quindi. la fine della sche-
datura di massa, la cui imponenza e 
dimostrata dall'esistenza dei 157 mila 
fascicoli del SIFAR. cui devono ag-
giungersi i fascicoli dell'USPA (Ufficio 
Sicurezza Patto Atlantico). e le innu-
merevoli schede esistenti presso gli 
organi di polizia e dei carabinieri, Bi
sogna arrivare. ha detto Spagnoli, alia 
distruzione di tutti questi fascicoli ille-
gittimi. 

La famosa circolare Vicari del 1961, 
che prevedeva un « piano di emergen-
za» con il conseguente annullamento 
delle fondamentali liberta costiturio-
nali, e che e ancora in vigore. deve 
essere definitivamente e completamen-
te abolita. 

La difesa 
della democrazia 

Dopo aver rilevato l'urgenza di una 
riforma democratica del testo unico di 
pubblica sicurezza, Spagnoli ha affer-
mato che si rende soprattutto neces-
saria una profonda democratizzazione 
dell'apparato dello Stato. La polizia e 
i servizi segreti devono diventare qual-
cosa di profondamente diverso da quel 
che sono, cancellando la loro caratte-
ristica di corpi separati. determinata 
dai deterioramento dell'apparato statale 
in conseguenza della concezione di re
gime e di * occupazione dello Stato s 
tipica della DC, della commistione tra 
pubblico e private (di cui era caratte-
ristico esempio quel servizio di spio-
naggio industriale del col. Rocca. il 
quale nello stesso tempo manteneva 
stretti leganrri col SIFAR), e delle in-
debite interferenze di potenti gruppi 
economici e di gruppi di pressione 
stranieri. 

Sappiamo che le radici e le spinte 
airautontarismo sono ben piu profon
de, essendo legate alle strutture di una 
societa dominata da potenti gruppi eco
nomici, e sulla quale influiscono pres-
sioni straniere e tentazioni ricorrenti 
in determinate forze politiche. La di
fesa della democrazia e per cio essen-
zialmente affidata alia vigilanza e alia 
lotta delle masse popolari. Ma il com-
pito delle forze democratiche e di 
raccogliere la lezione dei fatti del
l'estate del '64. riprendendo e portan-
do avanti il discorso sulla estensione 
della democrazia in tutti i suoi aspetti, 
sulla democratizzazione dell'apparato 
dello Stato. sul rafforzamento del ruolo 
del Parlamento. 

Quali potranno essere le conseguenze 
dei risultati dell'inchiesta parlamen
tare sul piano penale? — ha doman-
dato il compagno Aniello Coppola di 
« Rinascita ». 

Un processo contra il gen. De Lo
renzo per usurpazione di potere poli
tico, con fortissimi elementi di ac-
cusa — ha risposto il sen. Galante 
Garrone — dovrebbe, dovra essere ri-
preso. E il relatore ha ricordato in 
proposito che gia durante il primo 
processo «Espresso *-De Lorenzo, 
quello che si concluse con la strabi-
liante condanna di Scalfari e Jannuz-
zi, un procuratore della Repubblica, 
il dr. Occorsio, aveva rilevato tali e 
tanti elementi di enorme gravita nei 
confronti dell'ex comandante dell'Ar-
ma dei carabinieri, da essere indotto 
a chiedere l'immediata apertura di un 
procedimento per usurpazione di po
tere politico. 

- E' interessante rilevare che tale pro
cesso venne fermato non gia per l'im-
munita parlamentare che proteggeva 
il De Lorenzo, ma per il rifiuto del 
ministro della Giustizia deU'epoca, il 
sen. Gava. a concedere l'autorizzazio-
ne a procedere, necessaria per un rea-
to del genere. Bisogna ritenere che 
1'attuale ministro Reale. anche in se-
guito alle risultanze dell'inchiesta. mo-
difichi tale atteggiamento: se non lo 
fara di sua iniziativa, sara sollecitato 
a farlo dalle sinistra. 

E per quanto riguarda le responsa-
bilita politiche nel tentativo di colpo 
di Stato — ha domandato Loteta del-
l'« Astrolabio» — che cosa pu6 fare 
concretamente il Parlamento? 

II Parlamento sara chiamato ad e-
sprimere il suo giudizio sulle relazioni 
della commissione di inchiesta — ha 

ancora risposto Galante Garrone. Noi 
diremo la nostra. Certamente vi e la 
possibilita — ma e meglio essere scet-
tici a questo proposito — che in se-
guito a un voto del Parlamento si 
azioni un procedimento nei confronti 
di alcune personality. Parliamo fran-
camente: nei confronti del presidente 
della Repubblica Segni, del capo del 
governo e dei ministri della Difesa 
e dell'Interno dell'epoca. Ma se il 
Parlamento non dovesse giungere a 
queste conclusioni. puo agire in tal 
senso un qualunque cittadino, che fino 
ad oggi non sapeva nulla, ma che 
adesso dispone degli elementi emersi 
dall'inchiesta parlamentare. 

Le istruzioni 
per « Fufficio D » 
Se in tal modo si giungesse, alia for-

mazione di una commissione inquiren
te d'accusa del Parlamento, bisogna 
ricordare che essa sarebbe completa-
mente svincolata da ogni limite: quei 
limiti spesso pretestuosi del «segreto 
militare», che hanno impedito alia 
nostra commissione di prendere visio-
ne di importantissimi documenti, quali 
le liste delle circa 1200 personality po
litiche, che avrebbero dovuto essere 
arrestate e deportate in Sardegna per 
l'attuazione del colpo di Stato, gli 
afiegati alia relazione Beolchini (il 
cui stesso testo non abbiamo del resto 
conosciuto integralmente). le «veline» 
del servizio del col. Rocca al SI
FAR. ecc. 

Su numerosi altri aspetti dell'inchie
sta sono state proposte domande dai 
giornalisti. Cosi il compagno Spagnoli 
ha potuto precisare che il generale 
De Lorenzo ha consegnato alia com
missione un documento contenente le 
istruzioni per il cosiddetto « ufficio D » 
del SIFAR, 1'ufficio che doveva espres-
samente preoccuparsi di assumere in-
formazioni sulla situazione politica di 
un determinato partito. sul suo appa-
rato, sulla sua stampa ecc. « Lascio a 
voi indovinare di quale partito si trat-
tasse >. 

A proposito delle intercettazioni ef-
fettuate sui telefoni del Quirinale dopo 
le elezioni del 1968, il compagno Spa
gnoli ha, dichiarato che il fatto e stato 
accertato dalla commissione. Le inter
cettazioni venivano fatte dai Forte 
Boccea. Fu il generale Manes ad in-

formarne Ton. Mancini, secondo la te-
stimonianza del sen. Jannuzzi, presente 
al colloquio. 

Sulla permanenza in servizio, e ad 
alti incarichi, di ufficiali dei carabinie
ri o delle Forze Annate, die la com
missione parlamentare ha riconosciuto 
coinvolti nel complotto. i relatori han
no espresso I'opinione che adesso. resi 
noti uflicialmente i risultati dell'inchie
sta. non potranno mancare gli adeguati 
provvedimenti da parte dei ministri 
interessati. Sul piano amministrativo, 
del resto, numerosi accertamenti sono 
stati sospesi proprio in attesa dei ri
sultati dell'inchiesta parlamentare, co
me quelli della commissione Ciliana-
Donati. 

A quanto ammontavano i fondi del 
SIFAR? L'on. Mora, di fronte ad al
cune congetture formulate in conside 
razione dell'enorme macchina messa 
in moto per la preparazione del colpo 
di forza. disse alia Camera che quelle 
congetture erano pura « fantapolitica J>. 
e che la dotazione del SIFAR amnion-
tava a soli due miliardi di lire. Ma le 
risultanze della commissione danno piu 
ragione a quelle congetture che non 
all'on. Moro. 

A proposito della riunione del 16 
luglio 1964 tra il generale De Lorenzo 
e lo stato maggiore della DC (Rumor. 
Gava. Moro, Zaccagnini), riunione du
rante la quale gli esponenti demo-
cristiani avrebbero chiesto al gene
rale se poteva dare assicurazioni sul-
l'ordine pubblico in caso di sciogli-
mento delle Camere e della conseguen
te gravissima crisi politica, il giorna-
lista Loteta ha avanzato Pipotesi che 
gli esponenti della DC, e in partico
lare l'onorevole Moro. abbiano voluto 
in realta mettere sull'avviso il De Lo
renzo. ed anzi intimargli di bloccare 
il colpo di mano in preparazione. II 
compagno Spagnoli. rispondendo ha so-
stenuto che possono formularsi diverse 
ipotesi al riguardo. Per esempio. che 
il colpo di mano si era gia rivelato 
impossibile o di difficile esecuzione per 
la resistenza di una parte dei militari. 
e in particolare della Marina. Oppure 
che gli esponenti della DC si servirono 
delle voci allarmistiche gia circolate 
sul complotto. per piegare le resistenze 
degli altri partiti, e soprattutto dei 
socialist!, e giungere cosi alio sposta-
mento a destra della situazione poli
tica, ed al blocco della politica di ri-
forme. che difatti caratterizzo il suc
cessive governo Moro. 

L'« emergenza s.» 
e ancora possibile 

Quale legge dello Stato puo permet-
tere gh arresti simultanei, le deporta-
zioni, il «presidio» da parte di forze 
armate delle prefetture, delle central] 
telefoniche, delle stazioni ferroviarie 
eccetera? In effetti, una legge che pos-
sa permettere fatti del genere non e mai 
stata ne discussa, ne approvata. Un prov 
vedimento legislativo a carattere gene
rale riguardo alle questioni di pubblica 
sicurezza, anzi, 6 stato rifiutato dai Par
lamento, tre anni fa, poiche conteneva 
una impostazione che poteva aprire la 
strada, appunto, a tentazioni e ad atti 
« golpisti ». 

Misure del genere potrebbero essere 
prese, pero, dai governo in base ad una 
circolare del capo della polizia. Si tratta 
della famosa «circolare Vicari» (442/ 
7665 del 27 novembre 1961), tuttora in 
vigore. Una parte di questa circolare, che 
riguarda lo stato di « emergenza specia
le », cosi stabilisce: 

« Si dispone la selezione degli elementi 
pericolosi per la sicurezza dello Stato e 
dell'ordine pubblico. Questi elementi in 
attesa di ordini per il tras/erimento in 
localita idonee. non carceri, debbono es 
sere concentrati a cura dei comandi del-
VArma e delle Questure, in luoghi pre-
scelti per Veventuale sinistamento ». 

L'allora ministro degli Interni Taviani 
ammise per la prima volta, durante il 
processo De Lorenzo Espresso, l'esisten 
za della circolare ed avanzo la tesi che 
si trattava di un provvedimento in at-
tuazione dell'articolo 77 della Costitu 
zione. L'interpretazione emersa, invece, 
al Senato nel corso del dibattito sulle 
leggi di PS era completamente diversa: 
l'ipotesi di « emergenza » venne limitata 
soltanto ai casi di gravi calamita natu 
rali. Cio che tuttavia non ha portato il 
governo a compiere l'atto doveroso dello 
annullamento della « circolare Vicari ». 

Nel 1964 i a vertici» piu elevati della 
Arma dei carabinieri ed il SIFAR agiro 
no, in sostanza, sulla falsariga della « cir 
colare Vicari». Che cosa era il «Pianc 
Solo » se non uno schema di attuazione 
delle disposizioni del'1961? II progettc 
si basava. pero. sulle sole forze deH'Ar
ma, con l'esclusione di tutte le altre. Per 
aumentare gli effettivi, si era anche pro-
gettato il richiamo dei carabinieri conge 
dati (« piano Sigma »). Nei confronti del 
la direzione generale della polizia, delle 

prefetture e delle questure venne mante-
nuto il piii grande segreto. Si giunse fine 
a parlare, nel corso di una riunione, 
di passare per le armi il prefetto di Mi-
lano ove egli si fosse opposto all'occupa-
zione dei suoi uffici da parte delle forze 
del gen. Aurigo. 

« E' stato acquisilo — afferma la rela
zione delle sinistre per l'inchiesta su) 
SIFAR —, da parte della Commissione, 
per testimonianza dello stesso capo dello 
pubblica sicurezza Vicari, che, a seguito 
delVemanazionc della circolare del 1961 
i piuni preccdentemente esistenti eranc 
stati immcdiatamente aggiornuti. Ed an 
cora e stato acqutstto che per iniziativa 
delta PS la pianificazione venne tenuta 
aggiornata anche negli anni 1963-1964 in 
diverse riunioni cui partecipb anche la 
Arma dei carabinieri». 

II «Piano Solo» era stato tracciatc 
dall'alto, e si fondava esclusivamente 
sulle forze dei carabinieri. La sua câ  
ratterizzazione era fortemente offensiva, 
non difensiva. « Mentre nel piano ES la 
questura e presidiata dalla stessa forza 
di pubblica sicurezza, il "Piano Solo", 
che esclude Vimpiego della PS, prevede 
Voccupazione della questura al pari del
la prefettura, ecc... Le finalitd di difesa 
e di tutela dai malintenzionati e poi del 
tutto da escludersi per la RA1-TV, per 
cui con Voccupazione & prevista altres) 
la sostituzione con sottufficiali del SI
FAR spccializzati e da tempo addestrati 
alle operazioni tecniche relative alle ra-
dioteletrasmissioni. ' Quali comunque 
siano i fini della occupazione — rileva 
ancora la relazione dei parlamentari di 
sinistra della Commissione — d certc 
che viene prevista Jiel "Piano Solo" 
un'azione offensiva che ha per oggettc 
Voccupazione delle varie strutture mili
tari e civili delle citta interessate, non-
che delle sedi dei partiti che possonc 
costituire i "cenlri di sovversione", e 
tutla una azione preventiva che va dalla 
"enucleazione" degli "esponenti piu in 
vista", sino ad azioni offensive di ra-
strellamento, possibilmente di sorpre-
sa, nei confronti delle forze che vengono 
qualificate avversariest. 

Insomma, dalla traccia di ispirazione 
autoritaria della « circolare Vicari», si 
era passati alia tessitura di atti illegal! 
e pericolosi tendenti ad un colpo dl for
za antidemocratico. 

I torbidi retroscena del piano che doveva portare ad una svolta antidemocratico e autoritaria nel nostro Paese 
(Dalla sesta pag.) 

risulta che il colloquio sarebbe avve-
nuto in questi termini: 

«se ci sara da intervenire in que
sta questione e ci saranno delle perso-
ne da fermare. occorrera portarle altro-
ve ^ — e. aggiunge De Lorenzo — « si 
parld della Sardegna *. 

Al che il generale Rossi avrebbe ri
sposto: « Provvedi tu ^. 

L'oggetto del colloquio 6 quindi pre-
cisato. ed il tentativo, fatto dai ge
nerale Rossi, di limitarne il contenuto 
alia questione dell'uso del sistema di 
telecomunicazioni delle due armi esclu-
dendo che si fosse parlato di mezzi 
per il trasporto rit-gli enucleandi in Sar
degna con navi ed aerei. e smentito 
dallo stesso de Lorenzo. 

A seguito di tale colloquio. il gene
rale De Lorenzo, sempre nella prima 
meta dell'aprile del 1964. prer.de con-
tatto con i capi di stato maggiore del-
l'aeronautica e della marina. 

Dalla registrazione dell'interrogato-
rio. reso alia Commissione Lombardi 
dai generale De Lorenzo, risulta che il 
colloquio con il generale Remondino 
non avrebbe creato difficolta in ordi-
ne alia messa a disposizione degli ae
rei per il trasporto degli enucleandi: 

«se ti servoTK) a! momento oppor-
tuno. dillo; darti gli aerei, che vuoi 
che sia: aerei da trasporto ne abbia
mo tanti >. e prima ancora: «mi av-
verti. te li mando U a Linate... basta 
un preawiso >. 

Davanti alia Commissione parlamen-
tale il generale De Ix>renzo ha con-
fermato la versione data al generale 
Lombardi, affermando che il genera
le Remondino non aveva fatto alcuna 
difficolta indicando gli aeroporti. 

II generale Remondino. a sua volta. 
ha precisaio alia Commissione parla 
mentare che il genenilc De Loren/<» 
gli avrebbe chiesto di sapere di quali 
mezzi avrebbe potum disporre Tacro 
nauttca per tranpurtare < gente nun 
meglio idt .liificaia » pjr esigenze di or 
dine pubblico 

A| che il generale Remondino avreb 
be risposto di outer disporre per tali 
•sigenze della 46- brigata di traspor
to che era a Pisa e che poteva andare 
in ogni parte d'ltalia. L'assenso dato 
per gli aerei da trasporto. sarebbe pe-
rd stftto negato alia richiesta, ancora 

avanzata dai generale De Lorenzo di 
poter disporre dell'efficiente ed ag-
giornato sistema di telecomunicazioni 
dell'aeronautica: ma sui motivi del ri
fiuto vi e stato contrasto tra la depo-
sizione resa del generale Remondino 
alia Commissione Lombardi («la rete 
era efficiente. ma non disponibile per 
quella esigenza») e quella resa alia 
Commissione (< non ne davamo la di-
sponibilita a nessuno. non Tavevamo 
data neppure all'esercito»). mentre il 
generale De Lorenzo non ha mai fat
to menzione di tale parte del colloquio. 

Diversa e la situazione in ordine al 
colloquio tra il generale De I»renzo e 
il capo di stato maggiore della mari
na ammiraglio Giuriati. 

D generale De Lorenzo ha conferma-
to alia Commissione quanto aveva gia 
detto sul contenuto del colloquio alia 
Commissione Lombardi nella deposi-
zione resa a quest'ultima; il generale 
De Lorenzo ha infatti affermato che 
rammiraglio Giuriati non avrebbe fat
to obiezioni per la messa a disposi
zione di mezzi navali per i] trasporto 
di persone «da enucleare >. indicando 
tre porti per I'imbarco. ma escluden 
do il porto di La Spezia in favore di 
quello di Gaeta. Vi furono, da quanto 
traspare dalle affermazioni del De Lo
renzo. probabilmente. delle obiezioni; 
ed infatti De Lorenzo cosi riferisce sul 
colloquio: 

«guardi ammiraglio. Io sa anche 
Rossi. Dice: ma non e'e bisogno. in 
questo porto non ti posso dare niente, 
pigliati l'altro porto >. 

Alia Commissione parlamentare. De 
Lorenzo ribadira: «Giuriati non fece 
difficolta sal\o per La Spezia ed indi-
co Gaeta ». aggiungendo che « si fece 
una cartina che portai dai Rossi: su di 
essa e'era il numero approssimativo 
del personale. Rossi la vide e I'ap-
provo ». 

Di coniro alle affermazioni di De Lo 
renzo. I'ammiraglio Giuriati ha ennte-
stato che il colloquio avvenuto con il 
geiu-r.ile De Ijorenzo avesse avuto co 
me oggetto il trasporto con mezzi na
vali di elementi estremisti, ma ha so-
stenuto che scopo della visita sarebbe 
stato soltanto quello di chiedere I'auto-
rizzazione di mettere in contatto gli 
ufficiali responsabili con gli uffici te

lecomunicazioni dei rispettivi stati mag-
giori, per esaminare la possibilita che 
i comandi periferici dei carabinieri po-
tessero. in caso di emergenza. usufrui-
re per le loro comunicazioni, anche 
delle reti della marina; cid in relazio
ne alia necessita di perfezionare i di-
spositivi gia previsti per la situazione 
di emergenza di ordine pubblico. L'am-
miraglio Giuriati non avrebbe avuto 
difficolta ad autorizzare i contatti ri 
chiesti. 

Stante il contrasto tra le deposizioni 
del generale De Ix>renzo e quelle del 
I'ammiraglio Giuriati. la Commissione 
ha disposto il confronto tra i due uffi
ciali. In detto confronto il generale De 
Lorenzo ribadi: che. nel colloquio. 

c probabilmente si tratto anche del 
collegamento delle navi con la terra: 
comunque. i problemi importanti era-
no quelli del trasporto degli uomini. 
della capienza delle navi e del luogo 
d'imbarco. Si accennd al fatto di La 
Spezia e rammiraglio Giuriati mise in 
evidenza rinopportunita di una cosa 
del genere e. quindi. si parld di Gae
ta. La questione. d'altronde. era pu-
ramente embrionale perche questi pia 
ni erano. diciamo cosi. in naftalina e 
sarebbero stati eseguiti al momento 
opportuno. Feci un abbozzo di questi 
per suddivisione di uomini e di mezzi 
e ne parlai con il generale Rossi in 
formandolo di aver preso contatto con 
i capi di stato maggiore. che eravamo 
d'accordo e che tutto andava bene». 

A proposito dell'« abbozzo >. il gene
rale De Lorenzo ha precisato che: 

< era uno schizzo con i nomi di cit
ta come Genova. Palermo, ecc.; e che 
fu fatto in seguito al colloquio avuto 
con I'ammiraglio e, quindi, rammo-
strato al generale Rossi %. 

L'ammiraglio Giunati. da parte sua. 
anche in sede di confronto. ha esclu-
so che nel colloquio si fosse parlato di 
trasponi di uomini e mezzi della ma
rina militare e anche di comunicazio
ni navi terra. Gli si sarebbe soltanto 
chiesto di esaminare se. in caso di bi
sogno, i carabinieri avrebbero potuto 
far uso di mezzi di comunicazione ra
dio — perche soprattutto quelli via filo 
potevano essere facilmente interrotti 
— di cui la marina dispone va per le 
comunicazioni con sue varie sedi. 

AH'affermazione dell'ammiraglio Giu
riati. il generale De Lorenzo ha ribat-
tuto che: 

«i mezzi dj collegamento deH'Arma 
in que] momento erano quanto di me
glio ci fosse in Italia: avevamo una 
rete che non poteva sollevare eccezio-
ne di alcun genere ed era quella sul
la quale si appoggiavano tutti gli sta
ti maggiori. fuorche la marina, per le 
lorn comunicazioni. Quindi. non ave
vamo bisogno delle comunicazioni di 
nessuno >. 

Vale il caso di menzionare ancora. 
in ordine a detto confronto. che ram
miraglio Giuriati non ha escluso. pur 
non ricordandolo. che il generale De 
Lorenzo gli abbia premesso di essere 
stato autorizzato al colloquio e alle ri 
chieste avanzate dai capo di stato mag
giore della difesa. generale Rossi: e 
non ha neppure escluso di avere suc-
cessivamente riferito al capo di stato 
maggiore della difesa sul colloquio av
venuto con il generale De I^orenzo. 
pure affermando che. se anche cio 
fosse awenuto. Io sarebbe stato per 
motivi di ordinaria amministrazione e 
non di trasporti. 

Gli estensori della presente relazio
ne. attraverso la valutazione critica e 
logica delle due deposizioni. inquadra-
te nel complesso dei dati e degli ele
ments acquisiti. sono portati a ritenere 
piu altendibile la versione data dai ge
nerale De I-orenzo sul contenuto del 
colloquio awonuto con I'ammiraglio Giu
riati |>er le seguenti considerazioni: 

a) perche la visita deH'ammiraglio 
Giuriati era stata predisposta con de 
terminate finalita gia esposte al capo 
di stato maggiore della difesa dai qua 
le il generale De l.orenzo aveva otte 
nuto l'autorizzazione ai colloqui con i 
capi di stato maggiore della marina e 
dell'aeronautica con espresso nfo 
mento all'organizzazione del trasporto 
degli enucleandi in Sardegna con mez 
7i na'ali e aerei: 

b) perche tale era stato il contenu
to del colloquio con il generale Remon
dino; 

c) perche un incontro del coman
dante generale deH'Arma con il capo 
di stato maggiore della marina, solo 
alio scopo di ottenere la presa di con
tatto dei tecnici dell'arma dei carabi
nieri con quelli della marina per di

sporre del sistema di telecomunicazio
ni di quest'ultima. non avrebbe avuto 
senso in quanto sarebbero stati suffi 
cienti contatti a livello inferiore: es
sendo la collaborazione tecnica in ma
teria di comunicazioni. per affermazio-
ne dello stesso Giuriati. «un fatto di 
ordinaria amministrazione che avviene 
senza prendere approfonditi accordi >. e. 
quindi. sufficiente «l'invio del capo 
del servizio comunicazioni »: 

d) perche. a maggior ragione. sa
rebbe stato del tutto superfluo e inu
tile. per un colloquio di tal genere. 
sia l'autorizzazione del capo di stato 
maggiore della difesa. sia una men
zione specifica della autorizzazione co
si ottenuta; 

e) perche l'uso del servizio di tele
comunicazioni della marina non pote
va avere riferimento se non ai contatti 
con la marina e. quindi. in funzione 

dell'emergenza del trasporto di perso
ne effettuato con mezzi della marina 
militare. Invece. in ordine al sistema 
ordinario di telecomunicazioni. a parte 
raffermazione sulla validita della rete 
in possesso dell'arma dei carabinieri, 
si puo ritenere che non fosse arfatto 
necessaria la richiesta di usare del si
stema di telecomunicazioni della mari
na. impostato soprattutto su collegamen-
ti tra le basi navali e il centra 

I relatori. quindi. ritengono che il 
colloquio ebbe per oggetto. al pari di 
quello avvenuto con il generale Remon
dino, la messa a disposizione sia di 
mezzi di trasporto. sia delle reti di 
telecomunicazione della marina in re
lazione al collegamento terra-mare. 

Si ritiene. altresi. che il generale de 
Lorenzo abbia ottenuto di poter con-
tare — in caso di emergenza — sui 
mezzi navali della marina che si tro-
vavano in quei punti indicati nella car-

Lo spionaggio registrava 

i colloqui al Quirinale 
Unn dei piu rlifTiciIi capito'.i ric!-

rnich-.oMa >ul SIFAR e stito quc^o 
della in*ta!lazione dei microfom 
nello studio del presidente de'la 
Repubblica. al Quirinak;. Dopo uri 
d.n"icih=>imo la\oro. la Commis 
sione d"inehic=!a ha potuto acccr-
tare che. cfTetti\amente. parte de'.-
le con>u!taz:om ufTiciali del Capo 
delio Stato sono «tate incise su 
nastro a cura del SIFAR 

Nel cor«o di una dopo^iTinne da 
vanti alia Commissione De Lorcn 
zo ha ammespo: • EffeMivamente 
pare che quesle registrazioni ci 
siano stale, come dovevano esser-
ci, e gli individui indicati comf 
agenti possono essere inlerrogali, 
II Guerrazzi, per esempio, e piu an
cora il colonnello Bianchi, che era 

I'uffieiale che queste regislrazioni 
trascriveva» (il col. Bianchi e il 
capo ?er\i7.io del SIFAR che ra»I 
momento piu acuto della crisi di 
ciupno - luglio consegnd anche le 
liste di prosenzione a?li ufTiciali 
dei carabinieri). 

La relazione del commissan di 
sinistra n le \a : « II gen. De Lorenzo 
ha affermato di avere egli stesso, 
a I lore he dirigeva il SIFAR, instal-
lato al Quirinale, su ordine del pre
sidents della Repubblica, apparecchi 
per la registrazione. In quanto al 
periodo successivo, e ugualmente 
accertato il fatto della inslalla-
zione e della avvenuta trascrizio-
ne del relativo nastro presso gli 
uffici del SIFAR i . 

tina compilata e rammostrata al ge
nerale Rossi. 

Con tutta probabilita il colloquio fu 
meno facile di quanto De Lorenzo po
teva sperare, e si pud nello stesso tem
po ritenere che furono sollevate obie
zioni e riserve: cio Io si desume dai 
fatto che il generale De Lorenzo do-
vette invocare l'avallo alia operazione 
del generale Rossi, capo di stato mag
giore della difesa. II che non sarebbe 
avvenuto nel colloquio con il generale 
Remondino. E' altresi probabile che 
1'impegno deH'ammiraglio Giuriati sia 
stato assai piu generico e limitato. e 
certamente subordinato a certe garan-
zie soprattutto in ordine alio stato mag
giore della difesa. 

Deve. infine. ritenersi che la richie
sta di usare della rete di telecomuni
cazioni, avanzata senza successo al ge
nerale Remondino, sia stata rinnovata 
con maggior fortuna all'ammiragh'o 
Giuriati. 

Comunque, dall'esito dei due collo
qui il generate De Lorenzo trasse cer-
tezza di poter disporre non solo dei 
mezzi di trasporto aereo. ma anche di 
quelli della manna — se riferi a Ros
si che « eravamo d'accordo e tutto an
dava bene » — al fine di trasportare in 
Sardegna. como egli stesso afferma « un 
gran numero di persone da enucleare >. 

La cartina redatta in occasione dei 
colloqui. contenente l'indicazione dei 
porti e degli aeroporti e dell'approssi-
mativo numero di persone che in cia-
scuno di questi poteva essere convo-
gliato per rimbarco. costituisce una 
prima concreta indicazione dei termi
ni nei quali 1'opeiazione del trasporto 
avrebbe potuto e dovuto essere con-
dotta. 

L'autorizzazione della operazione da 
parte del generale Rossi, nonche 1'ap-
provHzione da parte dello stesso dei ri
sultati di tale operazione attraverso la 
supervisione della cartina approntata 
dai generale IX; Lorenzo, confortano il 
nsultato di questa prima importante e 
detcrminante misura di pre-attuazione 
del " Piano Solo" condotta diretta-
mente e personalmente dai generale De 
Lorenzo a livello delle piu elevate §e-
rarchie militari. 
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Settimana di grande mobilitazione 
- - - - — 

Domenica all7 EUR 
la celebrazione 
del 50- del PCI 

Presiederd Longo, parlera Giancarlo Pajetta 

Declne df assemblce popolari 
•p«rte a tutti 1 cittadini e alle 
forze politichc; sviluppo delta 
campagna di toHscrumcnto c 
proselitismo. prcpurazlone dl 
matsa nei quartlcri. nci comu-
ni, nel luoyhi di lavoro e nolle 
scuole della grande mainfesta-
zlone clie avra luogo domenica 

firosslina. alle ore 15,30. al Pa-
azzo dello Sport, nel torso del-

la quale parleranno i compagni 
Lonjfo e Pajetta: queste Bono 
le inlziative ilie nnpegneranno 
nel corso della settimana le se
zionl del Partito e i circoll del
la FGCI. 

Mlgllala dl compaKni e di la-
voratorl si Bono gia prenotatl 
per partecipare in modo orga-
TiUzato alia celebrazione del 30» 
lnt«re famiglic di lavoratori af-
flulraniio al Palazzo dello Sport 
con i pullman approntati da 
tutte le nostre sezionl Alia ma
nifestazione del 24 gennaio si 
lntende arrivare ovunque con 
risultati ottenuti iieU'mi/iativu 
esterna del Partito e nel raffor-
Eamento della sua orgaiu/zazio-
ne. Alle noti/ie gia puhhlicite 
nei giorni worsl K1 agguingotio 
oggi l prinii lmpcgm dei Ca-
Btelll Roman!. 

Da Frascati verrantto SO com-
pagni e si rnggiuiigcrn il HX)'̂  
del tesseramento. da Vellctri 30 
compaiini. da Albano 80 compa-
gni e 100'r. da Rocca di Papa 
100 lavoratori e lOOTi. da Anc-
cla 2 pullman con 80 persone. il 
tesseramento a quota 310 e una 
grande carovana con decine di 
bandiere rosse. 

Altre tessere sono state rltl-
rate leri dalle sezionl Cello-
Monti (50). Campagnano (35), 
Formello (fiO), Cretarossa (201. 
Porto Fluviale (30). Civitella 
S. Paolo (10). Pomezia (5). e 
Castel verde che con altre 50 
teHsere lia raggiunto il lOO'l. 

Signitlcativo il risultato della 
cellula < Terme di Tralano » di 
Civitavecchia, che ha superato 
11 100r{ con 11 reclutatl e il ri
sultato del circolo FGCI di Poli
te Milvio, che ha superato I 30 
reclutatl. 

Di rilievo senza precedenti si 
annuncia anche la dlffuslone 
straordinaria dell'Unlta che im-
pegnera nella mattinata di do
menica prossima tutte le forze 
del Partito. Notevoll gli Impe-
gni gia assunti dalle seziqni: 
Esquilino e Tuscolano (200 co-
pie ciascuna). Tiburtina (350). 
Villa Gordianl (250). Casalber-
tone (150). Laurentlna (150). 
Ponte Milvio (300). Albano (4001. 
Frascati (300). Fiano (150). Col-
lcferro (300). Cecchma (H0>. 
Pavona (100) la triplicano; Cen
tra (150). Tufello (350). Nuova 
Aless'iudnua (250), Settocamitii 
(150). Gregna («0). Nomentano 
e Vigna Mangani (150), Anzio-
Falasche. Nettuno-Cretarossa. 
Guidonia. Marcellina (100 cople 
tiascuna), Grottaferrata (250). 
Rocca di Papa (350), Villa|ba 
(2(H)). Villanova (150), Capena 
(150). \llumiere (120). S. Man-
nella (150). Vclletri (250). rad-
doppiano la dlffuslone. Cento-
celle (500). S. Basilio (500). 

Mercoledi aftivo 
col compagno Ingrao 

Nel quadro dello sviluppo del
la iniziativa politica e di massa 
del comunisti rornani sulle que
stion! dell'occupa7ione e dello 
sviluppo economico e della rl-
forma llscale. si terra mercoledi 
20 gennaio. alle ore 18. in Fede-
razione un attivo straonlmario 

del Partito e della FGCR sul 
compiti dei comunisti nell'attua-
le situazione politica. La re-
lazione sara tcnuta dal compa
gno Pietro Ingrao. della Dire-
zione del Partito. Presiedera il 
compagno Luigi Petro<--elli. se
gretario della Federazione. 

