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Presentate al Senato 
le proposte del PCI 
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UNIVERSITA' 
E DEMOCRAZIA 

ANCIIE TRA i partiti del-
la maggioranza si va 

(cosi ci pare) facendo strada 
l'esigenza di una discussione 
aperta, di un confronto so-
stanziale sulla legge di ri-
forma universitaria di cui 
il Senato sta per iniziare 
l'esame in assemblea. Al 
Convegno tenutosi nei gior-
ni scorsi su iniziativa della 
DC, si e constatata, attra-
verso un dibattito alquanto 
burrascoso, la impossibilita, 
nella pratica, per il maggior 
partito di governo, di « far 
quadrato », insieme con i suoi 
alleati, aitorno al testo di 
riforma faticosamente vara-
to dalla eommissione Pubbli-
ea Istruzione del Senato. Un 
testo pieno di ambiguita e 
incongrtienze, che non espri-
me un'effettiva volonta e ca-
eapacita rinnovatrice, e non 
pud quindi non suseitare cri-
tiche severe negli ambienti 
progressivi, nello scliiera-
mento di sinistra. 

Ogni residua tentazione. 
aH'interno della coalizione di 
centTO-sinistra, di difendere 
ciecamente la legge di rifor
ma universitaria cost com'e, 
chiudendo la porta a un'am-
pia e generale verifica e a 
modifiche anche assai pro-
fonde, dev'essere comun-
que decisamente abbandona-
ta. Non trascuriamo, certo. 
il fatto che nei confront! di 
questa legge si manifesta — 
nelle stesse file democristia-
ne — anche un'opposizio-
ne di destra, che esprime la 
meschina reazione dei grup-
pi accademici piu retrivi a 
qualsiasi pericolo di limita-
zione dei loro privilegi e del 
loro potere. Ma fare ancora 
delle concessioni a questi 
gruppi non sara facile, nei 
corso del dibattito al Senato, 
ne per la DC n6 per altri 
partiti della maggioranza. Le 
esigenze e posizioni che non 
possono nc-n essere tenute 
maggiormente presenti. che 
non possono non pesare di 
piu in una discussione aper-

- ta e scria sulla riforma uni
versitaria, sono le esigenze 
di radicale rinnovamento che 
con tanta forza anche se non 
sempre con la capacita di 
tradurle in obiettivi positivi, 
il movimento studentesco ha 
espresso e imposto all'atten-
zione generale, sono le po
sizioni che le forze piu vive 
del corpo insegnante, le 
grandi organizzazioni dei la-
voratori, i partiti di sinistra 
attivamente sostengono. 

F PIENA COERENZA con 
gli orientamenti generali 

della nostra politica, noi co-
munisti intendiamo dare un 
carattere positive costrutti-
vo alia nostra battaglia sul
la legge di riforma univer
sitaria. Lasciar marcire le 
Universita nello stato di con-
gestione e disfacimento in 
cui si trovano significhereb-
be alimentare uno spreco co-
lossale, a cui i partiti della 
classe operaia non solo non 
possono essere interessati ma 
decisamente si oppongono; 
significherebbe mortificare 
la parte piu seria e sensibile 
del corpo docente e gettare 
alio sbaraglio grandi masse 
di studenti. Ci batteremo per-
cid in Parlamento per ela-
borare e far prevalere solu-
zioni adeguate, misure ca-
paci di arrestare la crisi e 
la dequalificazione deH'Uni
versita, di bloccare il pro-
cesso di estromissione della 
ricerca scientifica dai nostri 
atenei, di aprire la strada a 
una nuova configurazione, a 
un nuovo sviluppo dell'Uni-
versita. La relazione di mi-
noranza presentata icri al 
Senato dal gmppo corr.unista 
gia contiene tutta una serie 
di controproposte e indica-
zioni concrete. E' nostra in-
tenzionc verificarle e arric-
chirle attraverso il confron
to e l'incontro con le altre 
forze democratiche e di sini
stra in Parlamento, e attra
verso il dibattito e l'iniziati-
va nei Paese. Facciamo ap-
pello a studenti, docenti, la-
voratori deH'Universita e 
della scuola, organizzazioni 
sindacali. Regioni ed enti lo-
cali, perche facciano sentire 
la loro voce, diano il loro 
contribute, animino una bat
taglia nnno \a tnce che non 
puo essere combatluta e vin-
ta solo nolle aule del Parla
mento Noi comunisti com-
piremo ogni sforzo per su-
scitare questa battaglia nei 
Paese 

Ma la preoccupazione di 
collegare la discussione e la 
ricerca di soluzioni in sede 
parlameniare alle esigenze 
e alle for/e piu vive che si 
csprimuno nei Paese, e in 
nanzituiiu ncll Unnersila, 
devc essere coinune a tutli 
i partiti che vogliano il con-
Mriidamcnto delle istituzioni 
democrauche. 1 compagni 
del PSL in particolaro. non 

possono sottovalutare la pro-
fonda insoddisfazione, cul-
turale e politica, con cui e 
stato accolto in ambienti 
progressivi e qualificati, den-
tro e fuori deH'Universita, 
il testo elaborate) dalla eom
missione Pubblica Istruzio
ne del Senato. 

CERTO, la crisi in cui 
l'Universita c stata get-

tata dalla politica della DC 
e dei governi da essa diret-
ti, 6 profondissima; e assai 
complessi sono i problemi 
con cui bisogna fare i conti. 
Intanto, c molto difficile cer-
care e trovare una via di 
uscita dalla crisi dell'Uni-
vei-sita senza a (fronta re con-
temporaneamente le questio-
ni di riforma — anch'esse 
finora eluse dai governi a 
direzione dc — della scuo
la media secondaria e della 
stessa scuola doirobbligo. 
E poi, non e ne semplice 
no sufficiente definire per 
legge quale debba essere 
oggi la funzione deH'Uni
versita, come si debba con-
cepire — in relazione agli 
sconvolgenti sviluppi della 
scienza e della tecnica, e 
alle trasformazioni in atto 
nella societa italiana — la 
fase delPistruzione superio-
re, quali nuovi conrenuti cul-
rurali e nuovi metodi didat-
tici occorra introdurre negli 
studi universitari, come si 
possa e debba realizzare un 
rapporto dialettico tra ricer
ca di nuove strade, sviluppo 
di nuove esperienze nell'Uni-
versita e processi generali 
di rinnovamento sociale, po
litico e culturale della nazio-
ne. Su questi temi — che 
sono aperti e si dibattono su 
scala internazionale, e si 
presentano pero in termini 
molto diversi nei singoli 
paesi — e necessario spri-
gionare un impegno di ela-
borazione e di lotta che si 
prolunghi ben al di la del
la conclusione dell'attuale 
vicenda parlamentare. In 
questo senso si caratterizze-
ra il Convegno nazionale sul-
l'Universita indetto per il 
30-31 gennaio dal nostro 
Partito. 

Oggi la manifestazione per sollecitare 
Tapprovazione definitiva della legge 

Da tutta Italia 
contadini a Roma 
per i f itti agrari 

Le organizzazioni promotrici sono I'Alleanza, le ACLI, I'UCI e I'AI-
leanza cooperative agricole, ma vi partecipano anche numerose 
delegazioni di fiftavoli aderenti alia Coldiretti — II valore uni-
tario della manifestazione — II comizio conclusivo a Piazza 
SS. Apostoli — Conclusa la discussione generale alia Camera 
leri un'altra forte giornata di protesta si e avuta a Verona 

Migliuia e migl ia ia di contadini m a n i f e s t e r a n n o s t a m a t t i n a a R o m a . L a g ran -
d c mani fes taz ione un i t a r i a e indc t ta d a l P Alleanza dei contadin i , dal le ACLI, 
d a i r U n i o n e col t ivator i (UCI) e da l l 'AHeanza coopera t ive agr ico le . Obiet t ivo e 
l'approvazione definitiva da parte della Camera della legge di riforma degh. affitti agrari 
cosi come e gia stata approvata dal Senato nei dicembre del 1969. II concentramento dei 
manifestanti, i quali provengono da tutte le regioni italiane, e previsto per le 9 in piazza 
Esedra. Da qui il corteo si 

MJ A CIO' non toglie che 
l'esito dello scontro sul

la legge di riforma univer
sitaria sia molto importante. 
Bisogna che esca, dal dibat
tito in Parlamento, una leg
ge tale da creare le condi-
zioni materiali, istituzionali 
e politiche di una positiva 
ripresa deH'Universita, c di 
una ulteriore, continua ri
cerca ed azione per il rin
novamento deH'Universita. 
Grande 6 perci6 il peso, e 
il significato, della battaglia 
che sta per aprirsi al Sena
to. Si tratta di una battaglia 
democratica avanzata, di una 
battaglia per 1'allargamento 
della democrazia in direzio-
ni nuove e decisive: e come 
tale essa si colloca nei qua
dra della nostra politica. 

Aprire dawero l'Univer
sita, attraverso una nuova 
politica di diritto alio stu
dio, ai figli dei lavoratori; 
rompere efTettivamente e 
fino in fondo le chiuse e 
pesanti gerarchie e le igno-
bili made che tanto hanno 
pesato sulla vita universita
ria; delineare una nuova fi-
gura di docente e un nuovo 
rapporto (non solo, come 
pure 6 indispensabile, in 
termini quantitativi) tra do
centi e studenti; dar vita 
a nuove strutture (come pos
sono essere. a determinate 
condizioni. i Dipartimenti) 
e a una nuova organizzazio-
ne degli studi, in modo da 
favorire la piii ampia affer-
mazione delle esigenze di 
progresso scientifico e cul
turale finora ignorate e sof-
focate e degli interessi so
cial! e professional'! dei gio-
vani; garantire le piu ricche 
possibility di autonoma ini
ziativa politica e culturale 
agli studenti; dare finalmen-
te un peso determinante nel
la gestionc deH'Universita a 
forze che rapprcsenlino gli 
interessi generali e le istan-
ze di rinnovamento della so
cieta nazionale 