Primo successo della lofla degli edili 

La Sogene ha 
ritirato i 

licenziamenti 
Martedi cantieri chiusi per mezza giornata e ma-
nifestazione al ministero dei Lavori Pubblici 
La lotta dei lavoratori della 

Sogene contro i licenziamenti 
ha ottenuto ieri un importantc 
successo. Dopo setlimane di 
scioperi articolati nei cantieri. 
dopo numerose estenuanti trat-
tative, la societa e stata co-
stretta ad abbandonare la sua 
posizione intransigente. Tutti i 
licenziamenti preventivati sono 
stati annullati (si trattava del 
30 per cento dei lavoratori); 
quelli messi in atto sono stati 
trasformati in messa sotto cassa 
integrazione guadagni. L'impre-
sa ha inoltre assunto formal-
mente 1'impegno di abbreviare 
i tempi tecnici di esecuzione 
dei lavori gia programmati, 
in modo da riassorbire gradual-
mente gli operai ora espulsi. 
La Sogetie si d inoltre impe-
gnata a corrisixnulere acconti 
settimanalt ai lavoratori in cas
sa integrazione. concordati nella 
misura dell'KO per cento di ;i0 
ore settinianah. 

La battaglia in difesa del po-
sto di la\oro prosegue lunedi 
prossimo con lo scioi>ero degli 
impiegati della Immobiliare. La 
societa infatti ha gia preannun-
ciato il liceriziamento di un pri
mo grupiw di 158 operai e di 10 
impiegati che dovrebbe essere 
poi seguito da altre decine di 
impiegati e da un eentinaio 
ancora di operai. 

Intanto nei cantieri si sta pre-
parando la giornata di lotta del 
19. I lavoratori edili si ferme-
ranno alle 12. Alle 14 si riu-
niranno poi in piazza Esedra; 
dopo il comizio partiranno in 
corteo per raggiungere il mini
stero dei Lavori pubblici. 

FERROVIERI — Riprendono 
lo sciopero i lavoratori della 
stazione Termini e delle altre 
stazioni della provincia insieme 
agli addetti alia verilica e agli 
impianti elettrici. 

La protesta. che sara attuata 
per 24 ore lunedi 25 con inizio 

alle ore 21. si e resa necessa-
ria visto il permanere della po
sizione negativa assunta dalle 
Ferrovie dello Stato in merito 
alia nchiesta del non assorbi-
mento delle festivita che eado 
no nei giomi di riposo cont|x?n 
sativo. 

CRESPI — I lavoratori della 
Crespi, giunti ad un inese di 
occupazione, si sono recati in 
delegnzione al Consiglio comu-
nale, dove sono stati ricevuti 
dall'assessore Pallottini. 

EASTMAN - 1 lavoratori del-
l'lstituto odontoiatrico Eastman, 
hanno deciso di proseguire la 
occupazione (giunta ormai al 
stio cinquantesimo giorno) flno 
alia certezza assoluta che il 
decreto della Regione (per cui 
l'istituto diverra ospedale regio-
nale) non divenga realta. La 
assemblea, che si e svolta ieri 
mattina e alia quale hanno 
partecipato i consigheri iegio 
nalt Ranalli del PCI. DelfUnto 
del PSI e Mohnari della DC e 
Di Giacomo. segretano della 
C.d.L., ha ribadito con forza 
la nchiesta al presidente della 
giunta Mechelli di flrmare im 
niediatamente il decreto. viste 
le dicolta che seinbrano sorgere 
per il parere del consiglio pro-
vinciale di Samta. 

POZZO - Nella fabbrica Poz-
zo, occupata da alcuni giorni. 
si e tcnuto un incontro con gli 
operai della Crespi, rappresen 
tanti del comitato intersindacale 
unitario. Le<la Colombini e Mo 
relli, per il gruppo comunista 
alia Regione. i coinpagni della 
commissione fabbriche della fe
derazione comunista. 

Durante la riunione e stato 
deciso che le operaie della Po/.-
zo si recheranno martetli al 
consiglio comunale e giovedi 
alia Provincia. I lavoratori del
la Crespi hanno inoltre conse-
gnato 42.300 lire raccolte ieri 
mattina al Teatro Centrale. 

Ieri sera davanti alia sezione del PCI in via Tigre 

AGGRESSIONE FASCISTA AL NOMENTANO 
Energica risposta dei compagni 

I teppisti, piii numerosi e armati, sono stati affrontati da quattro compagni e messi in fuga — Due acciuffati e consegnati 
alia polizia, che non ha potuto fare a meno di arrestarli — Ferito il compagno Moretti, segretario della Federbracciantl 
Immediata solidarieta dei democratici — Nella mattinata sventata un'altra aggressione al« Plinio» — Iniziative unitarie 

Alcune delle mazze sequestrate ai delinquent! fascist! 

Protesfa in tre zone della cittd per il verde, lo scuolo e i servizi 

Salvare la pineta 
dall'lmmobiliare 

[XA FORTE manifestazjone di protesta, organizzata dai co-
_ munisti della zona nord. ha avuto luogo ieri a ridosso della 
- Pineta Sacchetti. Si tratta di impedire aH'amministrazione di 
™ centro-sinistra di fare un nuovo regalo da 50 miliardi alia 
- speculazione edilizia. concedendo alia Immobiliare di comple-
Z tare lo sc-empio urbanisUco con l'immissione di oltre 20 mila 
• abitanti aH'interno della valle compresa tra via della Pineta 
— Sacchetti e la Balduina. 
j _ La stessa area dove dovrebbero sorgere i palazzoni del-
. I'lrnmobiliare potrebbe invece essere utilizzata per dare un 
J po* di verde e i servizi che mancano ai 220 mila cittadini gia 
— insediati alia Balduina, a Monte Mario, a Primavalle. a Torre 
Z Vecchia, all'Aurelia. a Boccea e nei quartieri limitrofi. 
Z La manifestazione si e svolta nel pomenggio. Gli abitanti 
J dei quartieri a nord della citta sono sfilati lungo la via Aurelia 
• partendo da piazza dei Giureconsulti. Prima di arrivare ai 
Z limiti della Pineta Sacchetti. dove ha avuto luogo una fiac-
Z colata. i man;fe.>tanti si sono fermati nei mercatmi nonali di-
" stnbuenckt volantini e raccogliendo l'adesione alia protesta di 
» altre centinaia di persone. 
« Nel \olantino distnbuito era ri\olto un appello ai citta-
• dini che sottohnea !a neces^ita che tutte le forze democratiche 
Z devono battersi unitanamente per impedire 1'avanzaU della 
Z speculaz:one. 
Z NELLA FOTO: II corteo degli abitanti della zona. 

La circoscrizione 
nella ex fortezza 

Vogliono I'apertura 
del mercato coperto 

T L CONSIGLIO della decima circoscrizione si e n'unito ieri 
nell'area dell'ex forte Portuense in segno di protesta con

tro I'amministraztone capitolina che, accampando pretesti as-
surdi, non si decide ad ulilizzare I'area (affittata dal Dema-
nio) per costruirci scuole ed altrezzare II resto a parco pub-
blico. Quella relativa a I I'area dell'ex forte Portuense e una 
storia che risale a cinque anni fa . Fu allora che, con la 
raccolta di 5 mila firrne, i cittadini riuscirono a far affittare 
dal Comune una parte del terreno per destinarlo, oltre che 
alia costruzione di scuole e al verde, anche all'ampliamento 
della sede stradale della Portuense. La Portuense e stata al
ia rgata, ma per le scuole e i giardini pubblici in Campidoglio 
non vogliono prendere nessuna decisione. Dicono che e proibito 
costruire opere pubbliche su terreni che non siano di pro-
prieta del Comune. La scusa non regge, dal momento, per 
esempio, che per I'allargamento della sede Stradale sono stall 
superati tutti gli ostacoli. 

D'altra parte, anche se e vero che i l terreno e in aff i t to, 
e anche vero che la concessione demaniale e rinnovabile di 
sei anni in sei anni. La verita, qulndi, sta nell'inefficienza 
della Giunta che non vuole deciders! a costruire opere pub
bliche in una zona della citta dove spesso mancano i servizi 
piii elementari per un vivere civile. Al termine della manife
stazione, che ha visto la partecipazione di una fol ia delega-
zione di abitanti della zona, e stato Inviato un telegramma di 
protesta al sindaco. 

NELLA FOTO: la manifestazione nell'ex forte. 
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TL MERCATO di piazza Gimma e chiuso. Iniziato nel 1962 
e terminato nel '65. ancor oggi, non funziona. Si sono spesi 

per costruirlo circa 800 milioni: davanti terriccio polveroso: 
sono sistemati solo i marciapiedi: peco spazio per il par-
cheggio. che si restringe. sempre piu. per le nuove costru-
zioni che gli stanno sorgendo attorno. Dei 250 banchi dei frut-
tivendoli e dei commercianti di generi alimentari. che for-
mano i due mercati di viale Eritrea e di via Tripolitania. 
solo 150 potranno essere accolti dal nuovo mercato 

Ma chissa quando verranno appcrtate queste modifiche: 
forse. Luigi Martini, assessore aH'annona. aspetta che si 
avvicinino le elezioni per inaugurarlo. 

Le condizioni in cui adesso si txovano a lavorare i frutti-
vendoli sono delle peggiori. II mercato si svolge nella stra-
da, tra le due corsie del traffico e due fde di auto posteg-
giate; tra polvere e gas dei tubi di scappamento. I venditori 
soivo sempre It con ogni tempo: * Siamo tutti ammalati — 
sp'ega Rina Rocchi — di reumatismi; vo^liamo vendere al 
riparo! »; z I nostri banchi sono incustoditi — continua Aldo 
Cesaroni. un venditore di frutta — chiunque puo venire du
rante la notte a distruggerli o a danneggiarli. Dopo aver 
pagato il posto del nostro banco, clobbiamo, ora. nnnovarc 
il contralto del magazzino. dove teniamo la merce. Non pos-
siamo piu aspettarc. dobbiamo entrare subito al mercato di 
piazza Gimma >. 

NELLA FOTO: II nuovo mercato al coperto, ancora sbarrato. 

Nel rinnovo delNstituto assistenziale 

Dipendenti comunali: 
piu voti alia CGIL 

Successo della lista della CGIL 
oelle elez:oni per il r.nnovo del 
consiglio d'amministrazionc del-
1TPA (l'istituto di previdenza c 
assistenza dei dipendenti del 
Comune). La CGIL ha ottenuto 
<M3 \oti . il maggior numero. 
5 consigheri piu un consighere 
revisore. Bnllanti risultati han
no avuto anche le l;stc della 
CISL (2200 voti. 2 cons!gl:en) 
e della UIL (1523 \oti . 1 cons: 
glicre). 

I risultati della \otazione 
(14 813 \oti \alidi) hanno neon 
fcrmato la forza dei snlacat i 
e costitms^ono. mdubbiamente. 
una ultenore spinta xi avanti 
per una politica unitaria. AlLi 
vigiha delk' elezioni la CGIL 
aveva tentato di rcalizzare una 
lista unitaria con le altre orga 
nizzazjoni sindacah: ma si era 
riusciti ad ottenere soltanto un 
Jmpcgno di sviluppo unitano, 

le elezioni. 
13 consiglieri, quindi, nel 

consiglio d'amministrazionc. 8 
sono andati alle listc sindacali. 
che sono state votate dalla lar-
ea maggioranza della catego-
ria. Xonostantc tutti gli sforzi 
messi in atto dalla DC. che ha 
mobihtato i suoi attivisti e le 
segreterie degli assessori. in 
particolarc quelle della Muu e 
di Pompei. il « listone paterac-
chio > ha avuto soltanto 3762 
voti. con 4 conMglieri pi'i un 
revisore. Di questo listone fa-
ce\ano parte il smdacato auto-
nonw, 1 a^soviazione dirigenti. 
rassocia7io:ie geometn, le ACLI 
c il gruppo az»>ndale democri-
stiano: 1 democristiani mtcn.le-
\ano fare di queste elezioni 
quis i ' t in stndaggio preeletto-
rale. c non hanno lesinato gli 
sforzi. ma senza i risultati che 
spera\ano. Ora d in atto una 
lotta a coltello per le prefe-
renzc fra Colonnelh (segretario 
della Muu). Marrone (segretario 
del sindacato autonomo). Panel 
(segretario del direttore ddU 

NU) e Amici (seiretario del 
gruppo aziendale dc). 

Le altre tre liste di disturbo 
(quella dei fascisti. dei social-
democratici. che hanno fatto 
una propaganda di stampo lau-
rino, con promesse di buoni. 
pasta e panettoni. e del coman-
do \igih urbani) hanno preso 
poche centinaia di voti. 

E' da notare infine che. ri-
spetto alle elezioni del '66. i 
tre sindacati h.Tnno complessi 
vamente mantenuto le posizio 
ni. In quella occasione. infatti. 
i tre sindacati. che insieme al 
Sindacato autorwmo a\evano 
prescntato una lista untca. otten 
nero otto cavsisihen: ora. sen 
za il sindacato autonomo. le 
tre organizza7ioni sindacali han
no ottenuto lo stcsso numero 
di consiglieri. 

I cinque consiglieri elctti nel
la lista CGIL sono: Colli. Coari. 
De Angelis. Frascarelli e Die
trich: revisore e stato eletto 
SallustL 

Una mozione presentata alia Regione 

PCI: modificare la 
«rif orma» tributaria 

Una vigliacca aggressione fa
scists e stata ieri sera respinta 
con decisione e fermezza dai 
comunisti della sez.one Nomen
tano: malgrado la squadraccia, 
armata di bastoni, di spranghe 
e tubi di ferro, avesse preor-
dinato il silo assalto, nonostan-
te i teppisti fossero in nume
ro notevolniente sujx?riore. i 
compagni hanno inferto alle ca-
nagl.e una durissima lezione, 
le hanno messe in fuga. cattu-
rando due aggresson poi con
segnati con le «armi lasciate 
sul campo» ad una pattuglia 
di agenti di PS. La polizia, que-
sta volta, non ha potuto fare 
a meno di arrestarli. 

Non apoena si e sparsa la 
notizia dell'aggressione e della 
dec.sa risjx)sta ai fascisti, via 
Tigre. una delle strade princi-
pali del quartiere Africano, si 
e gremita. davanti alia sezione 
comunista. di compagni, di de
mocratici, di cittad.ni, giunti 
anche dai quartieri vicini ad 
esprimere il loro sdegno. la lo-
10 solidarieta. in particolare il 
compagno Sante Moretti. diri-
gente della sezione e segreta
rio nazionale della Federbrac-
cianti, che essendo stato fra i 
prinii ad aiTrontare i fascisti. 
e stato colpito e ferito alia te

sta. Ma la risposta del compa
gno Moretti e degli altri e stata 
immediata e quanto mai ener
gica. 

L'aggressione e avvenuta ver
so le 20.30. Due giovanj com
pagni. Massimo Cipriani e Car
lo Zaia. stavano rincasando 
quando hanno notato gruppi di 
I*rsone annate di bastoni, ag-
girarsi nei pressi della sezione 
a quell'ora chiusa. 1 due giovani 
comunisti si sono precipitati a 
chiamare il compagno Sante 
Moretti, che abita nello stesso 
palazzo. Moretti e sceso in stra-
da insieme ad Angelo Netto. del 
direttivo della sezione. 

Immediatamente, i fascisti — 
una ventina erano nascosti al-
l'angolo di via Glarabub — si 
sono precipitati sul compagno 
Moretti colpendolo al capo. II 
dirigente della Federbraccianti, 
malgrado fosse sanguinante, in
sieme agli altri tre compagni. ha 
affrontato con energia la squa
draccia: alcuni teppisti, dopo es
sere stati disarmati. sono stati 
messi in fuga a pugni, a calci e 
con i loro stessi arnesi. Una du
ra lezione. Due dei figuri, Luca 
Fermenti, via Bolzano 34 e An
tonio Andreazzi. via Tito Livio 
76 (Prati). entrambi di 21 anni, 
sono stati acciuffati dai compa
gni e consegnati, poco dopo. ad 
una pattuglia della volante chia-
mata da un cittadino. Di fronte 
alle prove schiaccianti dell'ag-
gre.ssione (ai poliziotti sono stati 
consegnati anche bastoni, tubi di 
ferro. spranghe). questa volta 
la polizia ha dovuto procedere 
all'arresto per lesioni. aggravate 
dall'uso delle armi (tra l'altro 
nella fuga. uno dei teppisti ha 
messo ma no ad una rivoltella) e 
per il numero dei partecipanti al-
l'impresa teppistica. 

Nella sezione del PCI si sono 
recati sino a tarda sera numerosi 
compagni e cittadini. Fra gli al
tri Raparelli e Vitale della se-
greteria della Federazione, il 

compagno on. Pochettl e 11 com
pagno Marroni, dirigenti locali 
del PSI, democratici. Gia sono 
stati presi i priml contatti per 
una risposta unitaria e popolare 
che si estenda anulie agli altri 
quartieri, con iniziative e una 
v?nipre piii ampia nlobilita^ioIle. 
contro il neofa.sci.smo. le sue con
tinue provocazioni e aggressioni, 
.tollerate dalla polkia. 
• Nella mattinata, i fascisti ave-
vano tentato tin'aggressione con
tro alcuni studenti di sinistra al 
liceo scientilico Plinio, in via 
Montebello. Una ventina di tep
pisti, muniti, come al solito di 
bastoni e spranghe di ferro, uno 
perfino di un coltello, hanno cir-

condato un gruppetto di giovani: 
ma la pronta reazione degli stu
denti li ha messi in fuga. a cald 
e pugni. Uno dei figuri ha lascia-
to in terra un coltello a serra-
nianico. fornito anche di un acu-
minato ganclo d'acciaio. Tra gli 
aggressori fascisti e stato rlco-
nosciuti un certo Giovanni Fra-
schetti. abitante in via Rovere-
to 15. gia noto per altre bravate. 

AirUniversit.i, infine, un altro 
fascista, Gianfranco Beccati, 21 
anni, via Marsala 112, ha fatto 
esplodere una bomba carta al 
rettorato, sulla scalinata di piaz
za della Minerva. II teppista e 
stato arrestato da alcuni agenti 
che si trovavano li vicino. 
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CONTINUA LA PIU1 ECCEZI0NALE 
VENDITA Dl FINE STAGI0NE 

sconti fino al 5 O / 0 
su tutti gli articoli di abbigliamento maschile 

camiceria maglieria 
confezioni impermeabili tessuti 

SCAMPOLI 

CAPRICCIO dei BAMBINI 
ROMA # Via Piave, 25 • ROMA 

Da LUNEDI' 18 Gennaio 

CONFEZIONI BAMBINI E GIOVANETTl 
Cappotti e Vestiti • Articoli per Neonati 

CAPRICCIO dei BAMBINI non ha succursali 

Dopo una Iunga \acanza. il 
Consiglio reg:ona!e tornera a 
riunirsi venerdi della prossima 
settimana: altre sedute sono 
state poi fissate per i giomi 26 
e 27 gennaio. II calendario del
la ripresa dei lavori " e stato 
concordato dai capigruppo al 
termine di una lunga trattativa 
durante la quale i rappresen-
tanti della maggioranza hanno 
cercato di rinviarc ultcriornvn-
te le riunioni. I contrast! che 
dividono il centro-smLstra sul 
problema della formarione del 
comitato di controllo sugli atti 
dei comuni c delle province, so
no sempre molto acuti. Per que-
sti motivi !a maggioranza ha 
tentato di prendere tempo per 
trovard un compromesso fra i 
quattro partiti. La manovra, 
gra7ie all'azione deH'opposizio-
ne di sinistra. 6 stata sventata 
e la ripresa dei lavori e stata 
appunto.ftssata per venerdi 

All'ordine del fiortso del lavo

ri. oltre alio sp:noso problema 
del comitato di controllo. figu-
rano argomenti importanti co
me le dichiarazioni programma-
tiche del presidente Mechelli. 
la convocazione della conferenza 
sulle partecipazioni statali nel 
Lazio. la scelta della sede della 
Regione. il personate e gli or
ganic!. L'assemblea regionale 
sara inoltre chiamata a espri-
mersi nuovamente sul progetto 
di riforma tributaria. elaborato 
dal ministro Preti e attualmen-
te all'esame della commissione 
finanze e tesoro della Camera. 
SuH'importan'e argomento il 
gruppo comunista (primo firma-
tario il compagno Luigi Gigliot-
ti) ha presentato una mo/ione. 
II documento comunista. dopo 
aver riportato per intero il do
cumento approvato all'unanimi-
ta dagli amministratori reg;o-
nali, provinciali c comunali, riu-
niti nel mese scorso a Viaref-
fio is ua ooovefoo uniurio mi

la finanza. e cnticato il pro
getto go\ernativo. afTerma che 
la collocazione delle regioni e 
degli enti locali nella riforma 
tributaria non e soltanto un 
problema da risolvere sul pia 
no puramente finanziario. con 
1'assegnazione di determinati ce 
spiti tributari. ma anche e so 
prattutto il problema del'a ge 
stione democratica del slstema 
tributario. cosicchd non e am 
missibile che la riforma. stu 
diata allorche I'ordinamento re 
gionale non ancora esisteva 
venga oggi efTettuata senza lo 
apporto delle regioni: fa rot> 
che il Parlamento apporti a' 
di'K'gno di legge governativo e 
a quello della commissione le 
necessaric trasformazionj al fi
ne di salvaguardarc le esigen 
ze degli enti locali c delle re
gioni, in considerazione anche 
del ruolo che le medesime svol. 
gono di organi della program-
purinno regional*, 

PER RINNOVO LOCALI 

VENDITA ECCEZIONALE 
Dl ABITI. SOPRABITI, IMPERMEABILI UOMO E RAGAZZO 

La Confezione 
VIA CANDIA. 14 

SCONTI dal 30 al 50% 
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I misteri 
del r«af fare 
capannoni» 

La storiella che la «monta-
tura dci capannoni d'oro » si b 
6gonflata, i redattori del t Tem
po > devono andarla a raccon 
tare al magistrate che in ciuesti 
giorni sta indagando su tutti i 
retrosccna che si cclano dietro 
l'oscura vicenda. II giornale di 
destra e sceso in campo per mi-
rrimizzare i grossi interrogativi 
che si sono raggruppati intorno 
all'oscura operazione del trasfe-
rimento della Stefer, dando in 
questo modo una mano alia DC. 
ai suoi uomini invischiati nella 
vicenda, alia giunta capitolini 
responsabile di aver mandato 
alio sbaraglio l'azienda pubbli-
ca. La presenza del quotidiano 
nostalgico nel gruppo dei di-
fensori dell'* operazione * chii-
risce abbastanza bene tutti i 
termini dell'« afTare ». Anche in 
questo caso si e trattato di una 
girandola di oporazioni legate 
alia speculazione sulle aree e 
alle violazioni urbanistiche, E' 
3a stona di sempre: quando si 
toccano questi argomenti vi tro-
viamo inevitabilmente colnvolti. 
direttammte o indircttamente. 
uomini del partito di maggio-
ranza e alcuni ben precisi set-
tori della giunta comunale di 
centrosinistra. L'altra sera il 
sindaco Darida ha tentato al 
consiglio comunale. di gettare 
acqua sul fuoco, minimiz/ando 
i fatti. Ix) stesso ha fatto ieri 
il € Tempo*: DC, giunta comu
nale e Darida sono quindi in 
buona compngnia. 

Ma e propno sgonfiato l'« af-
fare ^ dei capannoni? Xonostan-
te le contorsioni del sindaco e 
la < mano» data alia giunta 
dal giornale di destra, gh inter
rogativi restano tutti in piedi. 

Li ricordiamo nell'attesa che 
qualcuno riesca a chiarire i 
grandi misteri che circondano 
l'« operazione » trasferimento dei 
depositi della Stefer dall'Albe-
rone a Tor Fiscale: 1) II terre-
no dell'Alberone, valutato dallo 
Ufficio tecnico erariale un mi-
liardo e mezzo, e stato ven-
duto alia societa Tago solo per 
un miliardo; 2) la societa Tago 
e stata costituita ufficialmente 
13 giorni dopo la delibera della 
Stefer dove si stabilivano i ter
mini della vendita del terreno 
(con chi ha trattato l'azienda 
se la Tago non esisteva?): 3) fra 
i soci della Tago troviamo tre 
fantomatiche societa svizzere e 
il rag. Teoillo Panzironi, uomo 
di fiducia del dirigente demo-
cristiano Amati (che rapporti 
intercorrono ncH'operazione fra 
Panzironi e Amati?); 4) la Ste
fer ha fornito ai consigheri 
di amministrazione un pro-me-
moria in cui si afferma che 
l'area di Tor Fiscale, dove \er-
ranno trasferiti i capannoni del-
l'Alberone, e libera da ogni 
< vincolo, peso e servitii > (la 
effermazione e inesatta: il ter
reno di Tor Fiscale e vincolato 
dal Piano Regolatore); 5) la 
giunta capitolina, nonostante le 
smentite di Darida, era al cor-
rentc di tutta l'operazione (nel 
documento della Stefer si dice 
che l'azienda e stata in c tratta-
tive * per due mesi con c gli uf-
iici comunali >: 6) nella zona di 
Tor Fiscale la Stefer dovrebbe 
restare solo tre anni: il terreno 
deve essere lasciato libero entro 
questo termine perche deve es
sere utilizzato a « servizi di 
quartiere »; 7) la Stefer invece 
si prepara a rimanere a Tor 
Fiscale tanto e vero che costrui-
sce i suoi capannoni in cemento 
armato e progetta la costru-
zione di un grosso e costoso 
impianto di dei)urazione. 

Bastano comunque questi po-
chi punti per trarre da tutta 
questa nebulosa vicenda una 
penosa conclusione. La Stefer 
ha ceduto a sottocosto un ter
reno di valore come quello del
l'Alberone per andare a finire 
su un'area che dovra abbando-
nare entro tre anni, perdendo 
qualcosa come un miliardo e 
300 milioni (oltre al terreno 
venduto). Xon e stata certo la 
azienda pubblica che ha tratto 
un vantaggio daU'operazione. E' 
la Tago, di cui uno dei soci 
e l'uomo di fiducia di un diri
gente dc, che ha fatto un lucro-
so affare. Questa e la verita 
che Darida e il * Tempo > non 
riescono a nascondere. 

In tutta la \icenda la giunta 
comunale porta la tremenda re-
sponsabilita di aver lasciato fa
re, cacciando in un vicolo cie-
co un'azienda che andrebbe in
vece difesa e svilupata. nello 
interesse della collettiwta. C'e 
oggi un modo di porre nparo 
a questa oscura operazione? II 
pnmo nasso da fare sarebbe 
quello di vincolare l'arca del-
rAIberone per farci un bcl giar-
dino o magari rielle scuole. In 
questo modo la Tago si tro\e-
rebbe in mano un pugno di mo-
ache. Solo cosi la < montatura 
dei capannoni d'oro > puo \era-
mente sgonfiarsi. 

Conclusa l'inchiesta della magistratura sul « giallo» di Trastevere 

• S i t UCCISO CON 2 COLTELLI 
II drammatico episodio in via del Mattonato - Mario De Angelis aggredl due ragazzine nel suo ne-
gozio; quando queste riuscirono a fuggire, abbasso la saracinesca del locale e si squarcio i| ventre 

Mario De Angelis si e ucciso con due coltelli 

Non eaiste alcun «vendicato-
re», non c'e alcuna responsa-
bilita delle due bambine: il sa-
lumiere di via del Mattonato si 
e ucoiso, squareiandosi l'addome 
con due coltelli. dopo aver ag-
gredito le ragazzine. Queste le 
conclusioni cui 6 giunto il ma
gistrate al termine delle inda-
gini, protrattesi per oltre due 
mesi e mezzo; e di conseguenza 
una richiesta di archiviazione 
al giudice istruttore. Nessun mi-
stero quindi, nessun giallo: le 
ipotesi. le voci. le insinuazioni. 
non avevano alcun fondamento. 
tutt'al piu erano un pretesto i>er 
creare artificiosamente un po" 
di scabroso interesse attorno a 
una tragica vicenda. K stupisce. 
casomai, clie il magistrato non 
abbia stroncato sul nascere — 
considerata anche l'evidenz.a dci 
fatti — ogni speculazione sullo 
episodio. 

I fatti ~ cosl e stato stabilito 
dal magistrato — si sono svolti 
proprio come avevano raccon-
tato le due bambine, Angela 
Ciaffone, 12 anni. e Anna Cer-
roni. 11 anni. La tragedia av-
viene domeniea 1 novembre: le 
due ragazzine entrano nella dro-
gheria di Mario De Angelis, 31 
anni. per fare una telefonata. I,o 
uomo offre loro delle caramelle. 
un po' d'affettato. poi chiude la 
saracinesca: a questo le bam
bine cominciano a protestare 
perche vogliono uscire. II De 
Angelis afferra una delle due, 
comincia a picchiarla, l'altra 
interviene ix?r difendere 1'ami-
chetta. c'e un'aspra. violenta. 
lotta che si prolunga per alcuni 
minuti. 

Dall'esterno alcuni passanta 
sentono delle grida. sollevano la 

r^r yy<$*SA. 

Appunti 

Auto rubata 
Lauta mancia a chi fornira 

informazioni o indicazioni utili 
al ntrovamento di una « Giulia » 
super color nocciola targata 
Roma F46393. Telefonare ai 
58.91.824. 

FARMACIE 
Acllla: Via delle Alghe 9. 

Ardeatlno: via Accad. del Ci-
mento 16; via Accademia Anti-
quaria 1. Boccea: via B. degli 
Ubaldi 248. Borgo-Aurelio: p.le 
Gregorio VTI, 26. Casalbertone: 
via C. Ricotti 42. Celio: via Celi-
montana numero 9. Cento-
celle - Prenestlno Alto: via 
delle Acacie 51; via Prene-
stina 423: piazza Ronchi 2; 
via Tor de' Scluavi 188 (ang. 
via dei Gerani); via delle Ci-
liege 5-Sa-7; via dei Glicini 44; 
via delle Robinie 81 (ang. via 
delle Azalee 122). Collatino: via 
del Badile 25. Della Viltorla: 
viale Angelico 79; via Settem-
brini 3,1; via della Giuliana 24. 
Esqullino: via Carlo Alberto 32; 
via Emanuele Filiberto 126; via 
Principe Eugenio 54; via Prin
cipe Amedeo 109; via Merula-
na 208: Galleria di testa Stazio-
ne Termini. EUR e Cecchigno-
la: viale Europa 78; via Luigi 
Lilio 29. Fiumicino: via Torre 
Clementina 122. Flamlnlo: via 
Fracassini 26. Glanicolense: cir-
convall. Gianicolense 196; via 
S. Boccapaduli 45; via Fonteia-

Appello per 
un operoio 

di Pietralata 
Abbiamo gia da to notizia, nel 

giorni scorsi. della grave s i tua-
zionc in cui si t rova un operaio 
di P ie t ra la ta . Luigi Marsclla. 
che e s ta to costret to a ricove-
rnrsi in una clinica pr ivata per -
clio colpito da endoar te r i te 
obl i terante . Si t r a t t a di una 
malat t ia molto grave, per cui 
l 'opcraio risciiia di perdere una 
gamba, se non trova i mezzi 
per a l l ron ta re le costose cu re 
e proseguire il r icovero nella 
clinica, mezzi che il l avora tore 
non si pud permet te re da te le 
sue condizioni modeste . 

Le spese neces^arie si agg i ra -
no sul milione. Gli abi tant i di 
P ie t ra la ta . gjj amici di Luigi 
Marsclla. d i e gia hanno chiesto 
un immedia to in tervento delle 
au tor i ta sani tar ie . chiedono un 
a iu to e hnnno ape r to una sot to-
scriziono in soltdarieta aH'ope-
raio. Chiunque voglia a iu ta re il 
Mar«ella pu6 rivolpersi a sua 
nioclie. ah i tnnte in via Pomona 
13. lot to C. scala F. int . B. E' an -
ppicabile che il minis tero della 
Sani ta si intercssi al pietoso e 
grave caso. 

la SIMCA 
« OGGI » conviene di piu 
...perche consuma meno! 