Questi gli obiettivi, di alto 
valore democratico, a cui ri-
spondono tutte le nostre 
proposte concrete: ed in rap
porto ad essi acquista piena 
giustificazionc un mass;ccio 
impegno di spesa, con buo-
na pace dei teonci della po
litica della • lesma > Se ci 
sara crisi politica sulla legge 
di riforma universitaria, ci 
sara sulle scclte di svilup
po democratico consegucnte 
che noi, insieme con tulle 
le for/e progressive e di si
nistra, s.i re mo riusciti a far 
cmcrgcre dal dibattito e dal-
lo scontro parlamentare. 

Giorgio Napolilano 

Gli aggressori americani intensificano la scalata in tutta l lndocina 

ALTBE BOMBE SULLA RDV 
La VII Flotta al largo 
delle coste cambogiane 

Per il terzo giorno consecutivo cacciabombardieri hanno attaccato postazioni radar in 
territorio nordvietnamita - Monito di Hanoi: « Gli atti di guerra saranno puniti severa-

mente » - Aspri combattimenti in Cambogia e nei Sud Vietnam 

muovera alle 10 per raggiun-
gere, attraverso via Cavour. 
via dei Fori Imperiali. piaz/a 
Venezia, piazza SS. A|K>stoli 
dove si terra il comizio con
clusivo. 

I manifestanti arriveranno 
con tutti i mezzi: trem. pull-
man, macchine. 

La manifestazione ndierna 
rappresenta il momento cui 
minante ch una lunga e dura 
battaglia del movimento con-
tadino II nostro giornale ha 
dato, nelle settimane passate. 
ampiamente cento delle innu 
mere vol i iniziative cui si e da 
to vita nelle campagne a so 
stegno di una legge die. quan 
do diverra operante. sara cer-
tamente capace di far compie-
re un passo avanti a centinaia 
di migliaia di famiglie di lavo
ratori della terra, infierendo. 
alio stesso tempo, un duro col-
po alia rendita fondiaria. 

Non si sara mai sottolinea-
to abbastanza. tuttavia. un 
grande fatto nuovo verificatosi 
in occasione della preparazio 
ne della manifestazione: l"am-
pia unita fra i contadini. 

« I coltivatori — afferma il 
senatore Angelo Compagnoni. 
membro della direzione nazio
nale dell'AIIeanza. in una di-
chiarazione rilasciata al no
stro giornale — hanno risposto 
ovunque con entusiasmo alle 
iniziative delle organizzazioni 
promotrici della manifestazio
ne. Le iniziative unitarie di 
base si sono moltiplicate e. 
in numerose province, sono 
andate oltre gli aderenti alia 
Alleanza. alle ACLI. alKUCl e 
all'ANCA. La partecipazione 
degli affittuari appartenenti 
alia Coldiretti. infatti. non e 
stata una fatto sporadico, ma 
pressoche generale. D'altra 
parte sono note le prese di po-
sizione, le spinte unitarie delle 
stesse organizzazioni provin 
ciali della Coldiretti che dico 
no ormai chiaramente di esse 
re per I'approvazione della 
legge cosi come e stata appro
vata al Senato. Ci troviamo 

— dice ancora Compagnoni 
— di fronte ad una tendenza 
sempre piu marcata che di-
mostra il valore della propo 
sta unitaria che la Alleanza 
prospetta con tenacia a tutte 
le organizzazioni d coltivatori. 
Si tratta di fatti unitari di ri 
lev ante interesse Non a caso 
Ton. Bonomi e stato costretto 
a rompere il lungo silenzio e 
a fare affiggere un manifesto 
sull'affitto nei quale cerca di 
difendersi per le inadempien 
7e della direzione della Confe 
derazione che sonc oggetto di 
aspre critiche da parte della 
base. 

La Coldiretti. e la stessa 
Confagricoltura. hanno dovuto 
prendere atto che non si pos 
sono ingannare oltre i fittavo-
li italiam Le dighe non reggo 
no piii all'nndata unitaria. gli 
steccati cmllano perche si n 
velano sempre piu anacroni-
stici e dannnsi: la conte^tazio 
ne del IG aprilr a piazza del 
Poprilo non e certo un fatto 
isolalo I contadini hanno bi 
sogno di imitA per pesare in 
misura adeguata sulle scelte 
di politica economica e per 
acquistare forza contrattuale 
verso la proprieta terriera. 
verso i monopoli verso !o 
Stato 

I nianifestazione di oggi — 
conclude Compagnoni — deve 
rapprosentare I'inizio di un di-
senrso nuovo la grande occa
sione per lo avvio di una svol 
ta neH'a7i<ine di ma^sa dei 
coltivatori nei quadro della 
battaglia generale per le ri 
forme > 

(Segue in ultima pagina) 

1921-1971 
Mezzo secolo di storia 
dei comunisti italiani 
Domenica 24 un numero speciale dell'Unita 
sara dedicato al 50. anniversario della fon-
dazlone del PCI 
II supplemento contiene tra I'altro yn jne-
dito di Togliatti, uno scritto di Longo e un 
articolo di Enrico Berlinguer 
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Un villaggio nordvietnamita colpito da un bombardamento ame ricano 

Qualora il governo manifestasse ulteriori ritardi e resistenze 

Rif orme: le Conf ederazioni decise 
a riprendere e rafforzare la lotta 

La relazione presentata da Macario ai Direttivi CGIL, CISL e UIL, a nome delle tre segreterie -1 problemi piu urgenti: casa, sa-
nita e fisco - L'atteggiamento negativo dei governanti rischia di far diventare la riforma fiscale un terreno di « grave scon
tro » con i lavoratori - Ferma risposta all'attacco reazionario - Prevista una grande manifestazione nazionale a Roma 

PER ANGELA DAVIS 
ASSEMBLEA A NEW YORK 

INDETTA DAL GIORNALE 
DEL P.C. DEGLI USA 

NEW YORK, 18. 
< Liberia ad Angela Davis e a tutti i dttenuli politic! :•: 

sotto questa parola d'ordine la redazione del « Daily World >, 
il giomale del PCUSA, ha tenuto a New York la sua as
semblea annual*. VI hanno preso parte comunisti, membri 
dell'Unione dei giovani ooerai per remancipazione, sinda-
calisti, rapprcsentanti delle organizzazioni negre, dei por-
toricani e di altre organizzazioni. 

Sabato scorso, in una conferenza stampa tenuta a San 
Francisco, gli awocati Alan Brotsky, Howard Moore Jr. e 
Dennis J. Roberts, che difendono la compagna Davis, han
no dichiarato che dalla lettura del documento contenente 
le presunte • prove > contro I'lmputata t emerge senza om-
bra di dubbio che Angela Davis e il bersaglio di un'indegna 
macchinazione politica ». 

NELLA TELEFOTO: gli awocati Moore e Roberts (da 
sinistra a destra) durante la loro conferenza stampa. 

* Qualora il governo manife
stasse ulteriori ritardi e resi
stenze, i sindacati intendono 
riprendere l'azione di lotta in 
tutta la misura che dovesse 
rendersi necessaria. La prima 
occasione e costituita dallo 
sciopero generale proclamato 
dalla categoria degli edili per 
il 2(1 gennaio. Contemporanea-
menle a tale sciopero si ren-
deranno opportune azioni di 
sostegno da parte di tutte le 
altre categorie. Si propone inol-
tre di organizzare una gran
de manifestazione nazionale a 
Roma al fine di rendere defini-
tivamente esplicita al gover
no la volonta dei sindacati di 
arrivare in tempi brevi a una 
prima concreta conclusione 
sulla politica delle rirorme >. 

Queste chiare affermazioni 
sono contenute nella relazione 
che il segretario confederale 
della CISL. Luigi M.icano. ha 
presentato nei u rdo pomeng 
gio di ieri ai D:reUi\i della 
CGIL. CISL t l :IL riuniti in 
seduta comune per esamina 
re la «strategia delle rifor-
me >. che le tre Confedera-
zioni intendono definire e rea
lizzare. 

* Questa prima riumone dei 
Direttivi confederal!, che se 
gue a diMauza di circa tre 
mesi l'av>einblea dei tre Con 
signi generali a Firenze. e de 
stinata a segnare un importan 
te traguardo nell'iniziativa e 
nell'azione del movimento sin 
dacale. anche perche ha luo 
go — come ha detto Macario 
— nei momento in c»i le or
ganizzazioni dei lavoratori so 
no investite da una violen-
ta campagna antisindacale; 
campagna che le Confedera 
zioni. sia pure con diverse 
sfumature, hanno Concorde 
mente respinto, naffermando 
— sottolinea la relazione uni 
taria - « la piena legittimita 
dell'iniziativa rivendicativa 
nelle fabbriche e dcli'azione 
delle categoric con il rifiuto 
di ogni ipotesi di cosiddetta 
pace sociale >. 