SIMCA 1000 IS L 844.000 I 
IGE rRASrtWTU C(»\l l 'KhiO 

30 MESI SENZA CAMBIALI 

TUTTI I MODELLI 1971 
CHRYSLER 160-160 G l 180 
Via della ConcilMzione 4 f-

Piazza di Villa Carpegna. 50-51 
it-i tm win 

Via Oderisi da Gubbio, 64-66 68 
Tel 552.263 

SEKVIZIU ASSISTENZA E KICAMBI 
Plana dl Villa Carptgna, S2 • Tel. 622.USf 

Par prove e dimostrazior* aperto festlvl ore 9-13 

na 87; v. Colli Portuensi 396-404; 
via F. Ozanam 57/a; via Bra-
vetta 82; via Bravetta 468. Ma-
gliana-Trullo: piazza Madonna 
di Pompei 11. Medaglle d'Oro: 
viale Metlaglie d'Oro 417; 
largo G. Maccagno 15-a. Mon
te Mario: largo Igea 18; via 
Trionfale 8764. Monte Sacro: 
piazzale Jonio 51; corso Sem-
pione 23; via Monte Sirino. Mon
te Sacro Alto: via della Bufa-
lotta 13; via del Podere Ro
sa 22. Monte Verde Vecchlo: via 
Barrili 7. Monti: via A. De 
Pretis 76; via Nazionaie 160. No-
mentano: p.le Lecce 13; v.le 
XXI Aprile 42; via Lanciani 55; 
via Nomentana Nuova 61. Ottla 
Lido: p.za della Rovere 2; via 
A. Olivieri (ang. via Capo Pas-
sero). Ostiense: via Al. Mac. 
Strozzi 7; via Ostiense 53-55; 
circonv. Ostiense 142: via Ga
spare Gozzi 207-209. Parloll: via 
G. Ponzi 13; via di Villa S. Fi-
lippo 30. Ponle Mllvlo: via del 
Golf 12. Portonacclo: via Tibur-
tma 542; via Monti Tiburtini 
ang. via Vertumno. Portuense: 
via Avicenna 10; via Portuen
se 425; via della Maghana 134. 
Prati-Trlonfale: piazza del Qui-
riti 1; via Germanico 89: via 
Candia 30; via Gioacchino Bel
li 108: via Cola di Rienzo 213. 
Prenestino • Lablcano - Torpl-
gnallara: via Alberto da Gius-
sano 38; via della Maranella 41; 
via Acqua Bullicante 202. Prlma-
valle: via P. Maffi 115: via Ca-
listo II. 20. Quadraro-Clnecltta: 
via Tuscolana 863; via Tusco-
lana 993; largo Spartaco 9; via 
Telegono 21 ang. via Monti di 
Tuscolo. Quartlcclolo: piazzale 
Quarticdolo 11. Regola-Campl-
telli-Colonna: corso Vittorio 
Emanuele 174; corso Vittorio 
Emanuele 343; largo Arenula 36. 
Saiario: viale Regina Margbe-
rita 63; corso Italia 100. Sallu-
stiano-Castro Pretorlo-Ludovlsl: 
via XX Settembre 25; via C-oi-
to 13-15: via Sistina 29: via Pie-
monte 95; via Marsala 20-c: via 
S. Nicola da Tolentino 19 S. Ba 
silio-Ponte Mammolo: via Ca-
sale S. Bas.lio 209. S. Eustachfo: 
via del Portoghesi 6. Testaccio-
S. Saba: v.le Aventino 78: via L. 
Ghiberti 31. Tiburtino: via dei 
Sardi 29. Tor di Ouinto-VIgna 
Clara: Via F. Galliani n. 11. 
T. Spaccata e T. Gala: via P. 
Tamburi 4; v. dei Colombi 1; via 
Casilina 1220. Trastevere: piaz
za S. Maria in Trastevere 7: 
via di Trastevere 165: via Et-
tore Rolli 19. Trevl-Campo Mar-
zio-Colonna: via del Corso 145; 
piazza S. Silvestro 37; via del 
Corso 263: piazza di Spagna 64 
Trieste: corso Trieste 78: piaz
za Crati 27: via Maghano Sa 
bino 25: viale Libia 114. Tuico-
lano.Appio Latino: via Orvie-
to 39: via Appia Nuova 213; 
piazza Epiro 7; piazza Rosel-
le 1: via Magna Grecia (ang. 
via Corfinio); piazza Cantu 2; 
via Enna 21; via A. Baccari-
ni 22; via Tarquink) Pri-
sco 4648; via Clelia 96-102 ang. 
via Tuscolana 344; via Tusco
lana 465-A-B. 

OFFICINE 
Feroll (elettranto). v.le Regina 

Margherita 247-A. tel. 866.146: 
Autofficina Jenner (nparazioni 
autoelettrauto). via Jenner 112: 
tel. 533 477; Antonelli (ripara-
ziom auto - e'etlrauto). via Li-
\orno 59. tel. 425.376; Clemenzi 
(nparazioni auto carburaton 
elettrauto). via Olevano Romano 
n. 7 (ang. via Prenestina 362). 
tel. 252 552: Supergarage Aurelio 
(npar. auto-moto-carrozz.). via 
Baldo degli Ubaldi 113. telef. 
62.21.374; Melchiorri (nparazio
ni auto • carrozzeria - assisten-
za SIMCA), viale Tirreno 205. 
tel. 8102.949; Volkswagen Servica 
(nparazioni auto), viale Asia 5 
(EUR), viale deirArte 36. telef. 
595.450: Manzo (nparazioni auto
elettrauto). via Benedetto Bordo-
m 18 (Marranella). tel. 295.930: 
Masiimi (nparazioni auto-elet-
trauto) via Tripoli 84-a. telefono 
83.13.309: Scardetta (nparazio
ni auto-gomme), via Tuscola
na 879 a. tel 743 098: Impe
rial! (nparazioni auto • eletlrau 
to • carburaton). via Alcssandro 
Sevcro 242, via C. Colombo, tel. 
51.27.829; Di Nunzio • D'Amtco 
(nparazioni auto - carrozzeria), 
via Scalo San Lorenzo n. 33. 
td. 49.57.830; Soccorso Stradale: 
segr. telefonica n. 116; Ctntro 
Soccorso ACR: via C. Colombo 
261. tel. 51.10.510 • 51.26.551. 

partito 
CELKBRAZIONI 50. ANNI-

VERSARIO DEL, P.C.I. — Anzlo, 
10 (Petrosi ' l l l) ; Net tuno, 10 (Po-
che t t i ) ; Ottavia, 10 (Castclfran-
chl ) ; Hracciano, 10.30 (I tanalH); 
Montespacrato, 17 (CJranone); 
Olevano, 17 (Mammucar i ) ; Gar-
batr l la , 15.30 (B. Brace! Tors i ) ; 
S. Paolo, 15,30 (C. Capponi) . 

CONOUESSI — « M. Allcata » 
(Raparel l i ) ; l laldiiina (Roscani ) : 
Tufello (D'Arcangel l ) ; Pontc 
Mammolo (Bella Se ta ) : Nuova 
Gordianl (Cos la ) : Trionfale 
( D a m a ) : HorRo Pra t ! (Chiaran-
t e ) ; Torpignal ta ra (Modica) ; 
Applo Latino (Frcdduzzl) ; Ales-
sandr ina (O. Mandr i l ) ; Flnoc-
chlo (Nata l ln l ) ; Marino (Quat -
t ruccl ) ; Ciampino (Clanca) ; Pa-
vona (Bizzonl). 

PRIMAVALLE. 10 assemble* 
(Trlvell l) ; CENTOCELLE (via 
Ahet i ) , 10 assembles (P. Clofl); 
AURELIA, 10 assemblca (I ,aplc-
c l re l la) : QUADRARO, io assem-
blea (M. Prasca ) . _ 

FGCI — Monterotondo-Scalo, 
19 assemblea e pro'pzione « Spa
gna '36 » (Crocenzl) . 

DOMANI 
ZONA CIVITAVECCHIA, ore 

16,30 In Fedrraz lone . r iunione 
del comitaio dl zona (Raparel l i ) . 
ZONA ROMA-NORD. ore 20 a 
Trionfale, r iunione della segre-
terla dl zona ZONA ROMA-
SUD, ore 18.30 a Torplgna t ta ra , 
r iunione del comitaio dl zona, 
del s r g r r t a r l delle sezlonl e del 
clrcoll FGCI (Fredduzzl e Falo-
m l ) : o re 15,30 a Torplgna t ta ra , 
a t t lvo femmlnlle dl zona (Co-
lomblni) . CIRC. CENTRO, ore 
17,30 in Federazlone, a t t lvo fem
mlnlle delta circoscrizione (D 'A-
versa) . FIUMICINO CENTRO, 
ore IS C D . (Renna) . FRASCA-
TI, ore 18,30 ass. edlli (A. Ros
si). 9EZ. UNIVERS1TARIA, ore 
21 In Federazlone, r iunione del
la cegreter ia . G R U P P o CAPI-
TOLINO, e convocato mercolcdi 
alle 16.30 tn Federazlone. COM
MISSIONS SCUOLA, e convoca-
t a mar tcdi al le 17 in Federaz. 

AVVISO ALLE SEZIONI — 
Le sezlonl e tu t t i I compagni 
che hanno raccolto le flrme per 
la salvezza di Angela Davis, so
no Invitati a farle pervenlre su-
blto In Federazlone. 

AMMINISTRATORI COMU
NALI — Domani alle ore 17 in 
Federazlone, r iunione dei com-
pagni amminis t ra tor i dei co-
muni d i : Grnzano , Monteroton-
d», Genazzano, S. Oreste, Fiano. 
Marino, Civitavecchia, Poll, Al
ba no, Ariccia, Frascat i , Guido-
nla, Pales t r ina , Anzlo, Menta-
na, Tivoli. pe r discuterc sulla 
riforma I r ibu ta r ia e controlli 
regional!. Presledera. Renzo Tr i -
velll 

I.AVORO OPERAIO — Doma
ni alle ore 18.30 in Federazlone. 
r iunione per il coord inamrnto in 
dlrezione del Inoghi di lavoro. 
con il c o m p a t n o Romano Vita-
le. Sono invi tat i I rrsponsabil i 
del lavoro operaio delle zone di 
Roma e provincia; t compagni 
della commissione fabhr ichr e 
cani ler l ; I segretar i delle se 
zlonl azlendal l ; II responsahile 
operaio della FGCI. 

A V V I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • f*bm«TT« M«k» per n di» 
gnon • c m del!* "tole" d.sfunzionl 
• d«t>ol«zn mni iu di ortgin* nafk 
• •M . pektu«* • aa^ocri** (n«ar» 
ftewe ••Mvalt, acfkicnxa aawaall 
•aoowll* w i m a . MfiflHa •aaa«aJ« 

•tanlita. BTMOcita) 
Cur* innocM. titdoiorl 

orc-oosTmtTiimoniall 

PIETRO dr. MONACO 
Homm, wtm <al Vtifaaala la , t. 471 l i t 
(di front* TeMro daU'Ooara . Stazla> 
M) Or* t-12; 15-19. FWirlan ApfV 
(Non at rurano rtnww, ptll* *cc) 
* , Com. Ronw KOI9 daj 22-1 I ' M 

tf t i lco *»<eUII«U dcsnatolofo 

Tw STROM 
Cura acleroaanttt taniDuiaioruu* 

aenaa opcraHoiMi deM* 

EMOftWIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complication!: raiadl, 
flebiU, «cxeml. ulcer* varlcoaa 

f I N I R I I • P I L L I 
DISFUNZION1 •EMUALI 

, VIA COUD! RIENZO n. 152 
M IMN1 • Or* t-10; featlvl 9-11 

I (Aut. M. San. a. 179/2391M) 
A" *MIOaw«ctomm . _ 

saracinesca: le due bimbe 
schizzano fuori dal negozdo. 
nientre i soccorritori vedono 
chiaramente il De Angelis che 
stringe in mano un coltello e 
tampona con l'altra mano un 
fiotto di sangue. 

La scena impaurisce i passan-
ti che si affrettano a richiudere 
la serranda. Dopo alcuni minuti 
giungono i poliziotti: ma quando 
mettono piede nel negozio tro-
vano il De Angelis morente, con 
l'addome squarciato da cinque 
coltellate. < Mi hanno colpito... » 
dice l'uomo mentre lo portano 
in ospedale, dove morira subito 
dopo il ricovero. 

Questa fraso ha fatto nasce
re i primi dubbi sulla versione 
che la polizia ritcneva piu lo-
gica. quella cioe dol suicidio e 
che adesso 6 stata avallata dal 
magistrato: l'uomo. impressio-
nato dalle grida delle due ra
gazzine, dalla folia che si era 
raccolta dinanzi al negozio, 
sconvolto dalle conseguenze del 
suo gesto, si era pugnalato. 

L'altro elemento che ha fatto 
vociferare di misteriosi < giu-
stizieri » ed altro, e scaturito 
dall'autopsia: i me<lici infatti 
Iwnno accertato che le ferite sul 
corpo del De Angelis erano sta
te provocate da due coltelli di-
versl. Ma il magistrao su que
sto punto ha raccolto i dati di 
un'ampia casistica di episodi 
analoghi, di gente cioe che colta 
da crisi autolesionista si e pro-
curata ferite con armi diverse. 
Insomma ormai non c'e piu al
cun mistero. e il tragico episodio 
di via del Mattonato pud rite-
nersi chiuso, archiviato. 

Si allarga Io scandalo 

Bollo auto: 
14 adesso 

gli incriminati 
Identificato ieri un altro spacciatore - Sequestrato 
un timbro e contrassegni pronti per essere venduti 

Appare dl proporzionl sempre 
piu vaste lo scandalo dei bolli 
falsi per le auto. Finora sono 
state identificate e denunciate 
quattordici persone che, come 

Martedi sciopero 
dei commercianti 

per il traffico 
Martedi lo sciopero anti-nuova 

disciplina del traffico dei com
mercianti. Chiuderanno i negozi 
del centro; altri manterranno 
spente le insegne luminose. La 
decisione e stata presa dopo 
una riunione: in precedenza gli 
esponenti dell'Unione commer
cianti erano stati ricevuti dal 
Sindaco ma il colloquio non ha 
dato risultati. 

Intanto il SACE ha emesso 
un comunicato in cui chiede che 
il Comune ascolti i suggeri-
menti delle categorie prima di 
prendere decisioni, sottolinea 
che «si stanno notando gia i 
sintomi di una crescente depres-
sione nelle attivita commerciali 
e artigiane a causa del blocco 
imposto alle auto private men
tre non si 6 ancora provveduto 
a potenziare opportunamente i 
mezzi pubblici cosi come era 
stato promesso in un primo 
tempo >, conclude chiedendo la 
attuazione di una « coasulta del 
traffico > nella quale, a fianco 
dei tecnici dell'assessorato, sia-
no rappresentati commercianti 
e artigiani. 

contraffattori di moduli postal! 
o come spacciatori. avevano 
preso parte al traffico illecito. 
L'ultimo di questi e stato iden
tificato ieri: e uno spacciatore 
che collocava i bolli falsi un 
po' dovunque, nei bar, nei mer-
cati, nei pressi degli ufflci po-
stali: una perquisizione eseguita 
nella sua abitazione ha portato 
al rinvenimento ed al sequestro 
di pacchi di moduli postali. per 
auto e per autoradio. di un tim
bro falso, di dodici bolli arte-
fatti e gia pronti ad essere ven
duti. di una rubrica di nomi 
di persone che avevano acqui-
stato il contrassegno falso, ed 
inline di un prontuario indican-
te per ogni tipo di vettura lo 
importo reale della tassa ed il 
prezzo a cui veniva spacciato 
il bollo contraffatto. A Modena 
intanto il primo arresto; Vale-
rio Ferroni, di 30 anni, 

Le indagini proseguono in 
stretta collaborazione fra poli
zia, carabinieri, polizia stradale 
e guardia di finanza, alio scopo 
di accertare se ed in quali 
altre citta si riproponga questo 
fenomeno. Controlli vengono ese-
guiti anche presso ditte ed enti 
parastatali. A Roma certamen-
te il traffico illedto ha avuto 
proporzioni notevoli: si parla 
di migliaia e migliaia di auto-
mobihsti che abbiano evaso la 
tassa dt circolazione con questo 
espediente. La polizia sta ora 
indagando anche per identiflca-
re tutti questi evasori, che po-
trebbero essere chiamati a ri-
spondere di ricettazione e di 
truffa ai danni dello Stato. 

Delegaxione 
dell 'Acquedotto 

Felice sabato 
all 'A.C.E.A. 

Una delegazione di baraccati 
dell'Acquedotto Felice si reche-
ra sabato all'ACEA per costrin-
gere l'azienda a una «sanato
ria > che induca la magistra
tura a lasciar cadere le denun-
ce avanzate contro alcuni degli 
stessi baraccati, « responsabili » 
di essersi procurati l'energia e-
lettrica con un allacciamento 
« abusivo >. Questa decisione e 
scaturita ieri da un incontro, 
avvenuto dinanzi alia scuola-
baracca «725>. organizzato dil 
comitato unitario degli abitanti. 
e al quale ha partecipato anche 
il consigliere comunale del PCI. 
Ippoliti, i consiglieri comunisti 
della circoscrizione e i compagni 
della seztone Tuscolana. 

E' stato. fra l'altro. fatto ri-
levare che — a differenza di 
quanto sostiene l'azienda — non 
si e trattato di un «furto > 
d'elettricita. bens! di un mezzo 
per scuotere l'immobilismo del-
l'ente elettrico (che infatti. do
po un no", ha fornito il rego-
lare allacciamento). Dopo que
sto passo con l'ACEA il comita
to unitario ha inoltre lo scopo 
di affrontare concretamente i 
problemi dei baraccati della zo
na, partendo appunto dal piu 
grave: quello del diritto a una 
casa civile. 

Casa della Cultura 
Si terra un dibattito sulla c Fa-

miglia e consumi sociali > mer-
coledi 20 alle ore 21.15. alia 
Casa della Cultura, via del 
Corso 267. 

Smarrimento 
La compagna Angela Lanco-

nelli ha smarrito la borsa con-
tenente la tessera del Partito del 
'71 numero 354582 ed altri docu
ments Chiunque la trovi si rivol-
ga all'« Unita». La present© 
vale anche come diffida. 

?04 
sartoria, confezionl 

camiceria 
abbigliamento 

uomo e signora 

SALDI 
Dl FINE STAGIONE 

ULTIMI GIORNI 

342-343 V. del Corse 
Telefono 675563 
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LEGGETE 

Rinascita 

/ MOBIL/ 
COMPRATELI DIRETTAMENTE IN 

FABBRICA 

IL NUOVO PALAZZO DEL MOBILE DELL'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

^r^llf553 

STABILIMENT0 
INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

LI PAGATE 

50 
TUTTI COMPRANO AL PIU' GRANDE MOBIUFICIO Dl ROMA 

E DA OGGI ANCORA MENO... 111 

ECCEZIONALI RIBASSI 
QUELLO CHE IERI DA NOI PAGAVATE 

1 
OGGI LO PAGATE 

7 0 , M 

Prezzi mai visffi fino a d oggi - Alcuni esempi 

I I 

CAMERA LETTO classics model lo « Anna di Fran
cis •. valore L. 670 000 ridotto L. 315.000 
CAMERA LETTO Impero classlco In noca pasante. 
valore L 540.000 ridotto L. 280.000 
CAMERA LETTO in Arables model lo spagnolo. va
lore L. 610000 ridotto 1.290.000 
SALA PRANZO modema, lussuosa. meravigliosa. 
valore I. 510 000 
SALA PRANZO componlbile 8 p.zl. valore L. 470.000 
SOGGIORNO con letto Incorporato. tavolo allun-
gabile. sedie (10 pezzi). valore L. 700 000 . . 
SALOTTO LETTO doppia rete. valore L. 220.000. . 
SALOTTO gran classe tessuto Dralon francese. 
valore L 510 000 ridotto L. 220.000 

ridotta L. 245.000 
ridotto L. 220.000 

ridotto L. 335.000 
ridotto l_ 95.000 

ridotto L 165.000 

L. 59.000 

SALOTTO impero classlco. divano. 2 poltrone. 2 
poltroncina In tessuto francese, valore L 430.000 
CASSAPANCA spagnola. spalllera e braccloll a 
bugne. valore L .140.000 ridotto 
8PECCHIERA lussuosa Intagllata dorata In oro 
zecchino. valore L. 45.000 ridotto L. 
POLTRONE alngole gran rlposo. valore L 38.000 . ridotto L, 
POLTRONCINE. valore L 30.000 ridotto L 
ASSORT!MENTO lampadarl Boemla. valore Lire 
55000 ridotto L. 12.000• 16.000 

U 18.000 - 22.000 
VASSOI caratterlstlcl In noce. L. 7.000 

19.000 
16.000 
104)00 

GRANDE REPARTO Dl ARREDAMENTI MODERNI 
ed inoltre un VASTISSIMO ASSORTIMENTO MOBILI PER CUCINA. CONSOLLES. SPECCHI, ARAZZI. OUADRI TAPPETI SAVONAROLE CARRFIl l 

SETTIMANILI SPAGNOLl. OMINI APPENDIABITI ' ' ' 

SPOSI APPROFITTATE 
ECCEZIONALE SUCCESSO DELLA VENDITA A BLOCCHICOMPLETI PER ARREDARE COMPLETAMENTE 
E LUSSUOSAMENTE APPARTAMENTI Dl 4 STANZE AL PREZZO SBALORDITIVO Dl L 5 9 5 . 0 0 0 
OGNI BLOCCO r COMPOSTO DA i 

O CAMERA IHTO ELEGANTE, CLASSICA IN NOCE 0 CUCINA 2 0 3 SPORTELU 
O MERAVIGLIOSA SALA DA PRANZO IN NOCE 0 LAMPADARIO CLASSICO BOEMIA 
0 SALOTTO TESSUTO FRANCESE © PORTA TELEFONO IN NOCE 
O TAVOLO E 4 SEDIE 0 GRANDE ARAZZO FRANCESE 

1 

RIPETIAMO T U T T O PER S O L E L. 595.000!!! 
CONVIENE COMPRARE OGGI ANCHE SE I MOBILI VI SERVIRANNO TRA UN ANNO : LI TENIAMO GRATIS NEI NOSTRI MAGAZZINL 
SI OFFRONO PURE ALTRI SVARIATI BLOCCHI Dl GRAN LUSSO : CAMERE LETTO, SALE PRANZO, SOGGIORNL SALOTTI IN STIU. 

LAMPADARI BOEMIA, MOBILI SINGOLI Dl ABBINAMENTO IN OGNI STLE, ecc, SEMPRE A PREZZI SBALORDITIVI 

INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 
4. Km. ESATTO DELLA VIA BOCCEA 

12 minuti dal centre di Roma • SEGUIRE I NS. CARTELU STRADALI INDICATORI 

M O B I L I - S A L O T T I - P O L T R O N E 
DI RAFFINATA PRODUZIONE. PIL' VOLTE PREMIATA NELLE MOSTRE NAZIONALI 

AHENZIONE: RIMBORSIAMO LE SPESE Dl VIAGGIO Al RESIDENTI FUORI ROMA!! ! 
A ^ I ' f QUASI IL TRASPORTO IN • VI TENIAMO I MOBILI AC- • SPECIALIZZATO PER IL • MONTAGGIO DEI LAMPA- # t . • 
| " f O T I C * TUTTA ITAUA, CON I NO- OUISTATI PER UN ANNO MONTAGGIO DEI MOBILI DARI AL VOSTRO DOMI- P r A t l f l 
UldllO STRI AUTOMEZZI E NO- NEI NOSTRI MAGAZ2INI NELLA VOSTRA CASA CILIO brBIlS 

VISITATECII • F a r e t e otffimi a f f f a n ! 
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Damiano Damiani «gira» a Roma 

Magistrate in crisi 
e poliziotto 

che si confessa 
Un finale 

segreto per 
la costosa 
anguilla 

di Samperi 
CAORLE (Vcnezia). 16 

Salvatore Samperi teme che 
qualcuno sveli il finale a sor-
presa del suo nuovo film. Una 
anguilla da 300 milioni, che il 
giovane regista padovano sta 
girando dal dicembre scorso a 
Caorle. la cittadina balneare ve-
neta. 

«La vicenda del film — af-
ferma Samperi — e costellata di 
una infinita di situazioni diver-
tenti. ma il finale 6 drammatico 
e tutto sommato abbastanza im-
prevedibile: deve quindi assolu-
tamente costituire una sorpre-
sa >. Nonostante le precauzioni 
edottate da Samperi. tuttavia, 
questo finale sarebbe gia noto 
ad alcune persone che non fan-
no parte della troupe cinemato-
grafica. e perci6 Samperi e in 
questi Riorni sulle spine, temen-
do. appunto. che qualcuna di 
queste persone, riveli la conclu
sions della vicenda. H protago-
uista, come 6 noto. e un pesca-
tore di frodo di anguille. 1i'at-
tore Lino Toffolo. e su di lui, 
si incentra 1'intera storia. Ac-
canto a Toffolo compaiono Ma
rio Adorf, nelle vesti di un bur-
bero guardiapesca, e una ragaz-
rina della media borghesia mi-
lanese (Ottavia Piccolo), che il 
padre conduce improwisamente 
a Caorle. perche trascorra in 
quella localita. ospite del pe-
scatore. alcuni giorni di vacan-
za. Vi sono poi l'aiutante del 
pescatore (Rodolfo Baldini), il 
prete del villaggio di pescatori 
(Daniele Dublino). una contessa 
rimasta vedova (Senta Berger), 
e altre figure ancora. « L'incon-
tro di questi personaggi — ha 
detto Samperi — crea situazioni 
umoristiche, che poi nell'evolu-
zione della storia finiscono per 
diventare drammatiche». D 
film e stato sceneggiato dallo 
stesso Samperi insieme con Al
do La do. che e pure co-autore 
del soggetto. La lavorazione pro-
seguira per altre tre settimane 
in esterni. e Samperi spera che 
il film possa entrare in circola-
srione nel periodo di Pasqua. 

Smentiti 
(da Zanuck) 

i confatti 
Ira Fox 
e Metro 

LOS ANGELES. 16 
Darryl Zanuck. presidente del 

Consiglio di amministrazione 
della 20th Century Fox. ha smen-
tito che vi siano state trattative 
per una possibile fusione tra la 
Fox e la Metro (Soldwyn Mayer. 
D presidente della MGM. James 
Aubrey, aveva reso noto che 
tali contatrJ erano awenuti. ma 
non con tutta la Fox. bens! con 
quattro dei maggiorl azionisti 
della societa. < Non vi sono stati 
negoziarj fra la direzione della 
Fox e quella della MGM. ha det
to Zanuck. e non ve ne sono in 
programma per fl futuro>. 

Sia la MGM sia la Fox hanno 
avuto in questi ultimi anni — 
come c noto — gravi difficolta 
finanziarie: la Fox ha recente-
mente accettato le dimissioni del 
pronrio presidente. Richard Za
nuck (figlio del vero ccapo* 
Darryl Zanuck. il quale gliele 
avrebbe imposfe). dopo una lun-
ga serie di nerdite attribuite al
ia realizzazione di alcuni Kolos-
sal. I cm incassi sono stati di 
gran lunga inferior! ai costi di 
produzione. Nel 1969 la societa 
ha avuto un deficit di 37 milioni 
di dollari circa, (oltre 22 miliar-
di di lire) e nei primi nove mesi 
del 1970 di oltre 21 milioni di 
dollari (oltre tredici miliardi di 
Hre). 

Quanto alia MGM, dopo on 
bienroo (1969-1970) di deficit, la 
societa ha annundato quests 
•etttmana 63 avere forse aupe-
rato la crisi. avendo gia regi-
strato on attivo di 2 milioni e 
mezzo area di dollari (oltre on 
mfliardo e mezzo di lire). 

Franco Nero e Martin Balsam in una scena del film 

le prime 
Musica 

Elisabeth 
Schwarzkopf 

a Santa Cecilia 
Avendo esordito — sono or-

mai tanti anni! — tra le fan-
ciulle che nel Parsifal rappre-
sentano i t fiori >. Elisabeth 
Schwarzkopf ' ha mantenuto il 
ruolo di flore. dolcissimo e su-
perbo. tra quanti arricchisco-
no oggi il campo dei Lieder. 
(Ma fu interprete straordina-
ria anche di straordinarde opere 
liriche: Don Giovanni, Nozze 
di Figaro. Falslaff, 11 cavaliere 
della rosa. Flauto magico. ecc.). 

Ora, tutta i'intensita della 
espressione, 1'altissimo stile 
della cantante. d suo magiste-
ro tecnico si concentrano nella 
penetrazione dei Lieder che le 
sano piu congeniali: quelli di 
Schubert, ad esempio. e di Ri
chard Strauss, i quah non a 
caso costituivano i poll del re
cital tenuto dalla Schwarzkopf, 
venerdl (Sala di Via dei Gre-
ci), aH'insegna del «tutto 
esflurito ». 

Di Schubert (bellissima una 
romanza da Rosamunda) e di 
Strauss (stupendi quei canti fa-
miliari, rievooanti la madre. il 
figlio. ecc.). la, cantante ha mes-
so in risalto la dolente nota 
patetica: di Johann Loewe 
(1796-1869) e di Schumann ha. 
invece. rilevato una sorprenden-
te modernita. mentre ha dato a 
Wolf il giusto calore romantico. 

Di ogni Lied ha svelato 
l'aspetto piu segreto. usando del
la voce d'una magica lente di 
ingrandimento. 

Bionda. vestita di verde co
me un angelo del Beato Ange-

La crisi di un magistrato 
i al centro del film Confes-
sione di un commissario di 
polizia al Procuratore della 
Repubblica, che Damiano Da-
niani ha, in gran parte, girato 
a Palermo e che sta termi-
nando in questi giorni, in in~ 
temi a Roma. II magistrato in 
questione $ nella finzione cine-
matografica, Franco Nero, 
mentre Martin Balsam i il 
commissario «che si confes
sa ». Damiani ha visto questo 
commissario come un uomo 
non piu giovane. che ritiene il 
suo lavoro inutile; un uomo, 
quindi, che si e arreso, che ha 
alzato le mani. L'incontro tra 
il magistrato — giovane, al 
contrario del suo antagonista 
— e il poliziotto avverra in 
occasione di una inchiesta su 
un fatto di mafia. Ma il fe-
nomeno mafioso fara solo da 
sfondo alio scontro tra i due 
uomini e soprattutto tra i mo
di,' diversi, che essi hanno di 
intendere e di indagare la 
stessa realtd. 

Tl magistrato si trovera, 
cosi, di fronte all'interroga-
tivo se deve far o no scoppia-
re uno scandalo, se deve o no 
rompere la barriera. Magi-
stratura e polizia sono due 
facce dello stesso potere, due 
facce a confronto. Pud essere 
utile uno scandalo all'inter-
no di una stessa istituzione, 
di una stessa « Chiesa »? Pud, 
cib, servire a imprimere una 
svolta al sistema? Sembra, 
questo, Vinterrogativo che si & 
rivollo Damiani, interrogati-
vo cut il film non da rispo-
sta, sottolineando perd criti-
camente il senso sacerdotale 
della funzione, che finota 
avrebbe avuto e avrebbe la 
magistratura. 

Confessione di un commis
sario di polizia al Procurato
re della Repubblica sembra 
nascere — a cominciare dal 
titolo — sull'onda del succes-
so di Indagint su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto. 

Franco Nero i gia stato im~ 
pegnato con Damiani — e pro-
prio in Sicilia — nel Giorno 
della civetta; Martin Balsam 
i un bravo attore americano 
che ha lavorato spesso in Ita
lia (lo ricordiamo. tra Valtro, 
in Tutta a casa. di Comenei-
r.i). Balsam ha sostituito, aU 
Vultimo momento, Ben Gaz-
zarra, che ha lasciato fl set 
del film di Damiani all'tni-
zio delle riprese. poche ore 
dopo essere giunto nell'isola. 
C'e chi ha sussurrato che fos
se stata la mafia a dissua-
derlo dal fare il film. Ma c'i 
pure chi dice che la mafia non 
entra quasi mai in queste foe-
cende e che, in fondo, il fatto 
che si parli di lei, al cinema, 
lo considera una forma indi-
retta di pubblicita. 

Anche in un fUm impegnato 
non poteva mancare un per-
sonaggio femminUe, e cod 
MarUu Tolo si £ ritrovata 
nelle vesti di una testimone 
pericdlosa e. per questo, brae-
cata dai mafiosi, 

Valentino Corfese 
ancora indisposta: 
repliche sospese per 
« Santa Giovanna» 

MILANO. 16 
La direzione del Piccolo Tea-

tro ha comunicato oggi che < le 
condizHwii di salute di Valenti-
na Cortese non sono migliorate 
come era auspicato e non per-
mettono quindi le recite di og
gi e di domani. Un consulto 
dei medici curanti domattina 
— conclude il comunicato — 
permettera o meno a) Piccolo 
Teatro di confermare ufficial-
mente la ripresa delle recite 
di Santa Giovanna dei Ma-
celli di Bertolt Brecht a par-
tire da lunedi prossimo >. 

L'attrice era stata colpita da 
malore mercoledi scorso, sul 
palcoscenico del Teatro Lirico 
durante una replica dello spet-
Uoolo. 

A Berlino 
demotratica 

il Festival della 
canzone politico 

BERLINO. 16 
Dal 7 al 13 febbraio si terra 

nella capitale della RDT il Fe
stival internazionale della canzo
ne politica. 

Ne e promotore il noto circolo 
della canzone giovanile delta ca
pitate « Berliner Oktoberklub >. 
E' prevista la partecipazione di 
Unione Soviet ica. Pinlandia. 
USA. Italia. Francia. Cile ed 
altri paesi Nel corso del Festi
val si terranno mcontn e discus 
sioni. nel corso dei quail i gio-
vani potranno scambiarsi opinio 
m sui problemi detl'arte net 
mondo contemporaneo. . 