Questa, inaiema alU «n«-

cessita di andare avanti as-
sicurando alcuni precisi e ra-
pidi sbocchi conclusivi». e una 
delle premesse di fondo della 
ripresa e dello sviluppo della 
lotta per le riforme che «tro-
va la sua principale motiva-

zione nella indivisibility dHla 
condizione dei lavoratori in 
fabbrica e nella societa ». In 
tal modo la politica per le ri-

sir. se. 
(Segue in ultima pagina) 
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/^IO* CHE distingue i par-
^ goletti di casa Costa, 
a Genova, da tutti gli altri 
bambini, e che i Costa te 
prime parole che imparano 
a dire non sono «paph» 
e « mamma », ma « mio » 
e * nostro J>. Se, per caso, 
dicono anche «suo», in 
casa Ji sgridano allarmati, 
perche non si debbono di
re le parolacce, e una volta 
che un Costa, sia pure con 
fattca, pronuncib il posses-
sivo « alrrut J». J/ capo del
la famiglia Angelo Costa, 
che si trovava a Roma, ne 
fu subito informato: egli 
esctuse immediatamente 
che il piccolo potesse a-
rerc imparalo il pencoloso 
aagettiro da un parente, e 
cosi. su due piedi, fu li-
cenztata la baha 

Cht ha letto con fatten-
zione che merttatano le di-
chiaraziom del dottor Co
sta relative al trasfenmen-
to delle « sue » nan al di-
partimento di Napoli, di-
chiarazioni dt cui erano 
pieni i qiornah domenica 
non put* non arer nolato 
che soltanto alia tine del 
suo dire Costa ha mamfe-
stato Vanimo suo, ed e 
qui, in questo appassiona
to finale, che ra ricercala 
la raqione vera della deel 
sione presa dalla "Cosfa 
Armatori». Nella prima 
parte il dottor CoUa ha 
clencato le ragioni per co
si dire tecmco fncalt che 
spiegnno, sccondo lui, il 
provvedimcnto, ma quando 
si e trattato di concludere, 
la sua prosa si d (atta pot-

il campione 
sia: <t ...per il momento 
andiamo a Napoli. Poi se le 
pressioni (sindacali) do-
vessero continuare po-
tremmo anche decidere di 
chiedere che lasano iscri-
vere le nostre navi al-
I'estero, onpure potremmo 
decidere di farne rottami. 
Se non e possibfle latora-
re. dopotutto non ce lo 
ha ordtnato il medicos, 
(«Corriere delta Sera», 
17 gennaio). 

Ora. voi sentite, qui. che 
dal cosiddetto carattere so
ciale del possedere questo 
uomo non t neppure sfio-
rato. IA. nari sono assolu-
tamenle. dirinamente sue: 
le porta aU'estero, se le 
gioca a bridge, ne fa rotta
mi. e conclude con una 
frase. che e. in realta. la 
bandiera dei padroni: <r Se 
non e po<isihile larorare, 
dopotutto non ce lo ha or
dtnato tl medico». Quale 
jnaritttmo. quale operaw, 
quale lavoralore pub pro-
nunciare parole come que
ste'' Ma Costa le dice alto 
e forte: egli fa le cose non 
perche ne rale la pena. ma 
soltanto perche a ne vale la 
spesa ». se no, pub benissi-
mo andarsene a casa e non 
larorare piu: qltelo ha tor
se ordinato il medico'' Dio 
ci conservi a lungo questo 
uomo- ne abbtamo bisogno 
per campione. pcrchi se 
Frank Sinatra e * la Vo
ce*. Anqelo Coita e *la 
propnetd • fu The pro
perty » per il direitore del
la c Stampa*). 

Fortebraccio 

SAIGON, 18. 
Nuovi bombardamenti ameri

cani sul Vietnam del nord e 
monito di Hanoi a Washington, 
crescente impiego di elicotteri 
USA in Cambogia lungo le cui 
coste, a questo scopo, sono state 
dislocate unita della VII flotta, 
scontri e gravi perdite statu-
nitensi nei Vietnam del sud. La 
giornata odierna ha registrato 
in Indocma una scalata dram-
matica. Vediamo con ordine i 
vari fatti. 

Gli attacehi aerei sono stati 
due, entranibi, secondo la ver-
sione del comando USA, contro 

"postazioni antiaeree nordvietna-
mite. E' il terzo giorno che que
sti attacehi, definiti ipocrita-
mente « reazioni protettive >. si 
verifica no nei Nord Vietnam. Le 
azioni sono state condotte da 
cacciabombirdieri di scorta a 
superfortezze volanti B-52 impe-
gnate in operaziom di bombar
damento sulle zone libere del 
Laos. Pre-e di mira sono state 
due postazioni situate rispetti-
vamente a 25 ed a 45 chilometn 
a nord de!!a zona smihtarizzata 
i cui imp:anti radar, ha affer-
mato il comando amencano, 
avevano lmmadrato i B 52. Con 
questa scusa negli ultimi dieci 
giorni sono stati compiuti sul 
Vietnam del nord ben otto bom
bardamenti «enza che, per am-
missione decili stessi americani. 
neppure una volta la contraerea 
delta Rdv avesse aperto il 
fuoco. 