II Festival si aprira con is 
esibizione del gruppo < Berliner 
Oktoberklub >. Questo circolo. 
che agisce da circa cinque anni, 
e composto di quaranta fra gio-
vani e ragazze. 

controcanale 
CRONACA E PREDICOZZI — 

L'autentica forza di A-Z e senza 
dubbio quella di lavorare sidla 
cronaca. II materiale che ci 
viene sottoposto attraverso te-
stimonianze dirette — sulle pro
stitute e sui lenoni. nella pun-
tata della scorsa settimana; sui 
ragazzi che rubano, nel numero 
di ieri sera — e sempre vivo, 
interessante, riflette sempre 
aspetti violto concreti della real-
td che ci circonda. Certo. an
che sul terreno della ricostru-
zione del « casi» la redazione 
di A-Z potrebbe lavorare me-
glio. Intanto, ad esempio, si 
potrebbe cercare di inquadrare 
i < casi» nell'ambiente di cut 
sono parte: il paese contadino 
del Frusinate. le strode di Na-
poli, la societa c bene» di Pe
rugia — per riferirsi appunto 
al numero di ieri sera. Si po
trebbe anche cercare di collo-
care meglio gli stessi intervista-
ti: Dina Lepri, ad esempio. 
avrebbe potuto seguire il pa
dre di Luigi, commerciante di 
elettrodomestici, nel suo nego-
zio. o avrebbe potuto farci as-
sistere al brano di una lezione 
della maestra di Salvatore, ad 
Arce; Giuseppe Marrazzo avreb
be potuto offrirci qualche scor-
cio della giornata delle signo. 
re € bete» di Perugia. Sono 
cose che ci avrebbero aiutalo 
certamente a capire. 

In televisione la cronaca non 
pud basarsi solo sulle parole, 
sulle interviste: sul video lian-
no una funzione essenziale le 
immagini. Vazione, le cose. E 
su questo terreno, ci sembra 
che A-Z si muova troppo spesso 
con eccessiva timidezza. Ep-
pure. una indagine condotta in 
modo piu completo eviterebbe 
il rischio di concenlrare Vatten-
zione sul c carattere > dei per
sonaggi (la * cattiveria > di una 
madre, la c leggerezza > di un 
padre), anziche sulle radici piu 

complesse dei problemi affron-
tati (i « modelli » che la societa 
offre ai ragazzi, il tipo di vita 
che tutti siamo costretti a fare). 

Comunque, ripetiamo, quella 
della ricostruzione dei < casi» e 
ancora la parte di A-Z che fun-
ziona meglio. La parte che, in
vece, funziona poco o non funzio-
na a Jfatto e quella degli ««-
sperti >. Nel numero di ieri sera. 

ad esempio, le considerazioni for
mulate dagli c esperti > erano 
generiche e banali, quando non 
devianti addirittura: ci sono 
stati momenti nei quali i ma-
gistrati (e il dottor Cancrini. che 
ha fatto qualche osservazione 
interessante, lo ha rilevato) si 

v sono perfino trasformati in ac-
cusatori dei genitori dei ra
gazzi: nonostante il compito de
gli € esperti» dovrebbe essere. 
quello di guardare alle cose in 

modo anche autocritico, almeno. 

11 fatto e che questi «e-
sperti > vengono scelti in modo 
piuttosto vecchio. mirando so
prattutto, ci pare, al solito cri-
terio della < autorita *: nessuno 
degli « esperti» di ieri sera sem-
brava sospettare che possono e-
sistere, al di Id dei possibili ri-
medi domestici, modi radical-
mente nuovi per « socializzare » 
i bambini. D'altra parte, gli 
« esperti » vengono adoperati an
cora in funzione di oracoli: la 
low e Vopinione definitiva. E 
invece no: gli «esperti», piut
tosto che una opinione, dovreb-
bero fornire una concreta ana-
lisi dei « casi» esposti in quanto 
sintomi di fenomeni generali: 
e questa analisi andrebbe poi 
verificata sulla base dei fatti. 
Solo cosl si potrebbe sollecitare 
il senso critico dei telespettatori: 
risultato che i predicozzi, anche 
se pronunciati con molta buona 
volontd, non potranno mai ot-
tenere. 

g. c. 

Programmi Rai-TV 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Dalla carrozza al 

Jet 
1230 E. tl dir6 CM 8©l 
1330 Telegiornale 
14.00 A: come agricoltura 
154)0 Ripresa diretta di un 

awenimento agonl-
stico 

1645 La TV del ragazzi 
Disneyland: Uno alia 
tuna 

1745 90* mlnuto 
18.00 Due awocatl nel 

West 
19.00 Telegiornale 
19.10 Calclo 

Cronaca regutrata dJ 
on tempo di ana par
tita 

19.55 Telegiornale Sport. 
Cronache del partltJ 

2030 Telegiornale 
21.00 Guerra e pace 

Quarts pontata deJ 
film di Sergbei Boo-

darciuk. At centro 
dells puntata sono i 
travagh sentimental! 
di Natasoa. mentre 
Napoleooe invade la 
Russia e si prepare 
la stories baltaglia di 
Borodino. 

22.00 Prossimamente 
22.10 La domenica spor

tive 
23.10 Telegiornale 

TV secondo 
1735 Due dozzine dl rose 

scariatte 
Replica delta comme-
dia di Aldo De Bene-
detu 

214)0 Telegiornale 
21.15 Jolly 

Tra gli ospitl A Que
sts sera sono Anto-
neHa Loaldi. Franco 
Interlenghi. Daisy Lo-
mini. Raffaele Pisa 

22.15 Cinema 70 
234)0 Prossimamente 

Radio r 
GionMIc radio; or* S, 13. 

15. 20. 23: 6: Mattutino ai«-
•icaie: 7s Mattutino musical* 
( 2 . p*rt*) ( 7.35: Colto •«*«> 
**iico: 8.30: Vita not amwU 
9.1 Or Mondo eattolicot ».30t 
M c t H ; 10.15: Salv* rvsaxzil; 
10.45: M«ticaaia1cfc: I U S : I I 
circolo «** ««nrtort; 12i Smashl 
Oiacfti • cofpo aiorrot 12,2»i 
Vat r iM al Hit Paia** , 13.15. 
Boo* PowniMlO, 15.10: C**J-
cool * l l * stafie; 1SJO: T*Wc 
H o W o mimfo * * r aajMrtoi 
1v,30t Pom*fi9*jlO CO*} Mifl*9 
17 .21* fonnal* * * o i 1S.l5t 
I l MWKilo «ell* awmwlc*. 41-
r*ttof* 9*r*^* C*fi%M*c**f 
ISJOr TV Mm*** : 20.25: BM-
to ouattro; 21.20: Concerto 
«*t Onartette loillartf; 2 1 ^ 0 : 
Donna *70; 22.10: M**ica 
Uio i ta * * Vlemi*; 22,40: 
*TO*»imam«nt*i 22,55: • * • * * 

Radio 2° 
Ctonwl* raaioi or* 7,30, 

S. 30 . t , 3 0 , 10.30. 11.30. 
13.30. i e . 2 3 . I S ^ O . I t . 3 0 , 
22 ,30 , 24i Oi I I awtttararoi 
7 ,40. BaoMlonie coo Pmtr 
* r * * o * f ine Dooaosfoi a,14t 
M M I C * *a»rM*ot a.40t I I * J O » 

i i a.3»t 

H i caiiwin ••—» 3i3i« i2» 
ajit**f??ji* aoort; 12^30: Poi-
tfta Oeoota; 13: I I aawatio, 
13.3S-. Alto «ra4it*««tos 14,30: 
L* CorrMa? 1 5 ^ 0 : L* oiac* 0 
da*sKo7 10: 
r*tt*: 1 0 ^ 0 : 
• 7«3v> COflCOfaW PaaV 
Uocta; 10.40: Oioero o C | 
20.10: I Vio atH'oowai Ma*-
oo Ofhrcro; 2 1 : EoistoMrl p*> 
l i tkl ovirtOOi Lorfi 
•H 21,30: DracM 
2 1 ^ 0 : Lo 
22,40: I t 
23.10: 

Radio 3" 
Or* 10 : C—orto m *o*itu-

rs; 11,15: Coomio a*H'oroa-
R M i Carl Wcroricft: 1 1 3 0 : 
fotk-Mosici 12.20: I TrH «1 
W ^ . Moxarti 13: liriorojano: 
13.30!* W* Art* di loo* Dry-
#aTHa *Mfxnc*i tali HciTATy I^OTTCVUI 
1 5 , 3 0 I I I L O W P H W O til JCtJlay 

ttt ##lo**WI*T« M*MlU 
l f t .40: M n k l n tjl C I 
ToWfiAh 1 7 . W : 
18t MtMMrittllvtl itstiwil #M 
NOvtKSMTOt • • i *»5 t ifiCOf#0 tfl 
Carlo —rtotaul 10.15: 
lo 01 oooJ aaroi 20.1St 
I * o pi a i i l w 20.45. 
aot • • * < * ! 21i Cli inaia oai 
Tonoi a i , 3 0 i Sotlo ado 0*1 
•at-AMt. > l l l M | — i * l o • M*> 

Mco, ha concesso — appkuditis-
sdma — tre bw, brillanti e ma-
bziosi. coinvolgendo meritata-
mente nel succe&so l'eccellente 
collaboratore al pianoforte, 
Geoffrey Parsons. 

vice 
Cinema 

Strogoff 
Torna sullo schermo (grande 

e a colori) il popolare roman-
zo di Jules Verne dedicato al 
€ corriere dello zar > ma il re
gista Erdprando Visconti ne ha 
riedaborato spregiudicatamente 
la materia, \-Hlorizzando a flan-
co del flero porta lettere una 
gentile quanto incisiva flgura di 
donna, moglie di un deporiato 
per ragioru politiche. e parteci-
pe delle idee di cestui. Anche la 
ribellione dei tartari. che fa da 
sfondo alia vicenda, tende a di
ventare elemento dialettico di 
una «presa di coscienza > di 
Michele Strogoff. il quale resta 
pero a mezzo, sulla via della 
venta. E il suo avventuroso iti-
nerario — ora drammatico ora 
sentimentale — termina in una 
perplessa solitudine. 

II film ' e stato « girato > in 
Bulgaria, e gli ariosi paesaggi di 
quella terra sono abbastanza 
ben sfruttati ai ftni spetiacola-
ri: e la battaglia conclusive 
non manca d'un suo (sia pur 
generico) mordente. D meglio 
di quest'opera terza del giovane 
VLsconti (dopo Una storia mila-
nese e La monaca di Monza) 
si coglie tuttavia in certi sfu-
mati dettagli del rapporto tra i 
due casuali compagni di viag-
gio: nell'inquieto nascere di un 
amore destanato a breve vita. 
Al riguardo. le odtazioni di al
cuni buoni autori russi dell'Ot-
tocento appaiono legittime, e 
anzi intonate alle corde piu 
autentiche dd regista. Altrwe, 
i flltri della cultura e del gu
sto non sembnano sufficienti a 
ridurre in accettabili dimensio-
ni i nodi piu grossi del racconto 
originale. 

John Phillip Law e uno Stro
goff un po* tetro e monotono: 
Mimsy Farmer e Nadia. e si 
conferma attrice da tener d'oc-
chio. Hiram Keller (huiciato da 
Fellini nel Saturicon) e l'uffl-
ciale disertore, intruppatosi coi 
tartari. nelle cui file combatte 
pure la nostra graziosa Delia 
Boccardo. Ma. nel variopinto e 
cosmopolitico cast, andra an
cora ricordata la settuagenaria 
Elisabeth Bergner, un tempo 
famosa attrice del teatro e del 
cinema di lingua tedesca. Qui 
fa. dignitosamente. la madre di 
Strogoff. 

ag. sa. 
Cabaret 
Ballata 

per un Re minore 
L'altra sera, al Teatrino dei 

Cantastorie, ci sono state la rie-
sumazione e le seconde esequie 
di Re Ferdinando II di Borbone. 
detto « Re Bomba >. Silvano Spa-
daccino. attraverso una catena 
di aneddoti spulciati con cura 
in quaranta anni (1820 1860) di 
pagine di « storia », ci ha voluto 
offrire cVita morte e miracoli 
del Re delle Due Sicilie »: il ri
sultato satirico-spettacolare e 
stato del piu esilaranti. 

Intanto. c'e da sottolineare la 
felicita dell'idea: smitizzare e 
distruggere Re Ferdinando at
traverso uno spettacolo cabaret-
tistieo dove nulla fosse cinven-
tato >, ma, al contrario, « docu-
mentato » dalla verita indiscus-
sa dei fatti e delle situazioni, 
commentati da canzoni di Spa-
daccino (interpretate egregia-
mente da Anna Casalino e Ma-
risa Bilotti) e da brani musicali 
dell'epoca (realizzati con chitar-
ra e organo da teatro). Collabo-
rano alio spettacolo anche Toni 
Garrani, Gianni Dedola e Ga-
briele Gabroni. 

Spadaccino era Re Ferdinan
do. chiuso in una cappa bruna 
decorata con medagliette di de-
vozione. incapace di giocare a 
scacchi come di vincere una bat
taglia o di indovinare tattica 

e stratcgia. La sua bigiotteria e 
delle piu allucinanti. anche se 
lui stesso c spesso distolto dalle 
meditazioni religiose a causa de
gli incubi c piemontesi >: «Ma 
il Piemonte che fa?». chiede 
con angoscia al suo consigliere. 
Re Ferdinando e presentato nel
la sua dimensione quotidiana, 
meschina. squallida. insicura, 
miserabile e anche drammatica: 
si passa dal cerimoniale di corte 
alle variazioni sulla pemacchia. 
dalle preoccupazioni per il co
lore delle nuove divise al ter-
rore che ;1 finale dell'0/clto 
possa suscitare net «popolo» 
fremiti ri\o)uzionari, e alia let-
tura del testo della scomunica 
in iLso prc-so i tnbunali del 
tempo. Questo tosto conscr\-a 
ancora la sua aura allucinante e 
sinistra. 

Decorato da una serie di ban-
diere per segnalazioni marittime, 
il piccolo palcoscenico del Tea
trino dei Cantastorie sembra di-
latarsi sotto la spinta delle so-
Ittzioni tecniche adottate da Spa
daccino. Ma — come in ogni suo 
spettacolo — Spadaccino non si 
h'mita soltanto a offrire un sag-
gio di tecnica carabarettistico-
teatrale, bensi affronta problemi 
linguistici e strutturali che fan-
no della Ballata per un Re mi
nore uno spettacolo ricco d'in-
tuizioni poctiche. Si pensi. per 
esempio. alia funzione del lin-
guaggio dialettale c della mu
sica in rapporto all'azione tea-
trale. 

TI pubblico ha colto pienamen-
te la misura satirica del cabaret, 
e ha apptaudito a Iungo durante 
e alia fine dello spettacolo. tutto 
da vedere. Si replica. 
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Domani sera 
presentazione 

di un disco di 
Paolo Pietrangeli 
Domani sera, alle 21, verra 

presentato. ne! sakme della Li-
breria Rinascita (in via delle 
Botteghe Oscure). il nuovo di
sco di Paolo Pietrangeli, Mio 
caro padrone domani ti sparo, 
pubblicato dalle cdirioni <Di-
schi del Sole*. All'incontro in-
tenwrranno Paolo Pietrangeli 
o Giovanna MarinL 

Diurna di 
« Favorita » e 

«Cosi fan tutte» 
airOpera 

Stasera, alle 17, quinta recita 
in abbonamento alle diurne « La 
favorita » (rappr. n. 32) di Gae-
tano Donizetti diretta dal mae
stro Ollviero De Fabrltlls. In
terpret! principal! : Florenza 
Cossotto. Alfredo Kraus, Mario 
Serenl. Ivo Vinco. Domani alle 
21, recita atraordinaria, a prez-
zi rldotti. dl « Cosl fan tutte » 
di Wolfgang A. Mozart, diretta 
dal maestro Peter Maag e In-
terpretata -da Crlstlna Deute-
kom. Bianca Maria Cason!. Se-
sto Bruscantlni. Luigi Alva. 
Fulvia Ciano e Paolo Montar-
solo. 

CONCERTI 
ASS. AMICI CASTEL S. AN-
GELO 

Alle 17 concerto dell'arplsta 
Claudia Antonelli e della pia-
nista Ghity Malek. Muslche 
dl Scarlatti. Haendel. Beetho
ven, Schumann e Silvestri. 
Tel. 655036. 

AUDITORIO DI VIA DELLA 
CONCILIAZIONE 
Alle 17,30 concerto diretto da 

• Igo Markevitch. In program
ma musiche di Mozart, Brit
ten, Kodaly, Ravel. 

TEATRI 
ABACO (Lungotevere MellinI 

33-A - Tel. 382945) 
, Alle 17 e 21.30 « Ke Lear da 

un'ldea dl Gran Teatro di 
William. Shakespeare » di Ma
rio Riccl. Produzione G.S.T. 
015. 

AL SACCO (Via G. Sacchi , 3 
Tclef. 58.92.374) 
Alle 22,30 Lino Banft presenta 
« L'antltutto • di Alfredo Po -
laccl con L. Banfl. M. Marta-
na, Nikl, R. Ruflnl. M. Tra-
vers!. Al piano A. Glusti. 

B E A T 72 (Via G. Bel l i , 72 -
Tel . 89.95.95) 
Alle 17 il Teatro NOI presenta 
« Opla, not vlviamo » di Ernst 
Toller riduz. teatrale P. Pal-
mieri e L. Meldolesi. Regia 
Meldolesi con Espana, Mezza. 
Piazza. Rodriguez. Zanchl e 
Oliva. 

B E R N I N I (P.zza Bernini 23 -
San Saba - Tel . 573352) 
Lo spettacolo « W la dinaml-
te > previsto per domenica 17 
e stato rinvlato a sabato 23 

BORGO S. SPIRITO (Via Pe-
nitenzieri , 11 - Tel . 8452674) 
Alle 16.30 la C.ia DOrigl ia-
Palmi presenta « La nemica » 
di Dario Niccodemi, comme-
dia in 3 atti. Prezzi familial i. 

CABARET P E R B A M B I N I 
(Al Cantastorie - V ico lo de i 
Panieri , 47 • Tel . 585.605) 
Alle 16,30 Gastone Pescucci 
presentatore della RAI - TV 
con « II cabaret per bambini » 

D E I SATIRI (Te l . 561.311) 
Alle 17,30 la C.ia Nuova diret
ta da Beppe Menegatti con 
Ridoni. V. Gazzolo, C. Ricattl 
presenta « L a slgnorina Glu-
lia » di Strindberg. 

D E I S E R V I (Via del Mortaro 
n. 11 - Tel . 66.71.30) 
Alle 18 «Rosso o nero?» 
« Non c'e tempo per peccare » 
di G. Finn e « II miracolo » di 
G. Prosperi con' Spaccesi. Ric-
ca, Donnini. Scardina. Regia 
di Capitani e Procacci. 

D E L L E ARTI 
Ale 17,30 Aroldo Tieri e Giu-
liana Lojodice in « Un amore 
impossibile » 2 tempi di Mau-
rizio Costanzo. Novita assolu-
ta. Regia Maurizio Costanzo. 

E L I S E O (Tel . 462.114) 
Alle 17.30 Eduardo De Filippo 
nella novita assoluta «II m o -
numento • con la partecipa
zione di Laura Adaiil. Regia 
E. De Filippo. 

F1LMSTUDIO no (Via Orti 
d'Alibert 1-C - Tel. 650.464) 
Alle 19.30 e 22,30 « Judex I» S e -
rlre» (L'ombre misterieuse e 
Le secret d'une tombe) di L. 
Feuillade (1917). 

FOLKSTUDIO 
. Alle 17.30 Archie Savage pre

senta il Folkstudio giovane. 
IL PUFF (Via dei Salumi 38 • 

Tel. 5810721 • 5800989) 
Alle 17,30 e al le 22.30 « Sc im-
mione I'africano » di Amendo-
la e Corbucci con L. Fiorini. 
R. Licary. G. D'Angelo, M. 
Ferretto, E. Grassi. Regia Fe -
noglio. 

PARlULI (Via G. Borsi, 1 • 
Tel. 803523) 
Alle 17,15 Anna Proclemer e 
Gabriele Ferzetti in « Quattro 
giochl in una stanza • di Ba
rdlet e Gredy. Regia Alber-
tazzi. Scene Pier Luigi Pizzi. 

QUIRINO (Tel. 675.485) 
Alle 16.30 e 19.30 ultime repli
che « Chlcchignola » presen-
tata dal Teatro Stabile di Bol
zano con M. Scaccia. M. Man-
tovani, G. Bartolucci. Regia 
Maurizio Scaparro. Scena di 
R. Francia. 

RIDOTTO ELISEO (Telefono 
465.095) 
Alle 17,30 e 21 « La vispa Te
resa » con Paolo Poli. 

ROSSINI (Pjzza S. Chiara • 
Tel. 652770) 
Alle 17.15 ult. replica « L'esa-
me • con Checco e Anita Du
rante. L. Ducci. E. Liberti nel 
successo comico con la regia 
dell'autore. 

SANGENESIO (Via Podgora 
n. 1 - Tel. 3133.73) 
Alle 1B.30 la C.ia Dc l lAt to ne 
« I glust i» di A. Camus con 
Berneck. Campese. Del Giudi-
ce, Di Lemia . Di Prima. Her-
Iitzka. Meroni. Serra, Zaretti. 
Regia L_ Tani. 

SISTINA (Tel. 485.4S9) 
AUe 16.45 e 21.15 Garinei e 
Giovannini prcscntano R, Ra-
scel con L. Proietti nella corn-
media mus. « Alleluja brava 
gente» scritta con J. Fiastri. 
Musiche di Modugno e Rascel. 
Scene e costumi di Coltcllac-
ci. Coreografle Landi. 

TEATRINO DEI CANTASTO
RIE (Vicolo dei Panieri, 57 -
Tel. 5*5.605) 
Alle 22.30 « Ballata per un Re 
minore > (Ferdinando IIs dl 
Borbone). due tempi dl S. 
Spadaccino con M. Bilotti. A. 
Casalino. G Dedola, G. Ga-
brani. T. Garrani. S. Spadac
cino 

TEATRINO DELLE MARIO
NETTE (al Pantheon) 

• Alle 15.45 e 17.30 le Marionette 
di Accettella con « Biancane-

. ve e i srtle nani » favola mu-
sicale di Icaro e Bruno Accet
tella. 

TEATRO Dl VIA STAMIRA 53 
( P J S Bologna - Tel. 425169) 
Alle 18 la Comunita Teatrale 
Italiana presenta «I mister! 
deiramore • di Roger Vitrac. 
Regia Giancarlo Scpc Consu-
lenza artistica Mario Di Gio
vanni. Ultima settimana 

TEATRO TOR DI NONA (Via 
deirli Acqnasparta, IS • Te
lefono 657206) 
Alle 17,30 • Processo dl Gior
dano Bruno > di M. Moretti. 
Regia Jose Quaglio. 

VSCITA (Via Banchi Vecchi 
n. 46 - Tel. 652277) 
Alle 21.30 ctclo di prolezlonl 
•ul movimento studentesco In 
Glappone « Partisan Zenshl • 
preteoUxlon* di Stefano Bel-
Uaai. 

VALLE 
Alle 17.30 la C.ia «I1 Grup
po » della Rocca presenta 
«Perelft uomo dl tumo» di 
Aldo Palazzcschi. Regia Ro
berto Guicciardint. 

CIRCO NACIONAL DE ME
XICO (Roma - Viale Tlzlano 
- Tel. 393202) 
Presenta «Fiesta Messlcana 
1971 ». Oggi due spettacoli alle 
16 e 21,15. Circo rlscaldato. Si 
proroga al 3 febbraio. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 73.03.316) 
La spina dorsale del dlavolo, 
con B. Fehmiu DR • e rivl-
sta Vollaro-La Torre 

ESPERO 
Un dollaro dl fuoco, con A. 
Farley A • e grande spetta
colo dl strip-tease. 

CINEMA 
, Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
I senza no me, con A. Dclon 

DR • • 
ALFIERI (Tel. 290.251) 

Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA 4 
AMBASSADE 

Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
AMERICA (Tel. 586.168) 

I senza nouie, con A. Delon 
DR • • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Vamos a matar compancros, 
con F. Nero A • • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Borsalino, con J.P. Bclmondo 

G * 
A R C H I M E D E (Tel . 875.567) 

Master ol the Islands 
ARISTON (Tel . 353.230) 

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

ARLECCHINO (Tel . 358.C54) 
Venga a prenderc il caffe da 
noi, con U. Tognazzl 

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

Lo irritarono e Santana fece 
piazza pullta, con J. Garko 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
I) prete sposato, con L Buz-
zanca (VM IB) S • • 

BALDUINA (Te l . 347.592) 
Drainma della gelosia, tutti 
1 particolarl in cronaca, con 
M. Mastroiannl DR • • 

B A R B E R I N I (Te l . 471.707) 
Brancaleone alle croclate. con 
V. Gassman SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
I euerrieri. con D Sutherland 

A • • 
CAPITOL (Tel . 393.280) 

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

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
Borsalino, con J.P. Belmondo 

G • 
CAPRANICHETTA (T . 672.465) 

Al soldo dl tutte le bandiere, 
con T. CurtlB A • 

CINESTAR (Tel . 789.242) 
Soldato blu, con C. Bergen 

(VM 18) DR • • • • 
COLA DI R I E N Z O (350.584) 

I guerrleri, con D. Suther
land A • • 

CORSO (Tel . 6751.691) 
La carica dei 101 DA • • • 

DUE- ALLORI (Tel . 273.207) 
I guerrleri, con D. Sutherland 

A • • 
E D E N (Tel . 380.188) 

II re delle isole, con C. Heston 
A • 

E M B A S S Y (Tel . 870.245) 
La vita privata di Sherlock 
Holmes, con R. Stephens 

G • • 
E M P I R E (Tel . 855.622) 

La flglia di Ryan, con S. Miles 
(VM 14) DR • 

EURCINE (Piazza Italia 6 -
EUR - Tel. 591.0986 ) 
I guerricri, con D. Sutherland 

A • • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

La carica dei 101 DA • • • 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

II giardino del Finzi Contini, 
con D. Sanda DR • • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Venga a prendere il caffe da 
noi, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA • 
GALLERIA (Tel. 673.267) 

Le isole dell'amore 
(VM 18) DO • 

GARDEN (Tel. 582.848) 
II prete sposato, con L. Buz-
zanca (VM 18) S « • • 

GIARDINO (Tel. 894546) 
n prete sposato, con L. Buz-
zanca (VM 18)S ««• 

GIOIELLO 
n clan del Barker, con S. 
Winters (VM 18) DR * > • • 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
Vamos a matar compancros. 
con F. Nero A • 

HOLIDAY (Lareo Benedetto 
Marcello . Tel. 858-326) 
Le copple, con M. Vitti 

( V M 14) SA • 
KING (Via Fogiiano, 37 • Te

lefono 83.19.541) 
Borsalino, con J.P. Bclmondo 

G • 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

Al soldo dl tutte le bandiere 
con T. Curtis A • 

MAJESTIC (Tel. 674-908) 
II rito, con I. Thulin 

(VM 1R) OR • • « > 
MAZZINI (Tel. 351-942) 

II prete sposato. con L Buz-
zanca (VM 18) S • * > 

METRO DRIVE IN (Telefo
no 60.90.243) 
Gil orrorl del l iceo femminilr. 
con L. Palmer (VM 14) DR *• 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
La motile del prete. con S 
Loren S •*> 

MIGNON D'ESSAI (869.493) 
Lo strano triangolo, con Peter 
O'Toole (VM 18) DR • • > 

MODERNO (Tel. 460.283) 
La staglone del sensL con E 
Thulin DR + 

MODERNO SALETTA (Tele
fono 460.285) 
II paradiso del nnriisti. con H. 
Fux (VM 18) S #> 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
1 senza nomr. con A. Dclon 

DR *>• 
OLIMPICO (Tel. 302.635) 

Gli orrorl del liceo femminilr. 
con L Palmer (VM 14) DR *> 

PALAZZO (Tel. 49-!>6.631) 
Unmlni contro, con M. Fre
chette DR •«>•«• 

PARIS (Tel. 754-368) 
Qnando Ic donne a\evano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA «• 
PASQUINO (Tel. 503.622) 

Alice's restaurant 
QUATTRO FONTANE (Tele

fono 480.119) 
Strogoft", con J P. I.aw A • • 

Q U I R I N A L E (Tel . 462.R58) 
La califfa. con U Tognazzl 

(VM 14) l>U • • 
QUIRINETTA (Tel . 67-90.012) 

L'nrrello dallr plumr di rrl-
stalln. con T Mu=»nte 

• V M I4> C. *># 
RADIO CITY (Tel. 464.103) 

Vamos a matar compaftorov 
con F Nero A • 

REALE (Tel. 580^34) 
Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
REX (Tel. 864.165) 

Al soldo dl tutte le bandiere. 
con T. Curtis A • 

RITZ (Tel. 837.481) 
•trog-off, con JJP. Law A • • 
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RIVOLI (Tel. 460.883) 
Anonlmo vcnezlano, con T. 
Musante (VM 14) DR • • • 

ROUGE ET NOIR (T. 864.305) 
La califTa, con U. Tognazzi 

(VM 14) DR • • 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Branc.ilrone alle cruciate, con 
V. Gassman SA • • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Al soldo di tutte le bandiere, 
con T Curtis A • 

SALONE MARGHERITA (Te. 
lefono 67.91.439) 
I clowns, di F. Fellini 

DO • • • 
SAVOIA (Tel. 865.023) 

Nini Tirahusci6 la donna che 
inventd la mossa, con M. Vitti 

SA •*> 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

La spina dorsale del dlavolo, 
con B. Fehmiu DR • 

SUPERCINEMA- (Tel. 485.498) 
La prima notte del Dr. Danieli 
ludiistriale col complesso del 
glocattolo, con L. Buzzanca 

(VM 14) SA • 
TIFFANY (Via A. De Pretis -

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

(VM 14) SA • 
TREVI (Tel. 689.619) 

Nini Tirabusclo la donna che 
invent* la mossa, con M. Vitti 

SA • • 
TRIOMPHE (Tel. 838.0003) 

La morte risale a ieri sera, 
con R Vallone G • 

UNIVERSAL 
Soldato blu. con C. Bergen 

(VM 18) DR • • • • 
VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 

Operazlone Crepes Suzette, 
con J. Andrews DR • 

VICTORIA (Tel. 571.357) 
Vamos a matar compancros. 
con F. Nero A • 

Seconde visioni 
ACILIA: Django il bastardo, 

con A. Steffen A • 
ADRIACINE: Dio perdoni la 

mia plstola, con W. Preston 
A • 

AFRICA: Nell'anno del Siguore, 
con N. Manfredi DR • • 

AIRONE: Intrigo perlcoloso con 
R. Taylor DR • • 

ALASKA: I due maghi del pal-
lone, con Franchi-Ingrassia 

C • 
ALBA: Topollno story DA 4 4 
ALCE: Omicidio al neon per 

l'ispettore Tibbs, con S. Poi -
tier (VM 14) G 4 

ALCYONE: I tulipani dl Haar
lem, con F. Ingrassia C 4 

AMBASCIATORI: Dramraa del
la gelosia (tutti 1 particolari 
in cronaca), con M. Ma-
stroianni DR 4 4 

AMBRA JOVINELLI: La spina 
dorsale del diavolo, con B. 
Fehmiu DR 4 e rivista 

ANIENE: L'inaffcrrabile invln-
cihile Mr. Invisibile, con D. 
Jones C • 

Al'OLLO: I due maghi del pal-
lone, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
AQUILA: Uomlnl e cobra, con 

K. Douglas (VM 14) DR • • 
ARALDO: II presidente, con A. 

Sordi SA • 
ARGO: Due blanch! nell'Africa 

nera, con Franchi-Ingrassia 
C • 

ARIEL: Dramma della gelosia 
(tutti I particolari in cronaca) 
con M Mastroiannl DR 4 4 

ASTOR: II debito conlugale con 
0 . Orlando C • 

ATLANTIC: El Condor, con L. 
Van Cleef A 4 

AUGUSTUS: Dramma della ge
losia (tutti 1 particolari in 
cronaca), con M. Mastroianni 

DR • • 
AURELIO: Strogoff, con J. P. 

Law A + + 
AUKEO: Soldato blu, con C. 

Bergen (VM 18) DR • • • • 
AURORA: Gntt Mit Uns (Dio e 

con noi), con R. Johnson 
DR « • • 

AUSONIA: II drhlto conlugale. 
con O. Orlando C 4 

AVORIO: Due blanch! nrll'Afri-
ca nera con Franchi-Ingrassia 

C • 
BELSITO: D presidente. con 

A. Sordi SA 4 
BOITO: Dramma della gelosia. 

tutti I particolari In cronaca 
con M. Mastroianni DR 4 + 

BRANCACCIO: Nell'anno del 
Slgnore. con N Manfredi 

DR • • 
BRASIL: Nell'anno del Slgnore. 

con N. Manfredi DR • • 
BRISTOL: Nrll'annn del Sipno-

re, con N Manfredi DR • • 
BROADWAY: H re delle I«O1P. 

con C. Heston A 4 
CALIFORNIA: II prete spota-

to. con L Buzzanca 
(VM 18) S • • 

CASSIO: Corca di rapirmi. con 
M. Ranieri (VM 14) S • 

CASTF.I.I.O: I due maghi del 
pallonr. con Franchi-Ingrassia 

C • 
CLODIO: Corrl angel corri, con 

W. Smith DR * 4 
COLORADO: I due maghi drl 

pallone. con Franchi-Ingrassia 
C 4 

COLOSSEO: Topolino story 
DA 4 4 

CORALLO: Uomini e cobra, con 
K. Douglas (VM 14) DR • • 

CRISTALLO: I glrasoli. con S. 
Loren S 4 + 

DELLE MIMOSE: Colpo da Son 
milioni alia National Rank. 
con U. Andress SA 4 

DELLE RONDINI: Cerca di ca-
plrmi. con M. Ranieri 

(VM 14) S • 
DEL VASCEI.LO: Dramma del

ta gelosia (tutti I particolari 
In cronaca). con M Ma
stroianni DR * * 

DIAMANTE: Nell'anno del Sl
gnore, con N. Manfredi 

DR • • 
DIANA: n prete *pn*alo. con 

1. Buzzanca (VM 18) S 4 4 
DORIA: T.'avinn d'orn (prnce<:«o 

per fatti strani rontro I.nrim. 
Apnlein< clttadinn romano). 
con S Pave! (VM 14) S \ OO 

EDELWEISS: I^trrime d'amore. 
con Mai S • 

ESPERIX: Soldato Mn. con C 
Bcracn (VM 18) DR • • • • 

ESPLPO: Vn dollaro di fnnro. 
<*on A Farlev A • o spetta
colo di strin-tcase 

FXRVF.SE: Mctello*: con M Ra
nieri DR • • • • 

FARO: I.'oro dei Bravados 
GIl' i t o rE«* \RK- l .o lrrifar««o 

e Santana fere piazza p)i!i( • 
con J Garko A 4 

HARLEM: 1 due magglolini m-> 
matt! del mondo. con Fran 
chl-Inrra<=sia C • 

IIOI.IAWOOO: II drhlto conlu 
gale, con O Orlando C • 

IMPERO: Cerra di caplrml. con 
M Ranieri (VM 14) S 4 

INDUNO: Intrigo perlcoloso. 
con R. Taylor DR • • 

JOLLY: Tl presidente, con A 
Sordi SA 4 

JONIO: Due biaiichl nell'Africa 
nera, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
LEI1LON: Angrll senza paradiso 

con R. Power S 4 
LUX OH. l.o Irritarono e Santana 

fece piazza pullta, con J 
Garko A 4 

MADISON: Una ragazza di no-
me Giiilio, con S. Dionisio 

(VM 18) DR 4 
NEVADA: Robin Hood l'invln-

cibile 
NIAGARA: Stranlcro fatti il se

gno della croce 
NUOVO: II presidente. con A. 

Sordi SA 4 
NUOVO OLI.MIMA: Fragole e 

sangue, con B. Davison 
(VM 18) DR 4 4 4 

PALLADIUM: II debito conlu
gale, con O Orlando C 4 

PLANETAIMO: Boccaccio 70, 
con S. Lot en 

(VM 16) SA 4 4 4 
PRENESTE: Lo irritarono e 

Santana fece piazza pullta, 
con J. Garko A 4 

PRINCIPE: Quattro per Cordo
ba, con G Penpard A 4 

RENO: Monty Walsh un uomo 
duro a morlre, con L. Marvin 

A 4 4 4 
RIALTO: Cromwell, con R 

Harris DR • • 
RimiNO: Clttft vlolcnta, con C. 

Bronson (VM 14) DR • 
SALA UMBERTO: La ragazza 

di iinmc Giuli". con S. Dio
nisio (VM 18) DR 4 

SPLENDID: Franco c Clccio sul 
sentlero di guerra C 4 

TIRRENO: Concerto per plstola 
sollsta, con A. MofTo G 4 

TRIANON: I due maghi del pal
lone, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
TUSCOLO: Nell'anno del Slgno

re. con N Manfredi DR • • 
ULISSE: Mctello, con M. Ra

nieri DR 4 4 4 4 
VERBANO: II debito coniueale. 

con O Orlando C 4 
VOLTl'RNO: II presidente. con 

A. Sordi SA 4 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: La colllna 

degli stlvali, con T. Hill A • 
DEI PICCOLI: Carton! anlmati 
ELDORADO: I due maghi del 

pallone, con Fianchi-Ingrassia 
C 4 

NOVOCINE: Le tlgri dl Mom-
pracem, con I. Rassimov 

DR 4>^ 
ODEON: Metello, con M. Ranieri 

DR 4 * 4 4 
ORIENTE: Anna del 1000 -iornl 

con R. Burton DR 4 
PRIMAVERA: Formula 1 nel-

l'lnferno del Grand Prix, con 
B. Harris A 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: II gohbo dl 

Parigi 
AV1LA: II capltano Nemo e la 

cltta sommersa, con R. Ryan 
A 4 

BELLAK.MINO: Hello Dolly, con 
B. Streisand M • • 

BELLE ARTI: Un uomo chia-
mato Cavalio, con R. Harris 

A * * 4 
CASALETTO: Riusciraiiuo i no-

stri croi...? con A. Sordi C 4 
CINE SAVIO: Dractit il \ endi-

catore, con M. Petri SM • 
CINE SORGENTE: Le legion! dl 

Cltopatra con E. Manni SM • 
COLOMBO: Krakatoa est dl 

Glava, con M. Schell A 4 
COLUMBUS: II mlstcro del 

tempio indiano, con P. Guers 
A 4 

CRISOGONO: II tcsoro della fo-
resta pietridcata 

DELLE PROVINCIE: West Side 
Story, con N. Wood M 4 4 4 

DEGLI SCIPIONI: Dalex il fu -
turo fra un millone di anni, 
con P. Cushlng A • • 

DON BOSCO: Don Chisciotte e 
Sancho Panza, con Franchi-
Ingrassia C • 

DUE MACELLI: R gatto con gli 
stlvali DA • 

ERITREA: I Nlbelunghi, con 
U. Beyer A • 

EUCLIDE: Formula 1, con B. 
Harris A 4 

GERINI: Rapina al treno pusta-
le, con S. Barker G 4 

GIOV. TRASTEVERE: Scara-
mouchc 

GUADALUPE: Wanted, con G-
Gemma (VM 18) A • 

LIBIA: Clint II solitario, con G 
Martin A 4 

MONTE OPPIO: Adios Cja-
mango 

MONTE ZEBIO: L'uomo venuto 
dal Kremlino, con A. Quinn 

DR • 
NATIVITA': Piccole donne. con 

E. Taylor S 4 
NOMENTANO: I due Invlncihill 

con R. Hudson A • 
NUOVO D. OLIMPIA: Un eser-

clto dl 5 uomini, con N. Ca-
stelnuovo A • 

ORIONE: II cervello, con J.P. 
Belmondo C + 4 

PANFILO: Ultimo domlclllo co-
nosciuto, con L- Ventura 

G • • 
PIO X: Glulio Ccsare. con M. 

Brando DR • • • 
PIO XI: Penslero d'amore. con 

Mai S 4 
REDENTORE: At di la della 

legge. con L. Van Cleef A 4 
RIPOSO: 11 segreto dl Santa 

Vittorla, con A. Quinn SA 4 
SACRO CUORE: Indianapolis. 

con P. Newman • 4 
SALA S. SATURNINO: La bat

taglia delle Neretva. con F. 
Nero DR 4 * 

SALA URBE: La rivolta del 
gladiator! SM 4 

SALA VIGNOLI: E divenne il 
piu spietatn bandito del Sud 

SAVERIO: Viagglo allucinante. 
con S. Boyd A • • 

SESSORIANA: Fiore dl cactns, 
con I. Bergman S • • 

TIBUR: Vivi o preferlbllmente 
mortl. con G Gemma SA • 

TIZIANO: I î <(lda del gigantl 
TRASPONTINA: II flgllo 41 

Aqnila Nera 
TRASTEVERE: I Innghi glnrnl 

delle aqutle. con L. Olivier 
DR 4 

TRIONFALE: Scaramouche 
VIRTUS: Maclste I'eroe plo 

grande del mondo SM 4 

Omoggio a 
Feuillade al 

Filmstudio 70 
Comincia oggi al Filmstu

dio 70. via degli Orti d'Alibert. 
n. I-C (via della Lungara, tele
fono 65.04.64). in co'.Jaborazione 
con la Cineteca nazionale. un 
«omagg;o» a Louis Feuillade, 
uno dei maestri del cinema mu-
to Trancese. Verra riproposta. 
per la prima volta in Italia do
po cinquant'anni. tutta la serie 
di Judex, il tenebroso giustizie-
re. nemico dei potenti. Feuilla
de. iniziatore in Francia del 
c cinema d'appendice » a punta-
tc. e cons:dcrato dai maestri 
del surrcaiismo e dallo stesso 
Runnel il preeursore del cine
ma surrcalista. 

II calendario delle proiezioni 
c 11 ?egiicntc: 

OzV; domenica (ore 19.30 e 
22.10): Judex prima serie (1917) 
{L'nmbrc mwlcricusc. L'expia-
lion. Le secret d'une tombe, 
cccotcra) 

Domani uinc.ii: Judex, secon
ds seru- il!)I7) tl.c mnulm tra-
giquc. IJI femme en noir, e c c 

Martorii: Juder terza sen« 
(1917) (Lcr snutcrrams du cha
teau rouge, Ondwe el sirtne, 
Le pardon d'amour, ecc.) con 
Rene Creste. 

Mercoledi: Judex, I'ttomo in 
nero di Georges Franta (1MQ. 
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II mercato 
degli ed ili 

A Riazan un monumenlo ricorda il soviefico Polefaiev morfo da partigiano in Italia 

Fiodor, il garibaldino 
L'opera dello scultore Zigher inaugurata alia presenza del compagno Cossutta - L'eva-
sione da un campo di prigionia tedesco e la partecipazione alia lotta di una brigata 
Garibaldi in Liguria - Eroe dell'URSS e medaglia d'oro della Repubblica italiana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. gennaio. 

A Riazan — duecento chllo 
metrl ad est dl Mosca nel cuo-
re della vecchla Russia — e'e 
una piazza italiana SI chiama 
« Piazza Poletaiev » ed ha al 
centro un gruppo dl betulle e 
11 monumento al a garibaldi
no Fiodor », che e nato qui ma 
e sepolto a Genova, tra gli al-
tri caduti garlbaldini. II mo
numento e dl Zigher. uno scul
tore assal noto, che e stato 
in Italia (da Roma ha portato 
qui qualche anno fa le prime 
fotografie della porta dl San 
Pietro dl Manzii, quella col 
Papa Giovanni in mezzo al 
popolo) e che ha voluto restl-
tuire al suol conclttadini l'im-
magine di Poletaiev, eroe ad 
un tempo dell'Unione Soviet!-
ca e della Repubblica Italiana-

II monumento e una parete 
dl granito rosso: a sinistra e'e 
un grande bassorilievo del vl-
so dell'eroe e a destra una 
mano che stringe 11 fuclle fra 
sottili foglie di ollvo e spighe 
di frumento. L'opera e stata 
inaugurata lo scorso 24 di-
cembre, presente anche per 11 
PCI 11 compagno Armando 
Cossutta. Un piccolo palco e 
stato eretto per la vedova ed 
1 figli di Poletaiev e per gli 
oratorl (oltre a Cossutta 11 prl-
mo segretario del Comitato re-
gionale del partlbo Prieziev, 
una studentessa e un ex com-
battente). 

Cossutta ha rlcordato le 
drammatiche viclssitudinl che 
hanno portato Fiodor, fatto 
prigioniero dai tedeschl dopo 
aver combattuto davantl a 
Mosca, In Ucraina, In Bielo-
russia e essere pol evaso dal 
campo dl prigionia, ad unlrsi 
In Liguria ad una brigata Ga-
ribaldina. a Fiodor, ha detto 

Cossutta, e un eroe sovietico e 
insieme il simbolo degli indu-
struttibili legaml di lotta esl-
stenti tra 1 nostri due popo-
11, del grande e decisivo con
tribute dl sangue che 1TJRSS 
ha dato alia lotta per la 11-
berta del popoll. La Repubbli
ca Italiana nata dalla Resl-
stenza gli ha confer!to la me
daglia d'oro alia memoria, la 
massima onorificenza milita-
re Italiana, per dimostrare co-
si che Fiodor e anche un eroe 
nostro. II suo nome e infattl 
onorato a Genova, cosl come 
qui da vol, a Riazan». 

La citta ha oggi piu di 400 
mila abitantl e si estende at-
torno al piccolo Cremlino e 
alle basiliche del vecchio cen
tro storico nei nuovl quartierl 
opera! che si allungano sui
te rive dell'Oka, la «sorella 
maggiore » del Volga. La zona 
industriale e in continua 
espansione: vi sono fabbrlche 
metalmeccaniche, chimlche, 
petrolchlmiche, elettrotecniche 
e altre aziende stanno per sor-
gere per cui non e lontano il 
glomo In cul Riazan avra rag-
giunto l'ambizloso obiettivo 
del 500 mila abitantl. 

Poletaiev e nato In un bor-
go che ora lo sviluppo della 
zona Industriale ha di molto 
avviclnato alia citta. La vedo
va abita a Riazan con 1 due 
figli e con commozione ricor
da gli incontri che ha avuto 
in Italia ove si e recata due 
volte per visitare la tomba dl 
Fiodor. La TV sovletlca ha 
trasmesso una volta un servl-
zio suU'ultimo viaggio a Ge
nova della vedova dl Pole
taiev e delle manlfestazion! 
che hanno avuto luogo in ono-
re dell'eroe. II film e stato 
presentato da Serghel Smir-
nov, una delle figure piu bel
le della letteratura sovletlca 

dl oggi che si dedica da annl 
con passione ed Intelllgenza a 
rlcostrulre — partendo talvol-
ta da tracce quasi inesistenti 
— eplsodi della guerra Ignora-
tl per le piu diverse cir-
costanze. 

E' stato Smirnov a racco-
gliere ad esemplo le testlmo-
nianze del superstlti dell'asse-
dio della fortezza di Brest re-
stituendo cosl una delle piii 
belle pagine della seconda 
guerra mondiale e — nelle 
scorse settlmane — a rico-
strulre con l'aluto delle testl-
monianze dei protagonist! al-
cuni drammatici moment! del
la battaglia di Budapest. 
Smirnov ha compluto anche 
lunghi lavorl di ricerca sulla 
partecipazione dei sovietlci al
ia resisten7a italiana ed e stato 
lui — come ha ricordato alia 
Camera dei deputati il compa
gno Bruno Gombi in una sedu-
ta del marzo 1967 — a trova-
re la documentazlone su di un 
episodio di lotta contro 1 na-
zisti che ha avuto a protago-
nlstl soldati Italianl dell'Ar-
mir. L'eplsodio era slno a quel 
momento lgnoto. 

Non lontano da Minsk nella 
Bielorussia, un gruppo di partl-
gianl sovietici vennero accer-
chiati e poi catturatl dalle 
forze naziste. II comandante 
tedesco decise di fucilare 1 
partigiani e incaricb dell'ese-
cuzione un reparto italiano 
che si trovava nella zona, a I 
nostri — cltiamo dal discorso 
dl Gombi — invece di dlrigere 
1 fucili contro I partigiani so
vietici spararono addosso al 
nazisti. Sopraggiunsero per6 
rinforz! tedeschi che uccisero 
sia 1 partigiani sovietlci che 1 
soldati Italian!». Sul luogo e 
stato Innalzato un clppo, un 
altro monumento da mettere 
accanto nella nostra memo

ria a quello di Riazan. 
In quello stesso discorso al

ia Camera originato da una 
interpellanza presentata da un 
gruppo di deputati comunlsti 
per sollecitare dal governo ita
liano un rlconoscimento al clt-
tadlnl stranjerl che hanno par-
tecipato alia lotta dl liberazlo-
ne In Italia — Gombi aveva 
dato alcune cifre assal signifi
cative e non abbastanza note. 

I cittadini sovietlci che han
no combattuto In Italia sono 
stati, ha detto, 4977 Dl essl 
421 sono mortl In combatti-
mento (dl 20fi non sl 6 potuto 
stabilire fino a questo momen
to neppure le generalita). La 
stampa sovletica pubbllca 
spesso ricordi e testlmonianze 
sulle loro gesta e proprlo In 
questi giorni sta per usciro 
un roman/oinchiesta dell'ex 
c orrlspondente a Roma delle 
Isvestia, Bociarov, dedicato 
alle drammatiche vlcende dl 
un gruppo dl sovietici che ha 
operato nel '44 a Roma. 

Molto, per rlcordare 1 oom-
battenti sovietici e quelll de
gli altri Paesi caduti in Italia 
e stato fatto e sl fa da nol, 
ma ancora rlmane senza ri-
sposta la questione posta al 
governo nel '67 dal deputati 
comunlsti: perche non rlcor
dare con un monumento alle 
Fosse Ardeatlne o a Napoli 
o a Firenze (che ha avuto 
1600 stranierl nelle file del 
suoi partigiani) o a Bologna o 
a Reggio Emilia (ove lnsleme 
al fratelll Cervi ha combattu
to Anatoli Tarasov) o a Bel-
luno (ove e'e la tomba dl 
Kutnezov), coloro che hanno 
combattuto insieme per il lo
ro e per 11 nostro paese e che 
hanno creato vlncoll dl san
gue fra 1 popoll? 

Adriano Guerra 

A piazza Vittorio il« caporale » 
sceglie la manodopera. 
II termometro 
della crisi edilizia. 
I piccoli e medi cantieri 
sfornano disoccupati. 
Come sono ingaggiati 
i carpentieri per PItalsider 
di Taranto. 
II ricatto dei boss del cottimo 
e del subappalto. 
Reclutamento telefonico 
anche per Pestero. 
Sono cento, o forse centocin-

quanta edili. divisi in piccoli 
gruppi: formano capannelli al-
l'angolo della piazza, attorno 
al < cottimista » o al c capora
le > che scrive i loro nomi su 
un piccolo quademo bisunto. 
Molti si riparano d all'aria ge-
lida della mattinata in un pic
colo bar buio e fumoso. E' 
un continuo andare e venire. 
Si incontrano tutte le dome-
niche II. in piazza, e ormai si 
conoscono tutti. Ogni volta 
sperano di trovare qualcosa. 
almeno al mercato delle brac
cia: ma ormai da troppi me-
si tornano a casa a mani 
vuote. 

Non ci troviamo in un pae-
sino del meridione. anche se 
la scena pud essere la stes-
sa. ma nei centro di Roma. 
a piazza Vittorio dove si svol-
ge puntuale ormai da decen-
ni. il « mercato degli edili 9. 
Potrebbe sembrare soltanto il 
residuo di un capitalismo ar
ea ico. ormai superato e. in ef-
fetti. troppo spesso il proble 
ma lo si e liquidato cost sem 
plicisticamente: in realta si 
tratta di un meccanismo piu 
complesso che proprio i « gio-
vani padroni » vogliono tenere 
in vita. *Certo — ci dice un 
vecchio compagno edile — og
gi non et tastano piu i musco-
li come vent'anni ta quando 
ci davano una "fogliet-
ta" (mezzo litro di vino) e 
pochi spiccioli per un lavoro 
da bextie, ma la sostanza e 
sempre la stessa >. 

Lavoro 
saltuario 

II mercato degli edili e 
strettamente legato al cotti
mo. uno strumento di tntensi-
ficazione dello sfruttamento 
che il padronato italiano ha 
introdotto negli ultimi qutndi 
ci anni suU'esempio del < si 
sterna del sudore > noto in In 
ghilterra gia un secolo fa; 
quel cottimo che rappresenta 
il mezzo specifico dei cost rut 
tori edili per estrarre una 
quantita sempre mjggmre Ji 
plusvalore e tenere divisi. in 
concorrenza I'uno con I'altro 
i lavoratori 

Al mercato di piazza Vitto 
rio ci siiimo tnrnan perche 
in un n>njn nu» cmne que*»«. 
quando cute nam il setlore 
edil'?i«» sta dMid\ers.m<ln -rm 
dramm.it ica fa>e rect^sivn 
•SSO ptlO l . l p p l f M'fltHff il '»-z 
IPnmelro dt-lla emi Un pn 
mo datn inf.uti nni/a HIIIIR* 
diatamente agh occhi: a Ro 
ma, non e'e un cantiere che 
ripbieda un operaio, neanche 

per pochi giorni. c Ormai sono 
tutti chiusi — ci dice un edi
le — ma non i come tutti gli 
inverni; quest'anno e'e vera-
mente qualcosa di diverso * 
E' praticamente da settembre 
che i padroni romani non si 
servono piu del mercato di 
piazza Vittorio. tSono anche 
andato all'ufficio di colloca-
mento. ma e la stessa cosa. 
Nelle liste ci sono lunghissime 
file di iscritti e le offerte di 
lavoro sono scarsissime >. 

La maggior parte dei disoc
cupati provengono natural-
mente da piccoli e medi can 
tieri. Giovanni Natali: «Non 
trovo un posto da ottobre; so 
no ferratolo e appena ho fi 
nilo il lavoro presso I'impresa 
Benvenuti alle Capar.nelle mi 
hanno licenziato > Francesco 
Aloia: *Sto a spasso da tre 
mesi; I'ulttma volta ho lavo-
rato per un mese soltanto a 
Lavinto; dovevamo costruire 
due palazzine. Ora sto sotto 
Cassa Mutuc perche sono ma 
lato, ma se trovassi qualcosa 
da fare lavorerei lo slesso; 
ho qualtro ficli a casa che 
mi aspellano e non so piit co
sa dargli da mangtare >. 

Si potrebbe conttnuare al 
I'infinito. Ognuno ci racconta 
la stessa amara storia: un la 
voro di qualche mese soprat-
tutlo I'estate scorsa: poi un 
po' qui un po' la e ora da set-
timane intere senza occupa 
Zione. II processo di espul 
sione di forza lavoro e este 
so anche alle grosse impre 
se. E' il caso della Metroru 
ma. la societa che costruisce 
il tronco Nord della Metrop.> 
Iitana Ci dice uno degli ope 
rai Itcenzian: «Smmo lutu 
dipendenli di Vincenzo Monti. 
a cut la Metroroma ha appal 
tato i lavon di installazione 
del cemento armato Hnma 
delle {este natalizte il cotttmi 
sta ci ha detto: statevene a 
casa, pot tornale il 7; ma 
per quel giorno abbtamo tro 
vato i lavort sospesi; ora bi-
sogna scavare. qumdt di not 
non hanno ptu btsogno». 

Lavoro a Roma non se ne 
trova. abbiamo detto: tutt'al 
piu e'e qualcosa fuort citta 
A Piazza Vittorio domenica 
ncorsa e'era un solo t capo 
rale »: ingaggiava carpentie 
n per I'ltHlsider di Taramo 
Vogliono ampliare lo stahili 
mt-nto e servono circa un cen 
tinaio di opt-rai La promessa 
c dllfMante 10 mila lire al 
giorno piu vitto e alloggio De 
cme di uomini vi si affolla 
no attorno Altn appoggiati al 
mum li osservano con un'ana 
di sufficienza « Ulusi — dico-
no — Not lo sapptamo come 
vanno queste cose. Siamo sta

ti a Ravenna, a Prato a Por-
torecanati; molti di not al-
I'estero, in Germania e in 
Svizzera e anche in Libia. 
Promettono mart e monti, ma 
la realta & ben diversa. In-
tanto non pagano secondo git 
accordi; eppoi sono veramen-
te terribili le condizioni di vita 
e di lavoro. Ci fanno dormire 
in baracche, sporche, soffo-
canti, jredde; il vitto ce lo 
dobbiamo pagare da soli *. 
c lo sono stato a Ravenna — 
interviene un edile — Aveva-
no detto che avrei speso 2 
mila lire di trasferta, ma era 
{also. Cost sono rimasto solo 
quattro giorni, poi sono toma
to a Roma e ho rimesso an
che i soldi del viaggio! >. 

Gli operai che vengono al 
mercato sono per la maggior 
parte carpentieri e ferraioli, 
un tipo di manodopera nchie-
sta soprattutto dai cottimisti. 
E sono quest! infatti che si 
servono in modo particola-
re del < libera mercato delle 
braccia *. Spesso si tratta di 
piccoli appaltatori che cerca-
no al massimo una decina di 
operai per un lavoro di breve 
durata. ma non mancano an
che i c pesci grossi >, i boss 
del cottimismo e del subap
palto. A Roma esiste una ve
ra e propria mafia; una rete 
ampia che fa capo ad alcuni 
< operator! economici > (si 
fanno chiamare cosi, ma so
no moderni mercanti di sala 
riati). Non appaiono mai: 
mandano i loro uomini oppu-
re prendono contatto con qual
che caposquadra e parte una 
vera e propria e catena tele-
fonica >. Si passa voce tra gli 
amid e si da appuntamento. 
si combina il prezzo. Questo 
sistema funziona in modo par-
ticolare per il reclutamento 
per Pestero. Si tratta. come 
e chiaro. di uno dei piu be
stial! sistemi di sfruttamento. 
Gli operai lo sanno bene, tut-
tavia sperano in questo modo 
di trovare piu facilmente un 
lavoro e in condizioni piu van-
taggiose. < L'uffic'w di collo-
camento e una struttura bu-
rocratica — dicono — eppoi 
anche U sono sempre i oa-
droni a dettar legge >. 

Le commissioni 
Comunali 

E' vero. ma oggi ralterna-
tiva non si pone piu tra Q 
mercato delle braccia e I'uf-
ficio comunale; la battaglia 
sul coliocamento si e spostata 
su un terreno nuovo: le com
missioni comunali, conqui 
sta delle lotte bracciantili e 
divenute patrimonio di tutta la 
classe operaia: strumenti do 
tati di potere decisionale che 

permettono un continuo con 
trollo e un ir.tervento conti 
nuo da ^arte d*" sindacati e 
dei lavoraton Attraverso es
se e possibile eliminare Tar-
bit ric padronale nelle seel-
te della manodopera. ma non 
solo: le commissioni possono 
diventare lo strumento attra
verso il quale si imposta in 
termini nuovi la battaglia per 
lo sviluppo dell'occupazione. 
mano a mano che conquistano 
fl potere d' determinare le 
scelte di sviluppo e i plan! 
edilizi a livello locale E qui 
awiene la saldatura profon 
da con la battaglia piu ge
nerate per la riforma della 
casa e con gli ohtettivi e le 
piattaforme art ico! ate che gli 
edili si sono dati per sblocca-
re i miliardi dei fondi puhblici 
congelati. per impnrre un po-
tenziamentn della edilizia pub-
btica flbitativa nei confrontl 
del mercato capitalistico pri-
vato 

Stefano Cingolani 

A Parigi e in altre citta defezione costante del pubblico 

I francesi dfeertano i teatro 
Un'assurda politica culturale alia base della crisi - Mentre il TNP chiu deva i battenti, migliaia di spettatori in periferia per uno spettacolo 
che nessuno voleva finanziare - II grande successo della « Corsa» di Bulgakov al teatro comunale di Nanterre contraddice la tesi del pub
blico indifferente - L'inno alia poverta del precedente ministro della Cultura e la «decentralizzazione drammatica» da tempo interrotta 

Contro Farbitrio 
delFFBI 

A New York, davantl al quaiiier generate dell'FBl, un centi 
naio di giovani ha organizzato una manifestazione di protests 
contro I'arrtsto del reverendo Berrigan • degli altrl sei cittadini 
(sacerdoti, suore • laki) accusati di ttntato raplmento di un 
consigliere di Nixon. Con I carttlli • con gli slogan, I manife-
stanti hanno dtnunclato la grottesca montature polirleica, tesa 
a distruggera II movimento per la pace amerlcano e ad a prl re 
un c processo di Stalo a agll oppotltorl della guerra nel Vietnam 

Dal nostro cornspondente 
PARIGI, gennaio. 

Co! suoi 53 teatri prlvati e 
i suoi 5 teatri nazionali, sov-
venzionati dallo Stato (senza 
contare i 14 teatri comunali 
o nazionali della periferia) — 
esempio vertiginoso di una 
centralizzazione culturale, quin-
di economlca, politica, che 
non ha riscontrl forse in nes-
sun altro paese del mondo — 
Parigi lamenta una grave cri
si del teatro, una defezione 
costante di quel pubblico che 
negli anni '50 aveva assicura 
to l trionii di massa del Thea
tre National Populaire e piii 
tardi la splendida afferma-
zione dei teatri periferici del-
I'Est parigmo, di Aubervxl-
liers. di Gennevilliers, di Samt 
Denis, in gran parte dovuti 
all'iniziativa di coraggiosi re-
gisti e delle ammimstrazioni 
comunali democratiche. 

Nel colmo della stagione dl 
prosa, tra dicembre e gen
naio, per fare un esempio del 
piu clamorosi, U Theatre Na
tional Populaire ha dovuto 
chiudere i battenti per l'm-
successo dl s Demain la veil-
Ie » di Edward Bond. In que-
sta sala che in altri tempi, 
nonostante i suoi duemila e 
cinquecento posti, doveva ri-
tiutare 1'entrata ad un pub
blico che sembrava ormai con-
quistato al teatro, 150 o 200 
spettatori nuscivano appena a 
fare una macchia di colore 
nel gran vuoto circostante. E 
tl nuovo direttore Georges Wil 
son ha dovuto calare il sipa-
rio e tenerlo abbassato per un 
mese tntero proprio nel pe 
nodo delle teste natalizie e 
di capodanno 

Si dira che il TNP ha sof-
terto prima della morte di Ge
rard Philipe e poi della par-
tenza del suo • inventore a 
Jean Vilar Ed 6 vero Come 
fe vero che la televisione, ru 
bando spettatori al cinema, 
ne ha rubatl anche al tea
tro. Ma la venta dl fondo e 
un'altra: la venta e che il 
nuovo direttore aveva cerca 
to di tare di questa sala da 
2500 posti un teatro d'avan 
guardia, convinio che non st 
va a teatro come si va dal 
pizzicagnolo e irascurando il 
non secondano particolare che 
una sala del genere ha delle 
esigenze che possono sembra 
re bassamente commercial! 
ma che. in fondo, sono sol 
tanto popolan. 

E tuttavia II caso del TNP 
non e un caso particolare. 
Alia fine di dicembre dell'an-
no scorso undici compagnie 
teatrali giovanili hanno sent-
to una lettera aperta al mi
nistro della Cultura — dal 
quale dlpendono le sowenzio-
nl ai teatri — per dire, in 
breve, questo: che la loro 
« grande awentura • stava per 
Onlre poiche, respinte dai 
teatri prlvati, liquidate dal 
teatri comunali a corto dl 
mezzl, insufficientemente sov-
venzionate dallo Stato esse si 
sentivano condannate a mor
te. • Noi reciamiamo sol tan 
to 11 dirilto al lavoro», con-
cludevano le undici compa
gnie U cul appello. flno ad 
ora, e rimasto inascoltato. 

Ancora un esempio. Uno del 
piii grossi successl dl queste 
ultimo settlmane e lo spetta

colo dl Arianne Mnouchkine 
«1789» che vede la parteci
pazione dl migliaia di spetta
tori, come ai be! tempi del 
TNP. nella squalllda sala del
la vecchia polveriera di Vin-
cennes trasformata in aTeatro 
del sole ». 

Ma Arianne Mnouchkine, 
che sl e rlcordata nella sua 
realizzazione del nostro a Or
lando Furioso », aveva dovuto 
prima dl tutto presentare il 
suo spettacolo al a Piccolo » dl 
Milano, perche a Parigi non 
aveva trovato — malgrado la 
sessantina di sale — i mezzl 
finanziari e tecnlcl per lancia-
re questa sua visione della 
rivoluzlone francese In chla-
ve critica e contestatrice. 

E gli esempl potrebbero 
contlnuare, con la crisi del 
teatri nazionali di provlncia, 
col ricorso sempre piii fre-
quente, nelle sale parigine, a 
spettacoll a Ieggerl D perche — 
sl dice — il pubblico e stan-
co dl teatro con la T maiu-
scola, le novita francesi dl un 
certo livello, contate sulle dita 
dl una sola mano e l'cavan-
guardia» riservata ad una 
iltte intellettuale che, in ogni 
caso, non pub riemplre le 
sale. Crisi di repertorio. dun-
que; scarsezza di opere nuo-
ve, disamore del pubblico: 
queste sarebbero le ragionl 
della crisi attuale del teatro, 
a Parigi e in Francla. 

Quando Shakespeare 
riempiva le sale 

Ma e poi vero? Se cosl 
fosse, non sarebbe il caso di 
allarmarsi perchfe il teatro, co
me la letteratura, ha la sua 
stagione buona e la sua sta
gione meno buona; e questa 
crisi degli anni Settanta non 
sarebbe dunque diversa da 
tante altre che a cicll irrego-
lari sl sono verificate in pas-
sato. Eppure l'allarme e gran
de. Laurent Terzieff. domeni 
ca scorsa, su un settimanale 
a grandissima tiratura ha det
to che u il teatro e diventato 
un merdalo» E nessuno ha 
dimenticato la violenta filip-
pica del compagno Femand 
Gravey fatta qualche mese 
prima della sua morte contro 
11 dirigismo culturale del re
gime, in base al quale si fi-
msce per ottenere una sov-
venzione soltanto piegandosl 
ad esigenze superior!. 

E poi, e inesatto parlare 
astrattamente di disamore del 
pubblico Quando, sulla scia 
del successo del TNP sl pen-
so di dotare Parigi di una se
conda grande sala popolare dl 
spettacolo — realizzata molto 
piu tardt come « Theatre de :a 
Ville» ne) muri del vecchio 
e glonoso • Sarah Bernhardt > 
— il pubblico dimostr6 il 
contrano: mille entrate al gior
no per tutto il '69 E chi era 
di scena? Shakespeare, Piran 
dello e Sartre, quindi teatro 
con la T maiuscola, difficile 
per quel grande pubblico che. 
secondo certuni. preferirebbe 
spettacoli «leggeri». 