L'msieme di queste azioni ag
gressive ha provocate un se-
vero monito di Hanoi do\e il 
c Quan doi nhan dan >. organo 
delle forze armate nord-vietna-
mite. ha dichiarato che gb « atti 
di guerra > americani saranno 
c pumti severamente >. II gior
nale nleva qumdi che i nuovi 
bombardamenti e le operazioni 
mill tan nei Vietnam del sud ed 
in Cambogia sono da porre in 
relazione con il recente viag-
gio nei sud est asiatioo det mi-
nistro della d.fesa amencano, 
Melvin Laird Laird, aggiunge 
il < Quan doi nham dan >, ha 
in progetto un? ulteriore < esca
lation > del coif into indocinese. 
«La vio!enza tutt-avja — scrive 
il giornale. il quale rivela che 
gli attacehi noi Vietnam del sud 
negli ultimi a:orm hanno com-
preso I'lmpie^o di razzi, arti-
gliene e arm: ch:micbe — non 
pud <^Kare cli aagressori ame
ricani in Indoc:na >. 

E veniamo alfimpiego sem
pre piu largo dezli americani 
m Cambogia. I>)po una sene di 
indiscrez.-oni. il comando USA a 
Saigon ha confermato cbe lungo 
le coste del'.a Cambogia (a cin
que miglia dalla terraferma) si 
trovano due un.ta della VII flot
ta: una port lehcotteri della 
classe «Iwo J:ma >. capace di 
ospitare 18 elicotteri, ed una 
piatuiforma gilleggiante anfibia 
che pud porta re sci elicotteri. 
Entrambe !e un;ta. ha precisato 
il comando, si trovano in quelle 
acque per appoggiare le mis
sion! di nformmento e di guer
ra amencane ».n Cambogia. E' 
la prima volta. che si sappia, 
che navi della VII flotta ven-
gono usate per appoggiare ope
raziom amencane in Cambogia. 
Tali operazioni vengono definite 
mission] d'« interdizione », « ma 
— scrive 1'agcnzia inglese "Rou
ter" — ufficialj americani bene 
informati ammettono privata-

(Senue in ultima pagina) 



PAG. 2 / v i t a ital iana r U l l i t d / martedl 19 gennafo 1971 

Qualche 
domanda 

a La Malfa 
Nel suo ultimo editoriale Bul

la Voce repubbllcana, Vgo La 
Mal/a si e chiesto se a una 
convergenza d possibtlen. Tra 
chi e su che? Non e sempre 
facile seguire lino in fondo 
lo sviluppo del ragionamento 
del segretario del PRI, e an-
che. stavolta il discorso non & 
del tutto esplicito. Tuttavia La 
Mal/a fa riferimento a un suo 
precedente articolo, intitolato 
« Domande alia sinistra demo-
cristiana, ai socialists ai co-
muntsti, ai sindacatin. Se ne 
pud dedurre che e appunto 
questo I'arco di forze cui si 
rivolge oggi la sua attenzione: 
ed e una deduzione interes-
sante, se non altro perche" in 
tal modo vengono a cadere le 
antidemocratiche e aprioristi-
che discriminazioni che sono 
il cavallo di battaglia della so-
cialdemocrazia e di tutto il 
partito dell'avventura. 

Ma, naturalmente, oltre agli 
schieramenti, conta la sostan-
za delle proposte politiche per 
le quali si desiderano o si cer-
cano interlocutori. E anche qui 
occorre chiarezza. La Malfa 
indica una scala di priorita. 
nelle quali pone al primo po~ 
sto il Mezzogiorno e la scuo-
la. Sono questioni evidente-
mente prioritarie. II segre
tario del PRI intende pro-
porle con carattere di ur-
genza dinanzi al governo di 
cui il suo partito fa parte? 
E con quali obiettivi, con qua
li contenuti? Not sappiamo — 
o crediamo di sapere — che 
le soluzioni nostre sono di
verse dalle sue, anche se cer-
to non vieno preoccupate del 
necessario rigore economico e 
non vieno aliene da ogni sug-
gestione di ufinanza allegro ». 
Ma noi vediamo questi pro
blem! in modo meno astratto 
da come La Malfa & uso porli. 
Comunque. se si intende usci-
re dalla sfera delle discussio-
ni accademiche per affrontare 
temi come questi in sede po-
litica, allOTu occorre entrare 
in tin rapporto nuovo con le 
forze cui ci si rivolge. In con-
creto, se si vuole davvero — 
come $ scritto sulla Voce re-
pubblicana — avviare nun 
tentativo di ridiscutere tra le 
forze politiche e sindacali una 
linea politica di immediata 
utilitan, occorrera essere coe-
renti e riconoscere la neces-
sitd di un nuovo tipo di re-
lazioni tra maggioranza e op-
posizione a livello centrale e 
periferico, fuori di ogni pre-
clusione di tipo socialdemo-
cratico. Altrimenti non si esce 
dalla contraddizione. 

La Malfa sa benissimo qua
le d la nostra critica di fon
do: finora si & subordiimta la 
realizzazione delle grandi ri-
forme sociali ai margini con-
cessi dal sistema; e quindi le 
riforme sono state rinviate o 
accantonate. Si tratta di ri-
baltare questa logica, di par-
tire dalle grandi riforme, dot, 
per modificare il meccanismo 
della distribuzione del reddito 
e perclb quello della forma-
zione delle risorse. E' su que
sto che La Malfa vuole discu-
tcre, & su questo che sollecita 
gli interlocutori suelencati? 
Sono domande che merilano 
risposta. E una prima rispo-
sta pud venire da come in 
concreto le forze politiche, af-
frontando la grande questione 
dt un nuovo corso dello svi
luppo economico e soclale del 
paese, dimostreranno la loro 
volonta politica di fronte ai 
temi gia in immediata discus-
sione in Portamento: fitti agra-
ri, legge tributaria, riforma 
untversitaria, esproprio delle 
aree. Vi e~ ampia possibility 
di essere cocrenti. O di non 
esserlo. 

I. pa. 

Firme 

« ant idivorzisfe » 

sollecitate 

da religiosi? 
Numerosi Istitutl scolastlcl 

religiosi starebbero raccoglien-
do firme di genitori del pro-
pri alunni per il referendum 
antidivorzista: questa la dl-
chiarazione del segretario del
la LID, Marco Panella, nella 
quale, mentre si annuncJa che 
« la Lega sta preparando un 
elenco di questi istitutin, si ri-
vela che aanaloghe iniziative 
cominciano ad essere segnala-
te in Italia, in sedi parroc-
chlali, assistenziali, In ospe-
dali, in scuole materne », men
tre o in Umbria, vescovi, par-
rocl e anche sindaci stareb
bero gia ufflcialmente muo-
vendosl nella stessa dire-
zione ». 

Riunione a quaftro a Palazzo Chigi 

Colombo insiste per modificare 
la legge sugli affitti agrari 

Giovedl nuovo incontro sulla legge tributaria - Manca (PSI) sul carattere delle riforme e le loro implicazioni politiche - Og
gi Direzione dc - Lettera di Agnelli alia « Herald Tribune» dopo la pubblicazione dell'articolo sui comunisti italiani 

Domenica per il 50° del PCI 

Modena diff ondera 
50 ntila Unita 

La Sezione Porto di Livorno ha gia rac-
colto 360 abbonamenti di cui 80 nuovi 

Gli impegni per la diffusione straordinaria deU'Unita 
di domenica prossima. 24 gennaio, in onore del 50. del 
PCI continuano ad affluire da tutta Italia, testimoniando 
lo slancio e la mobilitazione di tutte le organizzazioni. La 
Federazione di MODENA. come sempre aU'avangiiardia, 
diffondera 50.000 copie. ROVIGO superera le 5 000 copie; 
LECCO ne diffondera 2.000. 

Ed ecco alcune prenotazioni di Sezioni della Federa
zione di Roma. S. BASILIO diffondera 500 copie. quadru-
plicando la normale diffusione domenicale; ALBANO dif
fondera 400 copie. ROCCA DI PAPA 350. CENTOCEL-
LE 500. 

Intanto, nuovi success] si registrano ogni giorno nella 
campagna abbonamenti. La Sezione PORTO di Livorno 
ha gia raccolto 360 abbonamenti aW'Unitd, di cui 80 nuovi; 
la Sezione GIOVECCA (Ravenna) 71; la Sezione di SCAN-
DICCI (Firenze) ha raccolto 20 nuovi abbonamenti. 

Per la c Settimana dell'abbonamento >, che iniziera 
domenica in coincidenza con la grande diffusione. si sono 
gia tenuti convegni a Ferrara e Savona; nei prossimi 
giorni avranno luogo quelli di Varese, Alessandria, Como. 

Segnaliamo. infine, una grossa iniziativa della Federa
zione di BOLOGNA, che provvedera a distribute 30.000 
questional! ad altrettanti lettori domenicali dell'Unita 
per invitarli a contribuire alia difesa della liberta d'in-
formazione sottoscrivendo un abbonamento al quotidiano 
del Partito. 

La settimana politica, che 
si profila molto impegnaliva, 
si e aperta ieri con una prima 
riunione dei capi-gruppo della 
maggioranza quadripartite con 
Colombo suite qnestioni piu 
urgenti, la legge fiscale e 
quella sui fitti rustic!. Si e 
trattato di un incontro inter-
locutorio. in preparazione di 
una seconda riunione pre vista 
l>er giovedl ognuno dei rap-
presentanti dei gruppi ha 
esposto • la propria posizione 
di partenza. II ministro Pre-
ti. alia fine, ha detto ai gior-
nalisti che si e trattato di un 
« incontro posit'wo *. II capo-
gruppo socialista. Bertoldi. ha 
precisato che non e stato rag-
giunto « MM accorilo comple-
do >; e per questo il PSI met-
tera subito al lnvoro una com-
mission? con l'incarico di va-
gliare le varie proposte. 