Non e'e nemmeno bisogno 
di risalire a 1-2 annl fa: in 
questi giomi, nel Teatro co
munale dl Nanterre (munici
pal! ta comunista, sia detto per 
inciso) centinaia di persone, 
in maggioranza giovani, ac-
corrono ogni sera alle rappre-
sentazionl della Corsa di Bul
gakov, la prima delle opere 
teatrali dell'autore del Mae
stro e Marghenta ad essere 
messa in scena in Francia 
con la partecipazione di Da
niel Gelin. Ce quindi. a Pa
rigi, un pubblico largamente 
disponibile e aperto alle av-
venture teatrali come del re-
sto ha dimostrato un recen-
te sondaggio effettuato da una 
rivista specializzata — anche 
per il teatro, perche no, si 
procede ad inchieste dl mer
cato — in base alia quale 
e risultato che la capitate 
francese dispone dl un po-
tenziale di un milione di nuo
vi spettatori da attirare nelle 
sale teatrali 

II problema che Jean Vilar 
aveva posto e risolto e dun
que d! tradurre In « entrate > 
questo pubblico potenziale 
con una vera politica del tea
tro Questa dovrebbe permet-
tere alle compagnie e alle sa
le spettacoli per riemplre il 
repertorio, e dl affrontare i 
rischl delle « novita » senza 
lo spettro. In caso di Insucces-
so. del fallimento o della chlu-
sura, come e accaduto in un 
recente passa to ad alcuni tea
tri nazionali e prlvati. 

Legami permanenti 
tra la scena e la platea 

II problems e dl continua 
re (ma ci vogliono mezzl) la 
«decentralizzazione dramma 
tica * cominciata negli annl 
scorsl con I teatri periferici. 
per portare 11 teatro dove II 
pubblico popolare vive, ndu 
cendo i) pauroso groviglio tea 
trale pariglno E II problema 
e quello di create dei legaml 

ftermanentl dl tnteresse tra 
a platea e la scena, tra lo 

spettatore e lo spettacolo. 
E qui forse st tocca uno 

del nodi, piu dellcati della 
crisi. E' rimasta trlsteinente 

ramosa una Intervlsta, alia 
TV, dello scomparso ministro 
della cultura Michelet (sosti 
tuuo proprio in questi gioml 
dalI'ex ministro dell'agricoltu 
ra Duhamel, il che non la 
scia presagire mente dl buo-
no, con tutto il nspetto do
vuto all'intelligenza de) mini 
stro centrista) che davanti al 
le accuse di gente dl teatro 
di primo piano aveva intes-
suto uno stupefacente ed ag-
ghiacclante elogio della pover
ta, Perche — aveva detto In 
sostanza Michelet — domanda-

te quattrinl al ministro della 
Cultura, o dlte che questi quat
trinl, sotto forma di sowen-
zione al teatri, sono lnsuifi-
cienti? La poverta e sempre 
stata la fonte prima dl gran-
di opere d'arte; 11 bisogno ha 
sempre stimolato gli ingegni 
e prodotto capolavorl. Dun
que, vivete in poverta, e fa-
rete un buon teatro. 

Inutile dire che questo as-
surdo programma culturale 
impostato sul bisogno, cloe 
sulla assenza dl mezzl, che 
per 11 teatro sono indlspen-
sabili, aveva procurato al mi
nistro una serie dl repliche 
sferzanti e fatto nascere sul 
quotidian] una polemlca du
rata alcuni mesi. Perd, l'in-
fortunio del ministro aveva 
messo in luce una concezio-
ne del teatro come awentu
ra di singole persone desti-
nate alia boheme per scelta 
soggettiva, cioe la negazione 
del teatro come servlzio pub
blico; alia stregua della scuola. 

In altre parole, una politica 
culturale Impostata sulla mi-
seria — in un paese che spen-
de centinaia dl miliardi nel
la force de frappe — lasclava 
aperta la porta all'arbitrio. E 
questo, in fondo, era Paspet-
to piii grave della penosa con-
fessione del ministro: l'arbi-
trarleta nella distribuzlone 
delle sowenzioni, come ave
va denunciato Femand Gra
vey, perche, predicando 11 
principio che ognuno deve 
farsi da se nella mlseria, si 
arriva, nella pratica, a dlri
gere i fondi secondo una ot-
tica non piii culturale ma po
litica, ad Intervenire nelle 
scelte dei programml, a fare, 
insomnia, del dirigismo cultu
rale, e quindi a soffocare for
ce nuove che altrimentl avreb-
bero potuto mettere nel tea
tro quella circolazione dl Idee 
senza la quale ogni attivita 
culturale si isterilisce. 

Sl dira — ed e stato det
to — che non sono certo le 
sowenzioni elargite con mag
giore generosita, a produrre 
opere nuove. Ed e vero. Ma 
il teatro non e soltanto que
sto. II teatro e, prima dl tut
to, una macchina da spetta
colo, e regia, e una compa-
gnla teatrale, e scenografia, e 
costumi, cioe una somma di 
fattori che iichiedono mezzl 
non saltuarl. E se questa 
macchina funziona a passo rl-
dotto per mancanza di mezzl, 
gli autori possono produrre 
opere anche geniali, ma aark 
difficile che queste opere ar-
rivino al grande pubblico, al 
grandissimo pubblico parigi-
no; si fermeranno tutt'al piu 
nei piccoli teatri spenmenta-
II per la giola delle ilites 
culturalL 

Certo, Parigi ha in funzlo-
ne una sessantina di sale e 
quindi la sua crisi teatrale 
e sempre relatlva Ma, come 
abbiamo detto il grido dl al-
larme e reale, se 6 vero che 
tra II "65 e il "67 I teatri 
francesi hanno globalmente 
perduto un milione di spetta
tori (non abbiamo cifre piu 
recent! a nostra disposlzione). 
Questo grido dovrebbe sail* 
re molto in alto per essere 
ascoltato Ma cl riuscira? 

Augusto Pancaldi 

http://dramm.it
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Trasferte di fuoco per Milan (a Cagliari) e Napoli (a Bologna) 

La Roma cerca il riseatto 
I giallorossi recuperano Cappellini e San-
tarini - II Verona temibile per gli « ex »: 
Pizzaballa, Sirena, Ferrari e Orazi - L'lnter 
favorita contro una Fiorentina a pezzi 

La Lazio a Vicenza 
punta al pareggio 

Lo sprint finale per I'aggiu-
dicazione del titolo di cam-
pione d'inverno vede Milan e 
Napoli impegnatisslme e con 
equalt possibility all'incirca: 
a cominciare da oggi, quando 
ambedue le squadre sono in 
trasferta e su due campi dif-
ficili come Cagliari e Bologna. 

Potrebbe allora approfittar-
ne VInter the giochera in ca-
$a contro una Fiorentira a 
pezzi per le troppe assenze: 
ma solo per avvictnarsi ul-
teriormente alia coppia di te-
sta, non per raggiungerla, per-
chi i nero azzurri sono dl-
staccati di 4 punti dal Milan 
e di 3 dal Napoli. 

Aggiunto che la giornata e 
incandescente anche per quan-
to riguarda la coda delta clas-
sifica (sono infatti in pro-
gramma Vioenza • Lazio, Ca
tania-Torino e Varese-Samp-
doria) possiamo passare alio 
esame dettagliato del pro-

ippica 
oggi 

k%^ 

Sagra del fondo 
per i trotfatori 

La sagra del fondo del trot-
tatori Italiani, 11 milanese Pre-
mio ENCAT con quindlcl 
milioni dl dotazione non pre
sents nell'edizione attuale un 
campo dl partenti nutrito e 
anche dal lato puramente spet-
tacolare non sembra possa of-
frire molto, dato il netto pre-
dominio di Barbablu, alme-
no sulla carta, nei confront! 
dei direttl avversari Stangaro 
e Gladlo. 

II campo e completato da 
Relax, compagno di color! di 
Barbablu, Sacripante e Arun-
do Donas, tre soggetti di in-
dubbia qualita ma non anco-
ra giunti all'altezza del ml-
gliori indlgeni. 

Frigol da battere 
a Tor di Valle 

A Tor dl Valle solo quattro 
partenti sul doppio chilome-
tro del Premio Fregene, una 
corsa riservata agli indigent 
che figura al centro della do
menica. Prigol merita il pro-
nostico nei confronti di Ga
spare, Zenker e Primofiore, 
anche se la sua forma at
tuale non e pienamente con-
vincente. Ecco 1 nostrl favo-
riti per le altre corse: 

J Corsa: Fez, Quiferni. II 
Corsa: Stalli, Giunti. Cormo-
rano. / / / Corsa: Onice, Rovi-
gon, Encor. IV Corsa: Mate
rs, Greco, TJbara. V Corsa: 
Giosone, Olonte Pre, Trom-
betta. VI Corsa: Frigol, Ga-
sparese, VII Corsa: Baqual, 
Fiorano, Capellina. VIII Cor-
sa: Osese, Coriandolo, Nivrea. 

Potato o Hardy 
olle Molina? 

Alle Mulina di Firenze, di
screte quattro anni saranno 
a confronto sul miglio allun-
gato del Premio Isola del-
l'Elba, corsa il cui motivo 
principale sembra costituito 
dairincontro tra Patata e 
Hardy al distacco di venti 
metri. La femmina, qualoi.i 
evitl erroii, dovrebbe respin-
gere l'attacco del coetaneo 

Purosangue 
a Napoli e Pisa 
I purosangue sono invece | 

Impegnati sugli ippodromi di 
Napoli, riunione che si sta 
awiando verso la conclusione, 
e Pisa, dove si disputa inve
ce il terzo convegno. Ad Agna-
no spiccano i premi Alfonso 
A. Baracco, un ben dotato di-
scendente sui 2600 metri e il 
Castel S. Angelo, per i quat
tro annl ed oltre, sul 1700 
metri in pista grande. Tra 1 
dieci cavalli dichiarati parten
ti nella perlziata vanno segna-
lati Oak Ridge, Nitti e Leo
nardo lasciando a St. Moritz 
e Dogius la possibilita di for-
nire 1'eventuale sorpresa. Lot-
ta aperta tra Gafiasco, Mon-
tiego e Gabord nella prova sul 
1700 metri 

A S. Rossore il programma 
e imperniato sul Pr. Capan-
nelle per i quattro anni ed 
oltre sui 1500 metri. Sestrier 
e Hydrogen Ion, terminatl 
nell'ordine neWultimo confron
to dlretto, appaiono quests 
volta meno vlcini dato che 11 
portacolori della razza Val-
felunga guadagna un chilo e 
TMBO nei confronti del quat-
tip *nni della scuderia Au
rora. 

gramma odierno (tra parente-
si i punti che ciascuna squa-
dra ha in classi/ica). 

Cagliari (16) • Milan (21). 
II compito per il Milan non 6 
facile perchi i cagliaritani 
giocheranno il tutto per tutto 
onde rimettersi in quota e ti-
farsi della sconfitta subita a 
Napoli: perb mentre ti Mi-
tan recupera Villa il Cagliari 
dovra fare quasi sicuramente 
a meno di Cera (che e prcs-
soche insostituibile a centro 
campo) e presentare un Nen& 
in condizioni fisiche vrecarte. 
Quindi il Milan potrebbe an
che compiere un nuovo ex
ploit, specie se giochera su un 
livello piu elevato di quanta 
non abbia fatto nelle ultimo 
domeniche. 

Bologna (15) - Napoli (20). 
Anche il Napoli avra vita du
ra, ma forse un po' meno che 
il Milan: intanto il Napoli & 
in forma migliore dei rosso-
neri, poi per quanta il Bolo
gna sia avvelenato dalla scon
fitta subita domenica a San 
Siro, perb non t squadra da 
scudetto, infine i petroniani 
saranno ancora privi di Gre-
gori e dovranno fare a meno 
anche di Liguori il cui infor-
tunlo ha «choccato» i com-
pagni di squadra. Insomma 
non diciamo che per i parte-
nopei saranno rose e fiori, ma 
certo il compito di strappare 
almeno un punto a Bologna 
non appare proibitivo. 

Inter (17) - Fiorentina (11). 
La sfortuna continua ad acca-
nirsi contro i «viola» che a 
San Siro dovranno presentarsi 
gravemente incompleti per le 
assenze di Merlo e Mariani 
squalificati, di Vitali infortu-
nato e di De Sisti influenzato. 
Cosl come stanno le cose ap
pare molto difficile che la 
squadra di Pesaola rtesca a 
fermare quel rullo compres
sors che e l'attacco nero az-
zurro. 

Juventus (13) - Foggia (13) 
Come I'Inter anche la Juven
tus gioca in casa e contro un 
avversario non proprio irresi-
stibile, sebbene non sia nem-
meno da sottovalutare: ma le 
perplessita con tutto il rispet-
to per Maestrelli ed i asata-
nellin riguardano soprattutto 
il comportamento della Juve, 
finora discontinua e poco pro-
lifera all'attacco. Se la Juve 
azzecchera la giornata - si, 
per il Foggia dunque non ci 
sara scampo, altrimenti un 
pareggio potrebbe anche scap-
parci. 

Roma (13) - Verona (11). 
II Verona e un avversario di 
tutto rispetto: ed all'Olimpi-
co sara tanto piu temibile in 
quanto presenterh quattro ex 
giallorossi (Pizzaballa, Sirena, 
Ferrari ed Orazi) che ci ten-
gono a ben figurare. Perb la 
Roma che recupera Cappelli
ni e Santarini dovrebbe farce-
la specie se i giallorossi hanno 
veramente intenziane di ri-
scattare la a debacle* di To
rino e far dimenticare le po-
lemiche legate al « caso » Her-
rera 

Vicenza (8) - Lazio (9). E* 
il confronto diretto della do
menica tra due delle maggiori 
pericolanti. Certo in questi ca
st non e facile azzardare pro-
nostici perche se il Vicenza si 
fa preferire per la sua recen-
te serie positiva (due vittorie 
ed un pareggio), perb la Lazio 
almeno sulla carta e in grado 
di compiere qualslasi exploit 
con gli uomini che ha e sotto 
il pungolo della necessila. 

Varese (lO)-Sampdoria (11). 
Riuscira il Varese a cogliere 
ta prima vittoria Liedholm 
ci spera. tanto che fino a ieri 
sera appariva intenzionato a 
modificare tl modulo di gtoco 
ricorrendo alle tre «punte» 
anzichi alle due tradizicmali. 
Ma la Sampdoria non 6 un 
avversario facile: ed il Vare
se deve stare attento a che 
per cercare la vittoria non fi-
nisca addirittura per perdere 
Vintera posta in palio. 

Catania (7) - Torino (13). 
II Catania gioca probabilmente 
una delle ultime carte per 
riagganciarsi alle squadre che 
la precedono: se fallisse, ve-
drebbe ridotte al lumicmo le 
speranze (gia scarse) di sal-
vezza e cadrebbe in grave 
crisi, con il probabde licenzuv 
mento di Rubino. Percib e «-
euro che gli etnei ce la met-
teranno tutto: bisognera ve-
dere perb se bastera perche 
e vero che il Torino in tra
sferta segna con H contagoc-
ce (e quindi non dovrebbe 
vincere) perb ha una difesa 
difficilmente superabile, che 
ha propiziato una lunga serie 
di pareggi (e che potrebbe 
far allungare ancora la se
rie). 

r. f. 

Rivera: 300 
partite 

in rossonero 
Rivera giochera oggi contro II Cagliari la sua trecen-

fesima partita dl camplonafo con la maglla del Milan. L'ex 
< golden boy» del calcio italiano ha Inoltre dlsputato 26 
partite, sempre del campionato maggtore, nelle file del-
I'Alessandria. Fra I fedelissimi del Milan, quindi, Rivera 
e preceduto soltanlo da Liedholm (359 partite), Tognon 
(336) e Maldini (317). Negli undid anni di attivita in rosso
nero, II giocatore ha segnato 77 gol, contro gli 81 di Lied
holm e i 2 di Tognon • Maldini. Da rilevare Inoltre che 
Rivera ha dlsputato 34 partite di Coppa Italia (17 gol), 
19 di Coppa dei Campion! (6 retij, 10 di Coppa delle Coppa 
(1), 6 di Coppa delle Flere (1) e 4 della Coppa interconti
nental* (1). Nella foto: RIVERA. 

II clou della serie B 

Bari d'assalto 
contro il Brescia 

II Bari dl fronte ad una 
svolta dellcata. II pareggio ca-
salingo col Mantova, e ia inat-
tesa sconfitta di Modena, han
no ridotto 11 suo margine dl 
vantaggio sulla quarta class!-
ficata a due punti solamente. 
E la quarta classificata e il 
Brescia: vale a dire Ia squa
dra che oggi scendera alio 
stadio della Vittoria ben deci-
sa a strappare almeno quel 
punto che le consentirebbe 
di mantenere inalterata la di-
stanza dal Bari. 

E' una partita delicata e 
difficle, pertanto, per i) Ba
ri: non tanto perche non rico-
nosciamo al Bari la possibili
ta dl "mperare I'awersaria sul 
piano tecnico, quanto perche 
temiamo la condizlone di spi-
rito con Ia quale i giocatori 
potrebbero scendere in cam
po. 11 Brescia difende dispera-
tamente Ia possibilita dl par-
tecipare ancora alia lotta per 
la promozlone; il Bari se vuo-
le rafforzare le sue speranze 
di promozlone deve «affon-
dare» il Brescia in questo 
confronto diretto, staccandolo 
cosl di ben quattro punti. 
Converrete che roccasione e 
piii unica che rara. E proprio 
per questo 1'insidia e stata sot-
tolineata con franchezza, an
che se in fondo siamo convin-
ti che dopo la «strigliatma » 
che Toneatto non avra man-
cato di fare al suoi giocato
ri dopo Ia partita di Mode
na, questi sapranno restituire 
al Bari la bella concentrazio-

Arbitri di oggi 
SERIE A 

Bologna • Napoli: Angonese; 
Cagliari - Milan: Gonella; Cata
nia • Torino: Vacchinl; Interna
tionale - Fiorentina: Sbardella; 
Juventus • Foggia: Plerenl; La-
neressl V. -Lazio: Picasso; Ro
ma-Verona: Toselll; Vartsa-
Sampdoria: Franctscon, 

SERIE B 
Atalanta-Arezzo: Trono; Bari-

Brescia: Mlchelotti; Catatuaro-
Taranto: Acemase; Come - Pe
rugia: Clarice; Masses* - Man
tova: Lattanzl Rlccardo; Monxa-
Modtna: Sgheni; Palermo-Reg-
gina: Barbarasco; Pisa-Nova ra: 
Call; Ternana - Casertana: Ca-
nova. 

ne che lo ha portato al vertl-
ce della classifica, e non man-
cheranno l'obiettivo di una vit
toria che potrebbe risultare 
determinante. 

Le due capoliste, Intanto, 
Atalanta e Mantova. saranno 
impegnate I'una in casa con
tro rArezzo, l'altra sul terre-
no della Massese. E se 1'Arez-
zo ha bisogno di punti, la 
Massese non pub piii fallire 
un coipo: almeno un punto 
deve ottenerio, se non vuote 
perdere nuovamente contatto 
con le altre squadre compro-
messe nella lotta per la salvez-
za. Tra le quali Cesena e Ta-
ranto saranno a diretto con
fronto, con molti rischi per 
la squadra pugliese, mentre 
Ia Casertana andra a tentare 
la sorte contro Ia Ternana: 
perche la Casertana da sem
pre rimpressione dl correre 
I'awentura, ognl volta che 
gioca. Non perche difettl di 
qualita. ma perche manca di 
schemi ragionati: cosicche pas-
sa dalla polvere all'altare con 
molta disinvoitura 

Palermo • Reggina e una 
brutta partita, nei senso che 
e capitata nei momento me
no propizio: con la Reggina 
in ripresa (e che corre il ri-
schio di veder frenata Ia sua 
rincorsa) e col Palermo di-
sperato che deve giocare il 
tutto per tutto per ottenere 
i due punti (sempre che 1 
giocatori I'abbiano smessa di 
Iitigar tra loro, se e vero 
quel che si dice). 

Ha ilpreso siancio il Mon-
za con Ia vittoria che nei cor-
so della settimana il Livomo 
gli ha • regalata», e potreb
be fame le spese il Modena; 
sara dura invece per il Catan-
zaro che affronta, in casa, ap-
punto un Livomo avvelenato 
e che malgrado quel regalo 
si trova ancora ad un punto 
solo dal Brescia. 

II brillantissimo Perugia di 
Mazzetti non dovrebbe uscire 
battuto dal campo del Como, 
mentre 11 Pisa deve temere 11 
momento dl entusiasmo del 
Novara. 

Michfjfo Muro 

Potra tornare a giocare la mezz'ala rossoblu ? 

Per lo sfortunato Liguori 
un filo di 
speranza 

Se dovesse risultare inabile andreb-
bero una ottanfina di milioni a lui 

e una sessantina alia societa 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 16 

II calcio dei miliardi. dei 
miliardi in cambiali, dei pro-
fondi interessi di parte ci ri 
vela un caso umano, quello 
di Franco Liguori. 

Le strutture balorde che 
puntellano un'attivita sporti-
va popolare qual e, appunto 
il gioco del calcio permettono 
soltanto in determinate circo-
stanze. talvolta drammatiche. 
di verificare che anche nei 
< carrozzone > e'e qualcosa di 
vero che pulsa. t calciatori 
sono usati come robot profon-
damente remunerati. Ma i cal-
ciatori nonostante la pressan-
te c tutela » non sanno essere 
soltanto robot o mammole vi-
ziate. 

Franco Liguori gioca nei 
Terni in serie B. E' una mez
z'ala c a tutto campo*. si fa 
notare perche il suo gran cor
rere puntella la manovra del
la squadra. Lo addoccbJano 
quelli del Palermo (che mill-
ta in A) e combinano l'affa-
re. Poiche il Palermo h una 
delle tante societa affannate 
da una crisi economica. la 
Lega impedisce il trasferi-
mento. 

D giocatore non si smonta, 
rientra al Terni. D suo < pas-
so> e Q solito e la squadra 
ne trae subito beneficio. Gli 
e andata < buca > una vol
ta. ma lui vuole emerge-
re. Ecco che nella stagione 
successiva giunge il Verona 
che 1'acquista poi lo gira (con 
oltre cento milioni) al Bolo
gna in cambio di Mujesan. 
Liguori arriva a Bologna a 24 
anni. Si discute della sua uti-
lizzazione. Ala tattica? Inter-
no sicuramente no in quanto 
e chiuso da Rizzo e Bulga-
relli. 

L'inizio d tutt'altro che entu-
siasmante. Sotto la pioggia in 
una serata di fine agosto gio
ca un match assai sbiadito 
contro il Cesena. Doveva es
sere rincontro-prova. Lo scon-
forto e violento. D ragazzo 
che e sensibile. permaloso. in-
tuisce il momento estrema-
mente sfavorevole. E' in quel 
periodo che gli muore il suo-
cero. Capisce che ora se vuo
le riemergere tutto dipende 
da lui. 

Si rigetta con vigore nella 
c mischia >. Ce un'altra tappa 
importante che deve servire 
al rilancio: Berlino, match 
con 0 Vorwaerts. Va un po' 
meglio. ma non troppo. Insi-
ste. e'e la partita di Manche
ster: Franco Liguori e fra i 
mtgliori in campo. il posto 
d? laterale e suo. Poi fl brut-
to incidente di Milano. Le 
interpretazioni deU'episodio 
sono diverse. Lui intuisce so
lo in parte la gravita della 
situazione. ma ancora si ren-
de conto che soltanto da lui, 
dalla sua forza d'animo. dalla 
sua ferma reazione pud dipen-
dere il suo future di calcia-
tore. Mantiene un atteggia-
mento sereno: vuole guarire. 
Da Lkme poi si apprende tut-

sport 
flash 

f) A Christchnrch II neozelande-
•* • Graemt Mc R»r, so Chevro'et 
Mc tJtren, hx vlnlo i] Iadjr-Wi-
Kram-lrophy, terza prova della 
« fasroan-cup», prerrdendo di 
23-* 1'anstraliano Matich (Mc La-
rm Rrpco) r ahbasiando nrl 
conirmpo di oltre an minnto II 
prlmain snlla dtstanza comples-
siva. delennto dallo scomparso 
Jochen Rindt. Tempo di Mc Rae 
sul 1C2.SM km : iVZft. 

# La discesa libera di St. Mo
ritz. valevole per la coppa del 
moodo di sd alpino, si e conclusa 
con un vero e proprio festival 
svizzero. Walter Tresch, fabbro 
di 22 anni. ha vinto la prova in 
1'55'*12, davanU ai connazionali 
Bernhard Russi. camptone del 
mondo, a otto centesimi. e An
dreas Sprecher. a 19-
f> A Imst, dopo le prime due 
(-are degli enropel dl ilittino, 
l'italiano Siegfried Majr e se-
condo dletro al trentadnenne 
tedesco Leontiard Nagenraaft, 
itaccato d| dne soil deciml di 
teeondo. In campo femmlnlle la 
polacca Theresa BngajciTk (17 
annl) e rlinltata prima da vault 
aU'usuxra Erika Lcchncr »*r 

M dMlal (U -WMB40. 

ta la verita: il ginocchio de-
stro di Liguori 6 «saitato», 
poche. pochissime le possibi
lita di un ritorno al calcio. 
Qualcuna gliela da la sua 
tempra. la sua volonta di rea-
gire. il suo modo di essere 
un uomo anche nei confuso 
mondo del calcio. 

U giocatore ha trascorso 
una notte tremenda perche 
ancora sotto gli effetti post-
opera tori. II professor Trilla 
gli ha parlato e in parte gli 
ha detto qual e la situazione 
sostenendo che I'operazione e 
stata effettuata con mezzi tec-
nici modernissimi per cui e 
lecito avere un filo di spe
ranza che egli possa ripren 
dere. In questi termini si e 
anche espresso Edmondo Fab-
bri dopo un colloquio con il 
ragazzo e il dottor Dalma-
stri. In serata i giocatori del 
Bologna in ritiro a Pontecchio 
Marconi hanno telefonato a 
Liguori per rincuorarlo. E do-
mani, mezz'ora prima delta 
partita i rossoblu riceveranno 
da Lione una telefonata d'au-
gurio. Attorno a Franco Li
guori (valutato sui 400 milio
ni dallo strano mercato calci-
stico) i tecnici avevano ipo-
tizzato il Bologna del future. 
un Bologna che invece ora si 
vede appesantita la sua gia 
precaria situazione econo
mica. 

In caso di invalidity agli 
effetti assicurativi si dice che 
alia societa dovrebbe andare 
un indennizzo di 60 milioni e 
al calciatore una ottantina cir
ca. Ma e un meccanismo 
piuttosto complicato. 

Franco Vannini 
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IN EDICOLA 

I QUADRI 
DEI GRANDI MAESTRI 
RIPRODOTTI SU TELA 
Una novita nelle edicole ita-

liane 6 la pubblicazione dei ca-
polavori della pittura di ogni 
tpmpo riprodotti su tela che 
l'Editore Malagoli di Bologna 
ha voluto insenre in ogni nu-
mero del suo elegante mensile 
t Capolavon dell'arte flgurati-
va >. Lo scopo che 1' Editore 
si 6 proposto. e quello di per-
mettere al pubblico di racco-
gliere. con una minima spesa, 
una bellissima serie di celebri 
quadri che potranno essere in-
corniciati permettendo di ar-
ricchire l'arredamento della ca
sa e dell'ufficio. Le riproduzioni, 
particolarmente curate, sono 
state impresse su speciale tela 
olandese che ne garantisce una 
ottima conservazione nei tempo. 
L'opera, la cui realizzazione ha 
richiesto il superamento di no-
tevoli difficolta tecniche ed orga-
nizzative. comprendera 18 fasci-
coli che potranno essere rac-
colti in tre volumi e rilegati 
con copertina di gran lusso. 

Nei primi fascicoli saranno 
riprodotte opere di Botticelli, 
Rubens. Goya. Giorgione, Cana-
letto. Velasquez, Caravaggio, 
Toulose-Lautrec, Ingres, Ver-
meer, Rembrandt, ecc. 
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N O N MOLIiA 
I i A P R E S A 

qualaiasi 
protesi con 

orasiv 
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIERA 

La smorfia di dolore di Liguori dopo I'incidente nella partita 
Milan-Bologna. 

Bob a quattro 

I romeni «europei » 

OGLS. 16 
L'equipaggio romeno pi lo

ta to da Ion Panturu ha vinto 
i campionati europei di bob a 
quattro, conclusisi stamani 
sulla pista olimpica di Ogls 
(Innsbruck), davanti ai due 
quartetti della R.F.T. 

L'equipaggio romeno ha per-

corso le quattro prove nei 
tempo complessivo di 4'19"07, 
seguiti da Germania 1 di Zfm-
merer (4'19"3°) e da Germa
nia 2 di Floth (4'20"26). 

La Romania con Panturu si 
era imposta ai campionati eu
ropei svoltisl ad igls nei 1967. 

Trasportl Funebri Internazlonall 

760.760 
_ _ Soc. S.I.A.F. a.r.l. .. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO . CICLI . SPORT L. 50 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
Aeroporto Nazlonale Tel. 4687/3560 
Aeroporto Internaz. Tel. 601.521 

Air Terminal Tel. 470.367 
Roma: 

Tel. 42.09.42 - 42.56.23 • 42.08.19 
I'REZZI GIORNAL1ER1 FERIALI 
Valldi slno al 31 ottobre 1971 
(compresl km 50 da percorrerc) 
FIAT 500/F . . . . L. 1.450 
FIAT 500 Lusso . . . . • 1650 
FIAT 500/ F Giardlnetta . • 1850 
FIAT 750 (600/D) . . . » 1.950 
FIAT 850 Normale . . . » 2.450 
FIAT 850 Special . . » 2.750 
VOLKSWAGEN 1200 . . » 2.750 
FIAT 850 Coup© . . . . > 2.750 
FIAT 1100/R > 2.800 
FIAT 128 > 3.000 
FIAT 850 Famll. (8 pOSU) > 3.000 
FIAT 850 Sport Coupe . » 3.100 
FIAT 1500 > 3.100 
FIAT 850 Spyder . . . » 3-200 
FIAT 128 S.W. FamUlare » 3.200 
FIAT 124 » 3.400 
FIAT 1800 » 3.400 
FIAT 1500 Lunga . . . » 3.400 
FIAT 850 Sport Spyder . > 3.500 
FIAT 124 Special . . . » 3.700 
FIAT 2300 Lusso. . . . » 3.750 
FIAT 125 > 3.850 

Anmento dl contlngenza 10% 

D OCCASIONI L. 50 

AURORA GIACOMETTI eccezlo-
nalmente svende SERVIZIO PIAT-
Tl PORCELLANA per dodici a 
lire 9.900. Altre mllle occasionllll 
Quattrofontane 21/C. 

LEGGETE 

Rinascita 
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Una lettera al nostro giornale 

A proposito di 
un reportage sulla 
Cina Popolare 

Dal compagno Giovanni 
Brambilla abbiamo ricevu-
to la seguente lettera: 

Caro Dlrettore, 
ho visto come cosa utile e 

positive 11 fatto che 11 nostro 
giornale abbla cercato dl ave
re delle corrlspondenze sulla 
Cina dato che non pub avere 
un corrlspondente permanen-
te. Debbo perb dirtl, ora che 
ho potuto leggere gll artlcoli 
del nostro inviato, una mla 
franca considerazione critica. 
Essa si rlferisce al fatto che 
questi artlcoli mi sembra che 
Bi discostino decisamente da 
quello che e un punto molto 
chlaro e preclso acquislto dal 
nostro Partito nel confronti 
delle esperienze soclallste in 
atto nel mondo e degli Stati 
Boclallstl che si vengono co-
struendo. Tale punto, dovreb-
be essere Inutile ricordarlo, 
e quello di un esame atten-
to di ciascuna realta soclall-
sta, che combatta sla con-
tro le deformazioni della pro
paganda borghese il cul com-
plto e solo quello della insl-
nuazione e della calunnia sia 
contro ognl ritorno dl una 
mentalita acritica. Abbiamo 
parlato e parliamo della no-
stra volonta dl vedere la real
ta del paesl socialLstl per 
quella che essa e, nel quadro 
della nostra collocazione in-
ternazionalista, nella chiara 
scelta dl campo che e nostra, 
ma — al tempo stesso — 
senza costruire nuovi miti e 
nuove leggende. Abbiamo sot-
tolineato che not vogliamo da
re 11 nostro contribute alia 
costruzione dl una nuova unita 
dl tutte le forze comunlste 
e rivoluzionarie del mondo in-
tiero innanzitutto sulla base 
del comuni ideal! e della co-
mune lotta antimperialista, 
senza che clb debba voler 
dire Pannullamento delle dif-
ferenze esistentl le quail sor-
gono anche sulla base delle 
diversity storiche di struttura 
economlca, di tradizione poll-
tica, di cultura, ecc. 

Tutto clb comporta, qulndl, 
uno sforzo che deve essere 
pienamente partecipe ma an
che critico: non nel senso dl 
oocuparsl solo o essenzialmen-
te delle difflcolta o delle co
se negative ma nel senso del-
l'esame anche delle realta so
cialists il piii possibile ispl-
rato dalla nostra dottrina 
marxista. Ml pare che, in que-
sto senso, alcuni sforzl siano 
stati compiutl anche dal gior
nale e dalla nostra stampa, 
con risultati utlll dl Partito, 
per cib che riguarda lTJnlo-
ne Sovietica, e altri paesi so
cialist!. 

Cib che ml sorprende e che 
queabo criterio non sia stato 
adoperato nei servizi attorno 
alia Cina popolare. Non credo 
che delle corrlspondenze glor-
nalistiche scritte dopo un bre
ve soggiorno possano dire tut-
to di una realta cosl grande, 
oosl Importante e cosl com-
plessa. Capisco anche la vo
lonta dl compiere uno sforzo 
di osservazione particolarmen. 
te oggettiva nel confronti dl 
un Paese diretto da un Parti-
to comunlsta con il quale ab
biamo avuto aspre polemiche 
e abbiamo numerose e pro-
fonde divergenze. Capisco 
inoltre la necessita dl colma-
re lacune informative derjva-
te dal fatto di non aver po
tuto avere Informazloni diret-
te. Tuttavia ho Innanzitutto un 
dubbio serio sul metodo se
guito e che e quello di una 
visita ad alcune istituzionl so
ciall, ad alcuni centri produt-
tivi, ad alcune organizzazioni 
politlche. La mia stessa espe-
Tienza in altri Paesl soclalistl 
ml dice che spesso, con tale 
metodo, non si riesce ad af-
ferrare 11 quadro di insieme 
e la visione complessiva del 
problemi, delle difflcolta, del
le esperienze, delle cose posi
tive e negative. In tal mo-
do, purtroppo non si fa una 
descrizione oggettiva e neppu-
re una f otograf ia di una cosl 
grande realta, ma se ne illu-
strano solo framroenti che 
possono addirittura essere de-
formanti. 

Ma, soprattutto In quest! ar
tlcoli, db che mi ha colpito 
e che non compare mai un 
problema, un interrogativo, un 
dubbio; e se compare viene 
immediatamente fugato nella 
frase successiva. 

Ora e propno questo, se la 
mia stessa esperienza non ml 
inganna, cib che porta alia 
costruzione di una visione mi-
tica. Ma essa non serve alia 
nostra lotta, e, to credo, non 
serve neppure alia coropren-
sione degli sforzi e del risul
tati che i compagni cuiesl nel 
loro lavoro si propongono di 
ottenere e che not ci auguria-
mo che siano 1 piu positivi 
possibili per 1'interesse del po-
polo cinese e della intiera 
umanita. 

Che sia chiaro, dunque, che 
io non faccio una questione 
che si parla «troppo bene» 
della Cina: ma che descnvere 
in modo acrmco la siiuaziune 
fa sfuggire il senso della real
ta che e fatta di difflcolta e 
anche di error!. 

Credo che noi lmboccherem-
mo una pessima strada se, 
avendo rinunciato ad alcuni 
mill, li volessimo sosutuire con 
altri. So bene che anche 11 mi-
to in determinati moment! e 
per determinati period) — co
me ci ha insegnato Uramsci. 
e come credo di sapere 
per diretta esperienza negli 
anni duri della lotta aniifa-
scista — ha una imiuensa tun 
zione costruttiva per la nostra 
causa. 

Capisco anche che quaicuno 
orede che i giovanl o alcuni 
dl Mil siano sensibili a visio-

nl mitlche: tutto bianco o tut-
to nero. Perb, credo che noi 
non slamo in un periodo In cul 
la forza della causa rivolu-
zionaria pub stare nel mlto 
e credo anche che sia un erro-
re ritenere che i giovanl sia
no attlratl « naturalmente » da 
visionl che siano dl tipo acrl-
tlco o addirittura fanatlco. 

Comunque, noi non possla-
mo rinunclare alle conclusion! 
di metodo e di merito cui ci 
ha portato un lungo cammlno 
e una elaborazlone colleglale 
sulla base di dure esperienze. 

Ti prego di accogliere con 
animo fratemo questa critica 
e di accogliere 1 piti vlvi au-
guri dl successo per il nostro 
giornale, per 11 quale anche 
nella nostra federazione si sta 
lavorando Intensamente e con 
risultati mlgliori deH'anno 
passato. 

GIOVANNI BRAMBILLA 

Vogliamo rassicware il 
compagno senatore Brambil
la, valoroso imlitante operaio, 
dirigente comunista cresciuto 
alia scuola della lotta di fab-
brica. del carcere. della puer-
ra partigiana, oggi membro 
della CCC e del Direttivo della 
federazione di Milano (e gli 
altri compagni e lettori che 
ci hanno fatto conoscere con-
siderazioni analoghe) che noi 
condividiamo pienamente la 
linea che egll espone, e che 
poi e quella del Partito, in-
torno all'esigenza di scartare 
ogni nuova mitizzazione e di 
guardare con attenzione par
tecipe e critica al tempo stes
so a tutte le realta socialists. 
A questa linea e stata e sara 
fedele l'« Unita », nel suo im-
pegno — ch'6 dl sempre — 
di esprimere con la maggio-
re precisione possibile la po-
sizione del nostro partito m 
quanto partito nazionale e in-
ternazionalista, che si batte 
per I'unita del movimento ope
raio, comunista e rivoluziona-
rio mondiale partendo dalla 
propria autonomia, e tenendo-
la ben salda. 

Non ci e sfuggito il fatto 
che, rispetto alia esigenza di 
questa visione delle realta so-
cialiste, il tipo di corrispon-
denze dalla Cina che abbiamo 
pubblicato, avrebbe potuto 
presentarsi come uno scarto 
e una eccezione. Ma propno 
per cib, come forse si ricor-
dera, abbiamo presentato que-
sti articoli con un'avvertenza 
iniziale. In essa richiamava-
mo, appunto, la linea che vo-
gliono seguire il \iostro Parti
to e il nostro giornale nei con
fronti di tutti i paesi che co-
strutscono il socialismo. « Que
sta linea si ispira — ricor-
davamo — alia volonta dl 
un'analisl oggettiva, svolta 
sulla base del metodo critico 
che ci e dettato dalla nostra 
visione marxista e leninista, 
oltre che dalle molteplici espe
rienze vissute dal movimento 
operaio e dal nostro Partito». 
Aggiungevamo che la dtfficoh 
ta di un tale compito « & par-
ticolarmente evidente per la 
Cina, ta cui realta, estrema-
mente complessa, richiede 
senza dubbio — per essere 
conosciuta oggettivamente — 
approfonditi studi diretti e la 
continuazione dei tentativi di 
analisi che sono possibili sul
la base del materiale ufficia-
le a disposizione ». 

Quell awertenza sottolinea-
va, infine, che il *reporta' 
get aveva dunque il caratte-
re di a un primo approccio di
retto*, e che appunto come 
tale rispecchiava a nostro av-
viso a Vemozione di un primo 
contatton e risentiva -<deila 
brevita del tempo trascorso in 
Cinan. « Esso — concludeva 
quella nota — e tuttavia te-
stimonianza della nostra vo-
lontd di non privarci di una 
opportunity tnteressante. Ci 
auguriamo che ad essa segva 
la possibilita di un ulteriore, 
metodico e approfondito la
voro*. 

Pur consapevoli, doe. che 
— com'era evidente — nun si 
sarebbe fornito un quadro 
completo, non si sarebbe da
ta risposta ai molti e seri in-
terrogativi, non si narebbe 
avuta dinanzi una visione pro-
blematica — quale vuole es
sere nel nostro sforzo perma-
nente — abbiamo ritenuto 
egualmente utile fornire un 
resoconto delle cose viste e 
delle cose ascoltate, e doe 
una testimonianza che — co-
m'e per ogni testimonianza di 
questa natura — non pud non 
riflettere entro certi limitl la 
sensibilita propria deU'autore. 

Abbiamo confidato e conft-
diamo. in questa occasione 

Riprendono 

il 23 gennaio 
le trattative 

sul petrolio 
VIENNA, 16. 

I negoziati di Teheran sul pe
trolio nprenderanno il 23 gen
naio prossimo; k> ha annunciato 
questo pomcnggio la segretena 
generate dell'orgamzzazione dei 
paesi produtton di petrolio 
(OPEC), ctw ha sede a Vienna. 
Le conversazioni tra i paesi pro
dutton di petrolio e le societa 
petrolifere. che sarebbero dovu-
te ineominciare nella capitate 
iramana il 12 gennaio seorso, 
non poterono essere intra prese 
a fondo in seguito al nfluto 
dele societa importatrici di par-
tccipare ai negoziati, in seguito 
alia nehicsta dell'OPEC di au-
mentare il prezzo del greggio. 

come sempre, sulla intelligen-
za critica dei compagni e aei 
nostri lettori. Giacche noi. mi-
che qui, condividiamo piena
mente I'opinlone del compa
gno Brambilla: e falso rite
nere che visioni milizzalrici 
e semplicistiche possano esse
re facllmente e stabilmente 
accettate. Ma, proprio percib, 
laddove esse si fossero pre-
scntate — anche in questo 
caso — non dubitiamo che sia
no state avvertite come tali. 

Naturalmente, tutto cib non 
toglie nulla alia puntualita 
dell'incitamento critico che il 
compagno Brambilla ci rivol-
ge attorno alia esigenza del 
massimo sforzo per una plena 
rispondenza al metodo che ci 
siamo dato, 

Tutto clb serve solo a ri-
cordare che questa esperienza 
va vista come un contributo 
offerto per un avvlcinamento 
alia realtH cinese entro quei 
confini e quei limitl su cul 
sin dall'inizio abbiamo richia-
mato Vattenzione. Resta tutto 
aperto il problema — che ci 
auguriamo di poter risolvere 
in avvenire — di avere una 
conoscenza continuativa e ap-
profondita di questa grande 
realtd. rappresentata dalla Re-
pubblica popolare cinese. 

SCIOPERO ALLA FIAT DI BUENOS AIRES Nello stabilimento aulomoblllsllco tFlat 
Concord » di Buenos Aires, apparlente 

alia Fiat itallana, I'ammlnistrazlone ha llcenziato illegalmente I rappresentantl sindacall dei lavoratori. I slndacallsti avevano 
chiesto aumenti salarlall e mlgliori condizioni di lavoro. Alia rappresaglia I 2.500 lavoratori argentini hanno rlsposto con Io 
sclopero. Nella foto: gli operai in sciopero sul tetto dello stabilimento. 

Minacce di guerra dietro la crisi della strategia globale americana 

I conti che non tornano 
nella politica di Nixon 

Due anni di contraddizioni tra le esigenze dell'«impero» ed il peso del massiccio impegno mondiale sulla situa-
zione interna - II prezzo della vietnamizzazione - II ritiro delle truppe e solo una loro ridistribuzione - Un presidente 
che non sa perdere e che di fronte alia sconfitta in Indocina pu6 decidere di usare le armi atomiche tattiche 

L'America «in cerca di una 
politica estera >: con questo 
titolo alcune settimane fa la 
nota rivista Newsweek offriva 
ai suoi lettori un'interessan-
te inchiesta sulle contraddi
zioni della politica nixoniana 
nel mondo. Ma sono poi dav-
vero senza una politica estera 
gli Stati Uniti? Ad un'analisi 
un po' piu accurata non sem
bra essere questo il loro pro
blema. Cib che piuttosto viene 
alia luce e qualcosa di diver-
so. Gli Stati Uniti attraversa-
no, forse per la prima volta 
dalla fine della guerra mondia
le, una crisi profonda dei lo
ro indirizzj di politica inter-
nazionale, una crisi che scuo-
te e divide il paese sin nel-
le sue classi dirigenti. 

La soluzione 
non c'e 

La crisi non e cominciata 
oggi. Dura da alcuni anni. Ri-
sale al periodo quando Nixon 
non era ancora presidente. So 
lo che Nixon, come ogni nuo-
vo presidente deve fare, ave
va lasciato intendere di avere 
in tasca la soluzione. Invece 
oggi si comincia a vedere che 
la soluzione non c'e. D « mo
menta della verita» maturo 
nella primavera scorsa, quan
do Nixon decise 1'invasione 
della Cambogia. Allora U di-
battito fu furente e appassio
nato. Oggi la tensione sembra 
diminuita. Proprio per que
sto si vede perb meglio oggi 
come la crisi non fosse lega-
ta ad un awenimento contin-
gente, ma piu generate e pro 
fonda. Per procedere con piu 
ordine. vediamo comunque 
quel che dicono le analisi de
gli altri. 

Alia Casa Bianca Nixon non 
si 6 limitato a compiere al
cune scelte di politica estera. 
Cos! come spesso amano fa
re i president! americani, egli 
ha enunciate in una serie di 
discorsi quella che i commen-
tatori hanno subito definite 
una < dottrina >, che e poi sta
ta presentata come la dottri
na di un certo « disimpegno > 
americano. Gli Stati Uniti non 
se la sentivano piu di essere 
i gendarmi del mondo inte-
ro. «Semplicemente non ab
biamo abbastanza uomini c 
abbastanza soldi per farlo > 
ha detto un deputato dello 
stesso partito del presidente. 
Bemnteso. gli Stati Uniti non 
rinunciavano alle loro c posi-
zioni > nel mondo; contavano 
tuttavia che « altri > li avreb-
bero aiutati a difenderle. Ban
co di prova di questo orien-
tamento doveva essere il Viet
nam. che resta il progenia 
numero uno della politica 
americana: di qui il program 
ma di «vietnamizzazione > 
delta guerra. 

Ma — e riprendiamo I'ana-
lisi di Newsweek — «il fat
to e che sinora I'approccio del 
presidente alia direzione del
la politica estera e venuto 
meno alle sue promesse >: cib 
accadeva perche mentre par-
lava di disimpegno dalle com-

plicazloni oltremare, <egli e 
sempre stato pronto a lan-
ciarsi in un gioco d'azzardo 
aggressivo >. La rivista citava 
a questo proposito 1'aggres-
sione in Cambogia, i nuovi 
bombardamenti nel nord Viet
nam, la minaccia di interve-
nire in Giordania, la storia 
tutt'altro che chiara della cba-
se sovietica > a Cuba, con cui 
si e lasciato intravvedere un 
possibile nuovo attacco con
tro Castro. Ma non solo. In 
Europa accade qualcosa di 
analogo. Si era parlato della 
possibile riduzione di un 10% 
dei 285.000 soldati americani 
presenti nel continente. Su 
questa base si sono costretti 
gli alleati della Nato durante 
l'ultimo consiglio atlantico a 
sborsare un miliardo di dolla-
ri in piu per le spese milita-
ri. E ora non solo si garan-
tisce che quelle truppe non 
saranno ridotte, ma « privata-
mente esponenti americani as-
sicurano che esse potrebbero 
essere portate a circa 310.000 
uomini >. 

Sono questi i fenomeni al
ia superficie. In profondita ac
cade qualcosa di piu interes-
sante. Gli americani non in-
tendemo affatto < disimpe-
gnarsi >. Lo dice uno dei lo
ro analisti piu notj, il pro
fessor Brzezinsky. quando 
scrive che l'< impegno globa
le > americano e stato < de-
ciso dalla storia >. Esso non 
< pud essere quindi abbanio-
nato: la sola cosa importante 
e sapere quale forma e qua-
h' obiettivi avra *. In altre pa
role cid significa che I'impe-
rialismo americano non rnteo-
de — e non pud — rinuncia-
re di propria volonta a nessu-
na delle posizioni che detie-
ne nel mondo. Sono le «con-
quiste* del piu grande im-
perialismo della storia. Anchs 
trascurando il loro caraitere 
militare e la loro impronta 
di potenza. sia pure sotto il 
solo angolo economico esse 
restano decisive per gli Stati 
Uniti. 

Investimenti 
alVestero 

VAmerica importa da pae
si che controlla la maggior 
parte delle materie prime di 
cui la sua economia ha biso-
gno. Anche le sue esportaz;o-
m. per quanto relativamente 
non cospicue, sono essenzia-
li per la prosperita america
na. In piu ci sono gli investi
menti aU'estero: nella sola Eu
ropa essi ammontano a cir
ca 100 miliardi di dollari. Mil 
le ditte americane a caratte-
re < multinazionale» asseri-
scono che il 30% delle loro 
vendite proviene dalle loro fi-
liali o associate europee. Mol-
te di esse assicurano che so
no state proprio le vendite eu
ropee a «salvarle dal disa-
stro durante la presente re-
cessione negli Stati Uniti». 

L* imperialismo americano 
non pud quindi ritirarsi. Ma 
il pubblico americano sente 
U peso di questo impegno 

globale. c Vi e ormai > per 
tornare all'analisi di New
sweek cmeno appoggio in-
terno all'attivismo oltremare 
di quanto ve ne sia mai sta
to negli ultimi trent'anni >. 
(Credo vi sia appena biso-
gno di segnalare quanto sia 
eufemistico il termine c attivi-
smo >). La cosiddetta c dottri
na Nixon» e stata un espe-
diente per rassicurare l'opi-
nione americana. Di qui la 
facilita con cui la si con-
traddice in pratica. I critici 
del governo non hanno quin
di torto quando dicono che 
essa e < un semplice cambia-
mento di tattica » o — come 
asserisce Fulbright — < un 
mucchio di retorica >. Gli stes-
si sostenitori del presidente 
si trovano nei pasticci quan
do devono difenderla. Kissin
ger, che e il suo principale 
consigUere. si limita a dire 
che la «dottrina» non e un 
cmanuale di ricette*. Altri 
assicurano che si tratta sem
plicemente di un modo per 
< tirare avanti finche sapre-
mo che cosa possiamo fare >. 

Cumulo di 
contraddizioni 

La prima conseguenza e — 
secondo lo storico Schlesin-
ger, che fu consigliere di Ken
nedy — « un cumulo di con
traddizioni nei circoli presi-
denziali >. Dell'estensione di 
questi contrasti ha dato un 
quadro efficace il giornalista 
francese Andre Fontaine, pri
mo esperto di politica inter-
nazionale del Monde, dopo un 
suo soggiorno a Washington. 
Egli ha detto di avere trova-
to c sorprendenti differenze di 
valutazioni * fra colore f che 
hanno attualmente in mano 
relaborazione della diploma-
zia e della strategia negli Sta
ti Uniti >: si possono racco-
gliere opinioni contrastanti 
cda un edificio (del gover
no) aH'altro o persino da un 
piano airaltro dello stesso edi
ficio ». 

II Vietnam resta il punto 
dove queste contraddizioni e-
splodono nel modo piu dram-
matico. proprio perche la cri
si e cominciata di qui. L'Ame
rica e stata sconfitta. II deca-
no e nume dei commentato-
ri di politica internazionale de
gli Stati Uniti. 1'ormai ottan-
tenne Walter Lippman, lo ha 
detto con chiarezza: < Ci sia
mo noi. che siamo 200 milio-
ni, con i piu grandi armamen-
ti che qualsiasi paese abbia 
mai posseduto, e ci sono i 
nord - vietnamiti (perche poi 
non quelli del sud? * N.d.r.) 
che sono 20 milioni, con un 
sistema industriale primitivo. 
Eppure siamo stati incapaci 
di costringerli a fare quel che 
volevamo. Perche? Perche con-
tadini armati, disposti a mo-
rire. possono tenere testa alia 
piu grande potenza. Gli ele-
fanti non possono cacciare le 
zanzare da una palude ». 

Nixon ha promesso di ritl-
rare le sue truppe dal Viet
nam e probabilmente sara oo-

stretto a farlo. Da un lato, 
egli gioca in gran parte su 
questa promessa le carte di 
una sua rielezione nel '72. Dal-
l'altro — come risulta da una 
seconda inchiesta condotta dal
la stessa rivista Newsweek 
— lo spirito del corpo di spe-
dizjone americano in Indoci
na e a pezzi. Dal 50 al 60% 
degli uomini fanno uso di dro-
ghe. Soldati e ufficiali sono 
preoccupati soprattutto di ri-
portare a casa la pelle. ora 
che intravvedono una possi
bility di rientrare in patria. 
Molte unita rifiutano ormai 
qualsiasi missione pericolosa. 

« Nixon non 
sa perdere » 

Ma Nixon non vuole nem-
meno rassegnarsi alia sconfit
ta. Per il momenta ritira 
quindi le truppe col conta-
gocce, mentre cerca altri mez-
zi per continuare a condurre 
una guerra, che d'altronde si 
e estesa e in qualche caso in-
tensif icata. * II nostro proble
ma non e quello di ritirar-
ci dall'Asia» ha detto uno 
dei collaboratori del segreta-
rio di Stato Rogers, «ma di 
trovare il giusto modo per re-
stare in Asia >. Non ha quin
di torto il commentatore del
la Praoda di Mosca quando 
scrive che il famoso ritiro al-
tro non e se non < una redi-
stribuzione delle forze. una 
loro diversa dislocazione > che 
mira soprattutto a ridurre il 
numero delle vittime ameri
cane. 

E allora? Un giornalista che 
segue in America da vicino 
la politica del paese ci ha det
to: c State attenti a Nixon. Le 
truppe le ritira. se non tut
te. in gran parte. Ma non fac-
ciamoci prendere di sorpresa! 
II prezzo che Nixon vuole e 
altissimo >. E' un'opinione a-
naloga a quella raccolta da 
Andre Fontaine presso uno 
dei piO noti giomalisti ameri
cani: «Nixon non sa perde
re >: quindi in caso di scon
fitta dopo il ritiro del grosso 
del corpo di spedizione cegli 
potrebbe benissimo arrivare 
smo a impiegare armi atomi
che tattiche >. Dopo tutto 
Eisenhower, che aveva Ni
xon come vice - presidente. 
cera deciso a farlo nel 1953 
in Corea, se non fosse so-
praggiunto 1'armistizio >. 

Ora pud darsi che tutte 
queste siano semplici specula-
zioni. Walter Lippman, che 
pud avere avuto sentore di 
idee del genere, ha gia scrit-
to che e inutile pensarci. per
che c'e dietro il rischio di una 
terza guerra mondiale e per
che neanche l'c elefante » ato-
mico avra la meglio sulle 
czanzare* contadine. Che ipo-
tesi di questo genere possa
no anche essere soltanto evo-
cate. dice tuttavia quali peri-
coli racchiuda in sd Ia pre
sente crisi americana, quan
do al timone del paese vi so
no uomini come quelli che vi 
stanno oggi. 

Giuseppe Boffa 

Nei giorni scorsi 

a Roma 

Incontro fra 
delegazioni 
del PCI e 
della Lega 
jugoslava 

Nel quadro dei contattl che 
una delegazione della Lega del 
comunisti Jugoslav! ha avuto 
a Roma con vari partlti po
litic! Italian! sul problemi del 
rapport! tra lltalia e la Ju
goslavia, si e svolto un in
contro tra una delegazione 
del PCI, composta da! com
pagni Enrico Beflinguer, Gian-
carlo Pajetta, Sergio Segre 
e Rodolfo Mechini, e la dele
gazione della Lega, composta 
dai compagni Miha Tripalo, 
membro dell'esecutivo, e Luka 
Soldic, vice-responsabile della 
sezione internazionale della 
Legs. 

Airincontro, che si e svolto 
nel clima di fratema amicl-
zia che caratterizza i rappor-
ti tra I due partitl, hanno 
partecipato anche rambascia-
tore jugoslavo a Roma, Prica 
e il consigliere d'ambasclata, 
Vucinln, 

Nel corso delle conversazio
ni, si 6 proceduto a uno scam-
bio dl vedute su divers! pro
blem! di politica internazio
nale, su! quali si e riscontra-
ta una ampla Identita dl ve
dute. Una particolare atten
zione e stata dedicata a! rap
port! tra i due Paesi. 

Le due delegazioni hanno 
convenuto sulla opportunity 
di superare le difficolta esi
stentl fra Italia e Jugoslavia 
in seguito a! determinarsi del 
rinvio della visita in Italia 
del presidente Tito, e hanno 
constatato con soddisfazione 
Ia reciproca volonta dl con
tinuare ad operate per raf-
forzare ed estendere I'amici-
zia tra I due Paesl 

Le due delegazioni hanno 
inoltre manifestato la volonta 
di estendere ulterlormente i 
rapport! di collaborazione 

L'assassinio di Quandiej, Tabeu e Fotslng 

MERUN 
Ultime vittime 
di una feroce 
repressione 

II regime di Ahidjo tenta di soffocare nel 
sangue la lotta popolare per una indl-

pendenza autentica del paese 

Ernest Ouandi6 e stato as-
sassinato: il presidente del 
Camerun Ahidjo. sorpreso dal
le dimension! dello sdegno su-
scitato aU'estero dal processo 
di Yaounde, ha cerca'.o di 
chiudere rapidamente la par
tita graziando il vescovo cat-
tolico mons. Albert Ndongmo 
con altri due condannati e fa-
cendo contemporaneamente 
uccidere i tre rimanenii: il 
«compagno Emilio» — Er
nest Ouandie — Raphael Fot-
sing e Gabriel Tabeu. Ouan
die. alto dirigente deH'Unione 
dei popoli del Camerun era 
gia morto nella volonta del 
dittatore fin dal momenta del
la sua cattura avvenuta il 
21 agosto dell'anno seorso. 
Non aveva voluto chiedere 
clemenza. 

I tre assassinati sono le vit
time ultime di una feroce re
pressione che il regime di 
Yaounde, capeggiato da Ahi
djo. conduce da molti anni 
contro l'opposizione guida-
ta dall'UPC, un forte partito 
popolare che a meta degli an
ni 60 appariva ancora — ben-
che clandestino — come una 
forza destinata a imprimerc a 
breve scadenza una svolta al
ia politica del paese. Fonda-
ta nell'aprile del '48. meno 
di tre anni dopo la fine della 
seconda guerra mondiale. la 
UPC aveva trascinato in bre 
ve tempo centinaia di mi^liaia 
di africani nella lotta politica. 

In un paese coloniale semi-
feudale e patriarcale. spartito 
tra Francia e Inghilterra (do
po essere stato soggetto alia 
Germania fino alia prima 
guerra mondiale) con una eco
nomia completamente control-
lata dagli imperialisti, I'UPC 
lancid le parole d'ordine del-
l'abbattimento del coloniali-
smo, dell'indipendenza e del-
1'unificazione del Camerun: 
parole d'ordine che provenen-
do da un partito nazionale. 
non potevano non trovare lar-
ga risonanza. L'oppressione e 
lo sfruttamento coloniale col-
pivano infatti gli interessi di 
tutti. Nella primavera del '55 
il movimento rivoluzionario, 
gia da un anno all'offensiva, 
raggiunse il punto culminante. 
L'insurrezione sembrava ine-
vitabile. Attraverso le sue or
ganizzazioni sociali e cultura-
li l'UPC aveva stabilito pro-
fondi legami fra le masse con
tadine. la piccola borghesia e 
la modesta borghesia nazio
nale. 

Esisteva in certo senso una 
specie di potere popolare che 
contestava il potere coloniale 
e i suoi corrotti esponenti. 
Nell'aprile del 1955 venne pro-
clamato. in un appello storico. 
il crollo deirimperialismo nel 
Camerun. Alia vecchia richie-
sta che l'ONU stabilisse la da
ta in cui il paese sarebbe di-
ventato indipendente, venne 
sostituita la nuova parola d'or
dine: indipendenza imme-
diata. 

Le potenze mandatarie, so
prattutto Ia Francia. che am-
ministrava i nove deciml del 
paese. scatenarono ana re
pressione fulminea e crueota. 
Nel solo luglio del '55 venne-
ro uccise piu di 5 mila perso-
ne. II partito fu colto di sor
presa dal sanguinario attacco 
colonialista. Dopo i massacri. 
costretta alia clandestintti. 
l'UPC riorganizzd le sue file 
e quindi diede inizio alia lotta 
arrnata. Comincia la lunga. 
sconosciuta storia di una guer
ra civile della quale i processi 
e gli assassinii di questi gior
ni sono l'episodio piu recente. 

Conquistata rindipendenza 
nel 1961 il nuovo regime afn-
cano non mutd infatti I'atteg-
giamento della precedente 
amministrazione europea nei 
confronti dellUPC. Ahidjo. 
che era gia 1'uomo forte del 
paese fin dal '58. si preoctr> 
pd da un lato di assiciirare 
le condizioni favorevoli per le 
operazioni del capitale stra-
niero. dall'altro dedicd ogni 

cura a rafforzare l'apparato 
repressivo e a colpire jl mo
vimento popolare. Grandi ma-
nifestazioni contro il governo 
ebbero luogo nel 1966 e nel 
'67: eccidi e condanne a mor-
te furono gli strumenti con i 
quali vennero stroncate. Si 
calcola che i patriot! elimlna-
ti dalle Forze del dittatore 
siano almeno 80 mila. 

Inevitabilmente nel dramma 
camerunese le rivalita naiio-
nalistiche o — come si suoi 
dire quando si tratta deU'Afri-
ca — tribali, hanno un qual
che peso: il presidente Ahidjo 
si d assicurato un parlamen-
to ossequiente mettendo fuori 
legge l'opposizione e ha man-
tenuto al governo soltanto uo
mini a lui legati e comunque 
della sua regione. Gli opposi-
tori sono in prigione o in esi-
lio. II Camerun dal giorno del
l'indipendenza d di fatto in 
stato di emergenza. 

Prendendo occasione dal 
processo contro monsignor 
Ndongmo e Ernest Ouandie. 
un uomo politico camerunese 
in esilio Abel Eyinga, ha an
notate alcuni fatti sul quali 
vale la pena di riflettere. In 
una lettera al giornale Le 
Monde egli afferma: «Se ci 
sono tanti " complotti" clft 
accade perchd certe cause 11 
giustificano e li spiegano. La 
maggiore d la politica di feu-
dalizzazione (alia maniera dei 
sultanati del nord Camerun) 
praticata da Ahidjo e alia 
quale le genti del sud non 
sono mai state abituate >. Per 
attuare questa feudalizzazione 
< e quindi mantenersi ad ogni 
prezzo al potere * Ahidjo uti-
lizza qualsiasi strumento e dif-
fonde in particolare un clima 
generate di sospetto e di pau-
ra. «La delazione istituziona-
lizzata' e incoraggiata dalla 
Sedoc (polizia politica paralle-
la che ha diretto gli interroga-
tori ai recenti processi) e il tri-
balismo sono alcune delle armi 
awelenate al servizio del re
gime... dal 18 febbraio 1958 
(data dell'accesso al potere di 
Ahidjo) fino al mese di giugno 
di questo anno, nessuno dei 
ministri ammessi al potere, 
e originari del nord. come 
Ahidjo, d stato allontanato, 
mentre nello stesso periodo si 
d assistito ad un incrociarsi 
di entrate e di uscite di piu di 
54 ministri originari del sud 
rimasti in carica da on mini-
mo di un mese ad un massi
mo di 9 mesi >. L'autore rive-
la poi il proprio caso perso-
nale e afferma: cper aver 
manifestato l'intenzione di 
presentarmi alle ultime "ele-
zioni presidenziali" d«l mar-
zo '70 sono stato condannato 
— per ordine di Ahidjo — * 5 
anni di carcere dal tribunale 
militare di Yaounde senza 
neppure essere stato invitato 
a presentarmi davanti al ma-
gistrato per difendermi>. 

A questo punto non stupi-
sce che il Camerun sia per 
l'Europa e per rAmerica uno 
dei paesi piu « stabili >, oasi di 
sicurezza per gli uomini d'af-
fari di Francia. Germania e 
Stati Uniti. E non stupisce 
neppure che una dismvolta 
navigazione in politica estera 
abbia valso a questo regime 
una reputazione di govemo 
proteso a una politica di pa
ce. Ma anche la dittatura di 
Ahidjo, ogni tanto. deve get-
tare la maschera. Ora l*ha 
gettata consegnandb al boja 
un grande leader africano e 
due suoi compagni. dirigenti 
di una lotta popolare che m-
dica. dal lago di sangue che 
non Ilia ancora soffocata. Ia 
via della liberazione e dell'in
dipendenza autentica per i po
poli del Camerun. Nel *5B 
un altro dirigente delTUPC. 
Ruben Um Nyobe era caduto 
in combattimento; nel *60 a 
Ginevra. sicari assassinarono 
Felix Moumie. 

g. co. 
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Settimana nel mondo 
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Ancora una volta, la mo-
narchia hascemita c i ge
neral! di Amman hanno de-
liberatamente provocato un 
« regolamento di conti • con 
i combattenti palestinesi e 
ancora una volta, dopo 
scontri la cui sanguinosa 
violenza aveva fatto preve-
dere sbocchi definitivi e ca-
tastrofici, un compromesso 
precario, sottoscritto senza 
illusioni dalle parti, ha fat
to tacere le armi. In due 
anni, e la tredicesima vol
ta che ci6 accade. CI sa
ra un nuovo round? Si 
riuscira ancora ad evitare 
il peggio? Ne l'uno ne l'al-
tro interrogativo si presta-
no a rispostc futilmente ot-
timistiche. 

Sarebbe inutile nascon-
dersi che il riproporsi, ad 
ogni passo, del oonfronto 
ha pericolosamente logorato 
il modus vivendi tra Ara-

YASSER ARAFAT. La 
parte coerente. 

man e 1 feddayn. Quel mo-
narca che si e espresso < in 
modo incoraggiante > nel 
colloquio londincse con il 
tunisino Bahi Ladgham, ca
po della commissione inter-
araba di controllo, e lo 
stesso che pochi giorni pri
ma indirizzava dalla clini-
ca telegrammi di plauso al-
l'iniziativa genocida del fra-
tello Hassan, principe ere-
ditario e reggente". Quel pri-
mo ministro Wasfi Tell che 
dice ora, riecheggiando il 
giudizio dei capi arabi, di 
considerare ogni attacco 
«un tradimento > e un 
« servigio reso all'imperia-

lismo», e lo stesso che po
chi giorni fa sparava a ze
ro sui meccanismi della pa
ce cosl faticosamente rag-
giunta al «vertice» del 
Cairo. 

L'ultima crisi si e collo-
cata, d'altra parte, in un 
quadro diverso, sotto molti 
aspetti, da quello dell'anno 
scorso. Dopo il massacro di 
settembre, Hussein gode di 
« relazioni speciali» con gli 
Stati Uniti, messe in risalto 
da ingenti aiuti militari ed 
economic! e dalle intese 
•estremamente incoraggian-
ti» raggiunte nel corso del
la recente visita a Nixon. 
L'imperialismo statunitense 
e ora presente ad Amman 
con i suoi servizi speciali e 
anche sul piano politico. Di 
piu: per la prima volta da 
quando esiste la resistenza 
palestinese, ha funzionato 
contro di essa una tacita 
« cooperazione > tra Amman 
e la stessa Tel Aviv, pre-
messa di una < negoziato a 
due » la cui possibility non 
e piu esolusa dagli osserva-
tori medio-orientali. 

Certo, si tratta per ora 
soltanto di una possibilita. 
Al suo concretarsi si frap-
pongono tuttora ostacoli di 
prima grandezza, collegati, 
oltre che alia posizione di 
Hussein nel mondo arabo, 
al problema della Cisgior-
dania occupata e al futuro 
delle popolazioni palestinesi 
sulle due rive del Giorda
no. Su entrambe le questio
ns Tel Aviv vuole dettare 
le sue condizioni. Percid, 
mentre lascia la porta aper-
ta alia restituzione di alcu-
ni territori, come moneta di 
scambio per un'intesa di-
retta, intensifica l'opera di 
snazionalizzazione e molti-
plica gli insediamenti ebrai-
ci. Percid, ancora, la Meir, 
non si limita a ribadire il 
rifiuto di accogliere contin
gent! di profughi nei « vec-
chi confini», ma ha posto 
il veto all'eventuale crea-
zione di uno « Stato palesti
nese » in territorio gior-
dano. 

Ma l'ostacolo principale 
rimane, agli occhi dei diri-

genti d! Tel Aviv, la resi
stenza palestinese. In essa 
si vede, nonostante le sprez-
zanti definizioni ufficiali, 
una forza che ha saputo bat-
tersi con coraggio, riportare 
all'ordine del giorno una 
causa nazionale dimentica-
ta e oflrire, per un proble-

WASFI TELL, c II gloco 
deirimperiallsmo ». 

ma insolubile all'interno dei 
vecchi schemi, una parola 
d'ordine costruttiva, che su-
scita crescenti consensi. Li-
quidare i feddayn: e que-
sto Tobbiettivo numero uno, 
che si vorrebbe imporre, in-
tensificando la pressione mi-
litare con iniziative anche 
spettacolari come l'ultima 
spedizione nel Libano, ai vi-
cini e ai possibili «inter-
locutori > arabi. 

In una situazione che e 
senza dubbio dura e diffici
le per il loro movimento, i 
combattenti palestinesi han
no riconfermato nei giorni 
scorsi il loro impegno di 
continuare a oltranza la lot-
ta non contro negoziati che 
riguardano e impegnano gli 
Stati, ma per diritti che 
nessun negoziato e oggi in 
grado di afformare e la cui 
realizzazione resta condizio-
ne irrinunciabile di qualsia-
si soluzione pacifica dura-
tura. E' un impegno che li 
schiera anche, di fatto, in 
prima linea contro la mi-
naccia di un consolidamento 
e di un allargamento del
la penetrazione imperialista 
nel Medio Oriente. 

Ennio Polito 

Tass: «I negoziati Jarring rischiano il fallimento» 

Israele vuole annettersi 
10.000 kmq di terre arabe 

La «Pravda»: Washington punta su Tel Aviv e sulla Se-
sta Flotta per contrastare i mutamenti nel Mediterraneo 
Sciopero generate a Saida contro l'aggressione israeliana 

Dalla nostra redazione | 
MOSCA, 16 

« La missione dell'inviato 
del segretario dell'ONU nel 
Medio Oriente, Jarring, e mi-
nacciata di fallimento a cau
sa della politica bellicista ed 
espansionista di Tel Aviv >, 
scrive oggi la TASS in una 
nota del suo corrispondente 
da New York. Pivovarov. 

II giornalista scrive di aver 
appreso da fonti attendibili in 
seno aH'ONU che le «propo-
ste > presentate da Golda Meir 
a Jarring, nei recenti collo-
qui di Gerusalemme. < non 
fanno progredire di un passo 
la soluzione del problema >. 
< Conformemente alle sue no
te posizioni. Israele dichiara 
che ritirerebbe le sue truDpe 
da " alcuni " territori occupa-
ti soltanto se i paesi arabi 
firmassero un accordo per ga-
rantire l'osservanza delle fron-
tiere imposte loro da Israele x>. 

H corrispondente della TASS 
cita un dispaccio del c Chri
stian Science Monitor » da Ge
rusalemme, nel quale si af-
ferma che Israele vuole te-
nere per se circa 10.000 chi-
lometri quadrati di territori 
illegalmente occupati. « Secon-
do il piano di Tel Aviv — egli 
scrive — la Giordania dovreb-
be cedere a Israele circa la 
meta della Cisgiordania. com-
presa la citta di Gerusalem
me. Dalla Siria. Israele esige 
la zona delle alture di Golan, 
dalla RAU la striscia sulia 
riva occidentale del golfo di 
Akaba. da Sciarmel-Sigeik al 
porto di Eilat. L'inapplicabi-

Da mercoledi lo sciopero ad oltranza 

Londra: braccio di 
ferro tra governo 
e postelegrafonici 

Intensa mobilitazione dei lavoratori per 
spiegare le ragioni dell'agitazione 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 16. 

Lotta di posizioni alia vigi-
lia del cruciale sciopero ad 
oltranza delle poste che ini-
ziera mercoledi prossimo. Co
me aveva cercato di fare con 
gli elettrici il mese scorso. il 
governo e intenzionato a tra-
sformarlo in un'altra prova di 
forza contro le rivendicazioni 
operaie nel corso di questa 
imponente ripresa delle lotte 
su tutto l'arco nazionale. 

A quale stratagemma tattl-
co ricorrera questa volta la 
amministrazione tory nel ten-
tativo di giustificare la sua 
intransigenza? La battaglia 
per conquistare l'opinione pub-
blica e decisiva. Dopo l'espe-
lienza negativa subita dagli 
elettrici, il sindacato dei po
stelegrafonici ha iniziato da 
qualche giorno una intensa 
campagna per spiegare le ra
gioni dell'agitazione utilizzan-
do con notevole efficacia la 
pubblicita commerciale: an-
nunc! e foto su tutta la stam-
pa illustrano il lavoro. la re-
tribuzione e le condizioni di 
vita del postino, del telefo-
nista e dell'impiegato postale. 
Basteranno la ragionevolezza 
« la tranquilla forza di una 
categoria di 230 mfla lavora
tori, con una piattaforma ri-
vendicativa ineccepibile ad evi
tare che sulla prossima agi-

Gierek a Praga 
si e incontrato 

con Husak 
PRAGA. 16. 

(s. g.) — II primo segretario 
del POUP Edward Gierek ed il 
primo ministro polacco Piotr Ja-
rosewicz sono stati oggi a Praga 
per una breve visita. I due di-
rigenti polacchi sono giunti in 
mattinata e dopo aver avuto dei 
colloqui con Husak e con il primo 
ministro Strougal sono ripartiti 
nel pomenggio per Varsavia. 

Da un eomunicato ufTiciale 
emesso in serata si e appreso 
che le due parti hanno constatato 
c con soddisfazione che I'amiche-
vole cooperazione nei settori po
litico economico scientiRoo e tec-
mco si sta allargando con suc-
cesso »• I colloqui a quanto af-
ferma il eomunicato si sono 

i svolti in un'airoosfera < di cor-
; diale amicizia mutua compren-

sione c completa identita di ve-
dute su tuttc le questioni di-

tazione venga ancora una vol
ta create il < fattaccio >? 

L'atmosfera (col progetto 
antisciopero in via di appro-
vazione. con le pressioni, le 
calunnie e gli attentati) ri
mane pesante. Vi sono trop-
pi interessi che congiurano 
a creare un clima artificio-
so e malsano. Una osserva-
zkme: il disegno di legge an-
tisindacale Carr e rivolto a 
colpire la crescente combat-
tivita della base operaia e pre-
tende di cmettere ordine n&l-
1'anarchia degli scioperi sel-
vaggi >. Ma coi postini (ed in 
precedenza con gli elettrici. 
coi netturbini, coi minatori e 
coi portuali) negli ultimi sei 
mesi con ci siamo trovati di 
fronte alia cosidetta «azione 
non ufficiale» delle « frange 
estremistex Si stanno invece 
muovendo intere categorie il 
cui sindacato owiamente as
sume un atteggiarnento « mi-
litante * piu avanzato e signi-
ficativamente (come nel caso 
dei postelegrafonici) ricorre 
airarma dello sciopero per la 
prima volta nella sua storia. 

Ieri sera un'assembla gene-
rale di diecimila dipendenti 
delle poste ha approvato alia 
unanimita la decisione dello 
esecutivo del sindacato in una 
grandiosa manifestazione te-
nuta nello stadio di White 
City a Londra. 

Frattanto Is. psicosi del com-
plotto ha giocato un brutto 
scherzo alia guardia del cor-
po messa a disposizione del 
ministro del Lavoro Carr. 
Mentre questi veniva accom-
pagnato verso fl suo nuovo 
domicilio segreto. I'auto. spin-
ta a tutta velocita. si e ieri 
notte scontrata con un'altra 
vettura. D ministro e uscito 
illeso dall'incidente, ma gli 
agenti in borghese della scor-
ta, ossessionati dal sospetto 
di un altro attentate, hanno 
usato ben pochi riguardi ver 
so la donna alia gutda della 
macchina investita Oggi la si 
gnora (che ha riportato alcu-
ne ferite ed e stata ricove 
rata all'ospedale) ha annun
ciate rinten7ione di sporgere 
querela contro 0 ministro. 
Lamenta fra I'altro la negli 
genza degli investitori per es-
sere stata abbandonata in mez
zo alia strada dopo lo scontro. 

Antonio Bronda 

Alia testa del Commonwealth 

Kaunda propone 
al Canada di prendere 

il posto di Londra 
« Heath e un traditore », dichiara 

il presidente zambiano 

SINGAPORE, 16 
n presidente dello Zambia, 

Kenneth Kaunda, ha dicbia-
rato oggi che «se la Gran 
Bretagna intende farsi beffe 
dei principii sui quali il Com
monwealth e fondato. il Com

monwealth si sfascera,». 
Kaunda ha detto che il pri
mo ministro britannico, 
Heath, con il suo piano per 
la vendita di armi ai razzisti 
del Sud Africa, si presenta al 
paesi africani membri della 
comunita come «un tradito
re* e non deve meravigliarsi 
se sara ripagato di eguale 
moneta. 

In un'intenrista alia TV ca-
nadese, Kaunda ha d'altra 
parte prospettato la possibili
ta che il Canada sostituisca 
la Gran Bretagna alia testa 
del Commonwealth. «Noi — 
egli ha detto — posslamo con
tinuare anche senza gli ingle-
si, se il Canada e disposto a 
riempire il vuoto». 

« Siamo molto soddlsfatt! — 
ha proseguito il presidente del
lo Zambia — del ruolo che 
il Canada sta svolgendo negli 
affari del Commonwealth. Sia
mo stati e siamo in stretto 

contatto con la delegazione 
canadese alia conferenza di 
Singapore. Se il Common
wealth soprawivera, questo si 
dovra In notevole misura al 
primo ministro Trudeau e al 
ruolo che il Canada svolgera 
in esso». 

I delegati alia conferenza 
di Singapore hanno concluso 
oggi il dibattito sulla situa
zione internazionale. Lunedi, 
essi effronteranno la questio-
ne della vendita di armi ai 
razzisti sudafricani, insieme 
con quella della nsicurezzan 
deU'Oceano Indiano e dell'in-
gresso della Gran Bretagna 
nella CEE. 

II primo ministro di Sin
gapore, Lee Kwan Yew, ha 
cercato oggi di farsi media-
tore tra Heath e i suoi awer-
sari, auspicando «una formu
la accettabile per tutti a. 

Tra gli intervenuti, Gaetan 
Duval, ministro degli esteri 
dell'isola Maurizio. ha offerto 
alia Gran Bretagna una base 
nell'Oceano Indiano, come al-
temativa a quella di Simon-
stown, nel Sud Africa, cui Lon
dra sostiene di essere vital-
mente interessata, 

Criminale complotto della reazione 

ATTENTAT0 FALLIT0 
CONTRO ALLENDE 

Un agente ha scoperto in tempo I'esplosivo na-
scosto in un grosso vaso di terracotta 

SANTIAGO. 16. 
L'uffkio presidenziaJe cileno 

ha reso noto che la pohzia ha 
scoperto e s\entato un atten 
tato alia uta del presidente 
Salvador Allende. 

Secondo un porta\oce, la poli-
zia ha tro\ ato stamane < quat-
tro stecche di dinamite dentro 
un gro^«o \aso di terracotta. 
accanto ali'ingresso del palazzo 
presidenziaJe » a Valparaiso. 120 
chilometri a nordo\est di San 
Uago. 

Secondo il portavoce la cari-
ca era stata congegnata in mo
do da espkxiere quando l'auto-
mobile del presidente fosse pas-
sata attraverso l'ingresso prin
cipale del palazzo. 

La polizia di Valparaiso ha 
detto ai giomalisti che la ca-
rica doveva essere attivata da 
batterie. A scoprire I'esplosivo e 
stato un poliziotto di guardia 
air.xigresso del palazzo. 

Nonostante le minacce della 
reazione, il governo del Cile 
porta avanti con fermezza il 
suo programma. Ieri ha assunto 
sotto il suo controllo la Banca 
Pnvata di Credito Industnale. 
Come si nle\a in una dichia-
razione delle autonta. la dire 
zione della banca ha viol ato le 
leggi finanziarie e non si e 
attenuta alle disposizioni del go
verno. La Banca ch Credito In
dustrial e il terzo istituto fi-
nanziano che passa sotto il 
controllo governativo. 

lita di tale soluzione del pro
blema e a tal punto evidente 
che nei circoli dell'ONU si 
esprimono timori riguardo al
ia missione di Jarring, se 
Israele non dovesse cambia-
re la propria posizione *. 

Dal canto suo. la Pravda. 
in un articolo dedicato alia 
situazione del Mediterraneo. 
scrive che Washington punta 
sul rafforzamento della Sesta 
Flotta e di Israele per far 
fronte a c sviluppi non gra-
diti» come «It tendenze an-
ti-americane che stanno cre
scendo in Italia, in Spagna. in 
Grecia e in Turchia e la sem-
pre maggior resistenza dei 
paesi arabi mediterranei alia 
politica imperialistica e neo 
colonialista degli Stati Uniti >. 

cPotenziando la Sesta Flot
ta da un lato e accordando 
a Tel Aviv appoggi e aiuti 
molteplici dall'altro. il Penta-
gono, a giudicare dalle misu-
re che sta prendendo. conta 
— rileva il giornale — di 
mutare a proprio favore il 
rapporto delle forze e di con-
solidare le proprie posizioni 
nella zona. Gli Stati Uniti spe-
rano di ottenere un dominio 
incontrollato sul Mediterra
neo. ma i loro calcoli sono 
illusori. II processo anti-impe-
rialistico nella zona del Medi
terraneo e irreversibile. I pre-
parativi militaristi degli stra-
teghi d'oltre oceano non por-
teranno loro nuovi alleati >. 

c II futuro del Mediterraneo 
— conclude la Pravda — di-
pende dalle azioni unitarie e 
decise delle forze della pace 
e del progresso e da tutti i 
popoli di questa zona che sono 
i veri padroni della propria 
sorte>. 

BEIRUT. 16. 
La popolazione di Saida (Si-

done), capoluogo della pro-
vincia meridionale del Liba
no, ha risposto oggi con lo 
sciopero generale all'aggres-
sione israeliana di ieri. Nego-
zi, scuole e uffici hanno chiu-
so i battenti. Cortei popolari 
hanno sfilato per le vie della 
cittadina. che conta poco me-
no di trentamila abitanti e la 
cui periferia e stata diretta-
mente toccata dalla spedizio
ne punitiva. Lo sciopero e le 
manifestazioni erano anche in-
tesi ad esprimere la protesta 
cittadina contro la tolleranza 
mostrata dal governo di Bei
rut nei confronti degli ag-
gressori. 

L'attacco, compiuto da trup-
pe speciali trasportate in eli-
cottero, ha provocato almeno 
due morti tra la popolazione 
civile nella localita di Sara-
fand, poco a sud di Saida. 

Si e trattato della piu pro-
fonda penetrazione israeliana 
nel Libano dopo l'attacco al-
I'aeroporto di Beirut, due an
ni fa. 

II governo di Beirut, in una 
lettera di protesta inviata al 
Consiglio di sicurezza del
l'ONU. ha parlato di un c at-
to di aggressione contro 1'in-
tegrita territoriale del Liba
no .̂ che «mette in pericolo 
la pace e la sicurezza nel Me
dio Oriente >. Nella lettera si 
mette in rilievo che il prete-
sto per l'attacco e stato crea-
to dagli israeliani stessi. me-
diante l'invio nella zona di un 
agente provocatore. che ha 
cercato di attirare alcuni pa
lestinesi in un'imboscata: 

Nei circoli politici di Bei
rut si afferma che l'attacco 
israeliano mirava ad obbiet-
tivi politici. piu che militari: 
a riaccendere. cioe, al verti
ce della vita politica. la di-
scussione sulle attivita dei 
feddai/'w nel Libano e a ridar 
fiato agli elementi che vor-
rebbero una repressione, sul-
I'esempio giordano. 

Dispacci da Amman riferi-
scono che la situazione e in 
generale calma. Nel nord si 
sono avuti. in violazione del-
1'accordo di tregua. due at-
tacchi di elementi del Fronte 
popolare per la liberazione 
della Palestina contro reparti 
governativi. II Comitato' cen-
trale dell'OLP ha deplorato lo 
incidente. ribadendo il suo ap-
poggio all'accordo ed ha 
preannunciato misure discipli-
nari contro gli autori dell'at-
tacco. 

NEW YORK. 16. . 
D vice - premier israeliano, 

Yagal AUon, e giunto negli 
Stati Uniti per una visita di 
due giorni. In dichiarazioni 
fatte aH'arrivo, egli ha elo-
giato le organizzazioni sioni-
ste promotrici delle violenze 
antisovietiche delle scorse set-
timane e ha ribadito I'opposi-
zione israeliana a una « inge 
Penza > delle quattro grandi 
potenze nella vertenza con gli 
Stati arabi. Tale < ingerenza ». 
secondo Alton, < ha create il
lusioni ed ha alimentato un 
atteggiarnento arabo contrario 
alia pace ». 

DALLA PRIMA PAGINA 

INCIDENTI A BELFAST ,eri per"secondo g,orno 

III^.IVI.1111 n vkhin^i c o n $ e c u ! l v o poi^a e g l 0 . 
van! cattolici si sono scontratl a Belfast. II primo ministro nord-
Irlandese Chichester-Clark ha annullato un viaggio negli Stati 
Uniti ed ha lanciato un appello alia popolazione della citta di 
non usclre da casa. E' Insomnia In vigore uno stato d'assedio 
non dichlarato. Nella foto: I'lnterno di un grande magazzino 
devastato nella notte dl ieri da una bomba incendlarla. 

Dopo la liberazione dei 70 detenuti 

Bucher e stato 
rilasciato dai 
guerriglieri 

A Santiago del Cile il gruppo degli ex 
prigionieri politici brasiliani denuncia 
le torture subite durante la detenzione 

RIO DE JANEIRO, 16. 
' - L'ambasciatore svizzero in 
Brasile, Enrico Giovanni Bu
cher, rapito il 7 dicembre 
scorso da un gruppo di guer
riglieri brasiliani, di aVan-
guardia popolar revoluciona-
ria», e stato Iiberato oggi ed 
e tomato alia sua sede. Egli 
ha voluto incontrare i giorna-
listi ai quali brevemente ha 
detto di essere grato alle auto-
rita brasiliane che, liberando 
i 70 detenuti politici — come 
avevano chiesto i guerriglieri 
— hanno permesso lo scam
bio. Bucher ha dichiarato di 

Uruguay 

Grossa toglia 
del governo 

sui tupamaros 
MONTEVIDEO. 16 

II governo uruguayano ha an 
nunciato ojjgi di aver disposto 
tre ricompense. da otto milion: 
di pesos Tuna (circa 18 miho-
ni di lire), a chi fornira infor 
mazioni che permettano di sco-
pnre il nascond.glio o i na-
scondigli dove tengono tenuti 
prigionieri rambasaatore in-
glese Georfrey Jackson. I'agro-
nomo americano Claude Fly ed 
il Console brasiliano Aloiso Diaz 
Gomide. rapiti dai Tupamaros. 

Questa c offerta » del regime 
mette chiaratnente in evidenza 
a quanto poco serva la gigan 
tesca operazione di rastrella-
menti e di perquisizidni che la 
polizia e 1'esercito continuano a 
portare avanti nel centro e nel
la per.fena di Montevideo. 

Nonostante questa operazione 
di polizia. che si era verificata 
del resto anche dopo i rapimenti 
di Fly e Gomide, awenuti nel-
l'agosto dello scorso anno, i mu 
ri della citta cont nuano infatti 
a \-enire tappezzati di grosse 
stelle a cinque punte ron al 
I'interno una «T». simbolo dei 
guerriglieri Tupamaros 

Finora la guerriglia comun 
que non ha fatto penenire al 
governo nessuna richicsta preci-
sa per il rilascio dei tre diplo-
matid stranieri. 

non aver assolutamente idea 
di dove 1 guerriglieri lo han
no tenuto nascosto per 40 
giorni, mentre, del tutto va-
na, si spiegava la colossale 
caccia da parte della polizia 
politica brasiliana. Bucher ha 
anche detto di aver provato 
a molto dolores per la mor-
te della sua guardia del cor-
po, awenuto durante il rapi-
mento. 

L'ambasciatore era stato 
precedentemente interrogato 
dalle forze di sicurezza bra
siliane le quali hanno subito 
dopo lanciato una nuova va-
sta operazione alia ricerca dei 
rapitori. Numerosi quartieri 
di Rio sono di nuovo blocca-
ti e la polizia controlla tutte 
le automobili. Sembra che Bu
cher sia stato rilasciato que
sta mattina a un incrocio 
presso un albergo dove e sta
to accolto dal consigliere del-
l'ambasciata svizzera, William 
Roch, avvertito telefonica-
mente dai rapitori. 

• • • 

SANTIAGO DEL CILE, 16. 
I settanta detenuti politi

ci brasiliani, liberati dal regi
me in cambio dell'ambosciato
re Bucher e trasferiti in Cile, 
hanno tenuto una conferenza 
stampa nella quale hanno de-
nunciato che durante la deten
zione sono stati cselvaggia-
mente torturati » e che mol
ti loro amici sono stati csel-
vaggiamente assassinati». Gli 
ex-detenuti hanno dichiarato 
che scosse elettriche, percos-
se e altri sistemi di tortura 
sono diffusi in gran parte del
le prigioni brasiliane. Alcuni 
hanno mostrato cicatrici sul
le braccia e sulle gambe. Sei 
membn del gruppo hanno let-
to, anche a nome degli altri 
compagni, un manifesto nel 
quale si denuncia la dittatu-
ra brasiliana che «e nata e 
morira fascists, cosl come no!, 
che siamo nati rivoluzionari, 
moriremo rivoluzionari». 

II manifesto afferma inol-
tre che «il nvoluzionario E-
duardo Leite venne percosso 
selvaggiamente. fino alia mor-
te, nel carcere di San Paolo 
Gli strapparono gli occhi: 
non pote piu reslstere e mo 
rl » « E' per questo che i ra
pimenti continuano — ha det
to Antonio Espedito Perera. 
un awocato — perche i com
pagni che sono liberi voglio-
no salvare gli amici dagli or-
rori delle carceri brasiliane ». 

oanismo tributario che non av-
vilisca le autonomie local! ma 
ne esalti il ruolo in tutti i mo 
menti formativi del processo 
flscale: 3) attribuire alle re
gion! e agli enti locali una 
funzione determinante nella 
fase di accertamento. La Giun
ta di bilancio ha chiesto al 
presidente delPAssemblea di 
inviare una delegazione a Ro
ma per prendere contatto con 
la presidenza della Camera e 
con le forze politiche. Sempre 
in Sicilia, e convocato per og 
gi a Marsala un convegno cui 
sono stati invitati tutti i sin-
daci e i presidenti di Pro-
vincia della regione. 

Una presa di posizione ana-
loga 6 stata approvata da una 
assemblea degli amministrato-
ri locali della provincia di 
Massa Carrara allargata ai 
rappresentanti dei tre sindaca-
ti, delle organizzazioni di ca
tegoria e delle ACL1. Prima 
del convegno. il Consiglio co-
munale di Carrara aveva ap
provato una mozione. con il 
voto dei tre partiti di sinistra 
e di parte del gruppo dc, che 
ricalca le linee della critica 
a suo tempo avanzata dal-
l'ANCI. 

La Giunta regionale dell'E-
milia Romagna e i direttivi 
delle sezioni emiliane del-
l'Unione province e dell'Asso-
ciazione dei Comuni hanno con
vocato per sabato prossimo un 
convegno dei presidenti provin
cial! e dei sindaci della regio
ne. L'invito e stato esteso a 
tutte le altre giunte regio-
nali. agli organismi nazionali 
associativi degli enti locali. 
alle organizzazioni dei lavora
tori. della piccola e media im-
presa. della cooperazione. Sco-
po dell'iniziativa. che si svol
gera a Casalecchio di Reno. 
e di dar luogo ad « un costrut-
tivo contributo alia necessaria 
modificazione del disegno di 
legge delega sottoposto al Por
tamento, si che questo possa 
approvare una riforma tribu-
taria che tenga conto delle esi-
genze e richieste degli enti lo
cali, delle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e del ceto 
medio ». 

Una documentata critica del 
progetto Preti e stata espres-
sa dalla Confederazione del-
1'artigianato. I punti difettosi 
sono cosi individuati: blocco 
del rapporto fra risorse finan
ziarie private e pubbliche; ac-
centuata pressione tributaria 
sui consumi e sui redditi mino-
ri; sottrazione al Parlamento 
di ogni potere di decisione rea-
le in materia di politica finan-
ziaria; liquidazione della pote-
sta tributaria degli enti loca
li; inalterato rapporto fra im
poste dirette e imposte indiret-
te; rinuncia a colpire l'evasio-
ne flscale. Gli artigiani affer-
mano che la condizione riser-
vata ai redditi di lavoro e a 
quelli d'impresa artigiana e 
inaccettabile essendo irrUevan-
te la quota esente da tribute. 
La Confederazione ha pertan-
to elaborate una serie di emen-
damenti per una radicale tra-
sformazione di un sistema 
chiaramente predisposto nel-
l'interesse del capitale mono-
polistico. 

I rAKIIII come si diceva. 
anche le forze politiche sono 
tornate a pronunciarsi sulla ri
forma tributaria. giunta alia 
«stretta > parlamentare. n 
presidente dei deputati del 
PSI, Bertoldi. ha dichiarato 
che « i socialisti avranno mol-
te cose da dire sul disegno di 
legge presentato dal ministro t 
Preti e proporranno alcuni 
emendamenti... I punti fonda-
mentali per cui noi ci battere-
mo sono quelli che concernono 
il rapporto fra imposte diret
te e indirette, quello che ri-
guarda ta lotta alle evasioni 
e infine il rapporto con gli 
enti locali*. Bertoldi !va con
cluso dicendo che « si tratta di 
attuare una riforma democra-
tica e non burocratica ». 

Dal canto suo. il PSIUP ha 
ribadito che la sua battaglia 
parlamentare sulla riforma 
tributaria non consistent nel-
l'ostruzionismo. bensi nell'azio-
ne costruttiva per una profon-
da modificazione della legge. 
II compagno Libertini ha au-
spicato c una convergenza al
meno parziale nell'imminente 
battaglia parlamentare > fra il 
suo partito. il PCI e importan-
ti settori della DC e del PSI 
per * ricondurre la riforma a 
un rigoroso criterio di pro-
gressivita >. 

II Movimento politico dei la 
voratori «'MPL) afferma che il 
progetto di riforma « e ispira-
to a criteri di centralizzazione 
che troncanc qualsiasi autono
mic delle regioni e degli enti 
UKOU, e non prerede alcun 
idoneo tfrumento per elimina-
re supratt'iUo Verasione lega-
lizzafa. ne alcuna connessione 
tra picliero e fpesa >. Se esso 
non sara .i^amente modifica 
to — affemna ancora il MPL — 
e si arru un provcedimento 
n<m orientaln, nemmeno ten-
denziilmcnte. a costruire un 
sistema Siave progressiva, ne 
ma^orrabile come strumento 
di poUi'tca ecowmica >. 

migliaia di contadini afflui-
ranno a Roma per dare vita 
ad una manifestazione unita-
ria indetta daH'Alleanza. dal
le ACLI-terra, dalPUnione col-
tivatori italiani, dall'Associa-
zione nazionale cooperative a-
gricole. 

LA MALFA Dopo la sfuriata 
antisindacale dei giorni scorsi 
da parte degli organi del pa-
dronato. di alti funzionari sta-
tali e delle forze conservatriei 
della maggioranza, si deve re-
gistrare un piu pacato inter-
vento del segretario del PRI. 
La Malfa, nella polemica sul
la congiuntura economica e le 
riforme. In un ampio edito-
riale dal titolo < E' possibile 
una convergenza? >, La Mal
fa prospetta la necessita tdi • 
una valutazione piu seria e 
ponderata della situazione» 
che impegni le forze politiche 
e sindacali. Date il presuppo-
sto che occorre una rapida ri
presa ed espansione del pro
cesso produttivo. il segretario 
repbblicano fissa quelle che a 
suo convincimento sono le con
dizioni necessarie: fare tutto 
il possibile perche si crei una 
« normalita di rapporti nei cen-
tri di produzione > con una 
pressione delle forze respon-
sabili per bloccare <t certe ma
nifestazioni di anormalita e di 
violenza »; dare certezza alia 
iniziativa privata affermando 
che non si intende allargare 
la «mano pubblica ». Dopo 
aver richiamato la necessita 
di porre l'Enel e le parteci-
pazioni statali nelle condi
zioni di effettuare «immediate 
e adeguati investimenti >, La 
Malfa affronta il tenia delle 
riforme notando la possibilita 
di una convergenza. giacche 
anche il PCI e d'accordo sul 
criterio delle priorita e della 
gradualita. In fatto di priori
ta, 1'esponente repubblicano 
pone in testa la politica verso 
il Mezzogiorno e quella scola- -
stica. Sul metodo delPazione 
riformatrice. La Malfa espri-
me l'avviso che sindacati e re
gioni. pur nella loro autono-
mia. devono tutta via svolgere 
un'attivita <r nel quadro degli 
accertamenti relativi alle ne
cessita del processo di svi-
luppo globale * faffermazione 
questa troppo sintetica per ben 
capirne le rilevanti implica-
zioni). Ed infine. « tutto va poi 
confrontato... con i dati rela
tivi alia condizione finanziaria 
del settore pubblico •>. L'arti-
colista ha piu volte richiamato 
prese di posizione del PCI a 
conforto della sua argomenta-
zione ma. come spesso awiene 
in questi casi, egli ha isolato 
affermazioni particolari che 
non possono rispecchiare l'in-
sieme delle valutazioni e del
le proposte commiste. 

' 1̂ Vari oratori socialisti han
no commentato le ultime sorti-
te del «partito dell'avventu-
ra >. II vice-segretario del PSI, 
Mosca. ha detto che il dibat
tito in corso sui contenuti e i 
tempi delle riforme « sara cer-
tamente capace di far matura-
re schieramenti nuovi e nuovi 
rapporti fra le forze politi
che ». Esso investira le forze 
interne alia DC < ma sara an
che Voccasione per verificare 
disegni unitari e rapporti co-
struttivi fra cattolici, socialisti 
e comunisti» e un fermo con-
fronto col PRI. n sottosegre-
tario alle partecipazioni sta
tali, Principe ha detto che il 
PSI e impegnato « nel leale ap-
poggio al governo Colombo e 
contemporaneamente a lavora-
re per creare i presupposti per 
equilibri politici piu avanzati, 
come ha detto giustamente De 
Martino, significano per i so
cialisti la formazione di una 
nuova maggioranza che in 
qualche modo associ tutta la 
sinistra, comunisti compresi .̂ 

FIT7I AGRARI La legge di 
riforma dei fitti agrari (gia 
aH'esame nel famoso 1964) 
finalmente varata dal Senato 
un anno fa grazie alia con
vergenza di un vasto schie-
ramento democratico e che 
si trascina alia Camera in 
seguito al sabotaggio delle de 
stre. di una parte della DC 
e del PSU. sara di nuovo in 
discussione a Montecitorio che 
ne riprendera I'esame proba 
bilmente domani Per battere 
le rorze che cercanr- ancora 
di sabotare la legge e per ri 
vendicarne la rapida e dcfi 
nitiva approvazione da parte 
della Camera, nel testo gia 
varato dal Senato, martedi 
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