Secondo alcune indiscrezio-
ni. durante la riunione a quat-
tro sia Colombo che Preti 
avrebbero insistito per la so-
stanziale conferma del testo 

' attuale della legge tributaria. 
che ha gia collezionato una 
notevole quantita di critiche 
in queste ultime settimane. 
mentre La Malfa ne avreb-
be addirittura proposto un 
peggioramento in senso cen-
tralistico. Dinanzi a questo 
« serrate le fila » - di alcuni 
esponenti della coalizione, la 
risposta del socialista Bertol
di, contenuta nella dichiara-
zione alia stampa alia fine 
della riunione, e apparsa fran-

camente debole. II presidente 
del Consiglio avrebbe anche 
insistito per ottenere dal quat-
tro partiti governativi il « si ^ 
a una modilica di rilievo della 
legge sugli allitti agrari. la 
quale, gia votata al Senato, 
sta dinanzi alia Camera in 
lettura definitiya.. Un muta-
mento del testo — operato 
per di piu sotto la sollecita-
zione della martellante cam
pagna di destca contra impor
tant provvedimenti — avreb
be. tra l'altro l'effetto di pro-
vocare il ritorno della legge 
nell'altro ranio del Parla-
mento. 

• I,e questioni di contenuto del
le riforme affrono anche il ter-
reno per una piu generate ri-
ftessione sulle prospettive. II 
dibattito politico, si pud dire. 
pud adesso essere posto con 
i piedi per terra. Dopo nume
rosi rinvii. la Direzione della 
DC dovrebbe oggi discutere fi-
nalmcnte di politica. offreudo. 
quindi. alcuni etementi di ve-
rifica circa gii equiiibri interni 
e gli on'entamenti prevalenti 
all'interno dello c Scudo cro-
ciato», L'ultimo atto di rilie
vo della segreteria dc e stata 
l'intervista di Forlani al-
YEspresso. con la quale per 
la prima volta si escludeva 
1'ipotesi delle elezioni politiche 
anticipate. , . 

E* a questo punto che si 
collega anche il discorso dei 
socialist]". Enrico Manca, par-
lando a Venezia. ha detto che 
la situazione presenta signi-

LA LEGGE FISCALE DI PRETI 
respinta al convegno di Marsala 

Una delegazione di amministratori siciliani esporra a Roma ai gruppi parlamentari le richieste conte-
nute neirodg unitario che ha concluso i lavori - La relazione di Sammaritano (PSI) e gli interventi 
dei compagni on. Raucci (PCI) e Cusumano (PSI), del vicesindaco di Marsala e dei sindaci di Buseto 
Palazzolo (PSI), Castelvetrano ed Erice (DC), Lentini (PCI), del vicepresidente dell'ARS Giacalone 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18. 

Ieri a Marsala, su iniziati
va della Giunta di sinistra 
della citta. si e svolto un con
vegno al quale hanno parteci-
pato sindaci, amministratori 
dei comuni e della province 
siciliane, deputati nazionale e 
regional]'. 

Tema del convegno e sta
to la protesta degli enti !oca-
li per la legge-delega sulla ri
forma tributaria che sta per 
entrare in discussione alia Ca 
mera dei deputati. 

Nel corso dei lavori e sta
to approvato un ordine del 
giorno in cui si chiede: 

1) la democratizzazione di 
tutto il processo tributano. at-
traverso la valorizzazione del 
ruolo dei Comuni. delle Pro
vince e delle Regioni. n«*!Ia fa-
se deH'accertamento. del'a ri-
scossione e del contenziosn: 

2) la ulteriore elevazume 
delle detrazioni di imposta a 
favore dei lavoratori dipen 
denti e dei lavoratori autono-
mi a reddito risso: 

3) la esenzione dal paga 
mento dell'IVA dei generi di 
prima necessita e l'intr^du?io 
ne di una aliquota ridotta per 
generi di largo consumo no 
polare; 

4) la sostituzione della irn 
posta sui redditi patrimonial! 
con una imposta locale sul pa-
trimonio. direttamente fjesuta 
da Comuni. Province e Kegio-

ni, capace di colpire la accu-
mulazione patrimoniale impro-
duttiva e le rendite; 

5) la ripartizione del getti-
to dei tributi, in maniera da 
garantire agli enti locali >' m?z-
zi necessari per assicurare lo 
adempimento delle loro fun-
zioni di istituto. 

L'assemblea dei sindaci, nel-
I'esprimere il suo vivo apprez-
zamento per 1' iniziativa del 
Consiglio comunale di Marsa
la. ha invitato tutti gli ammini
stratori a convocare i Consi

gn comunali e le popolazio-
ni per far sentire l'unanime 
volonta di giungere ad una ri
forma democratica del siste
ma tributario e ha deciso di 
inviare a Roma una propria 
delegazione per sottoporre ai 
gruppi parlamentari le richie
ste contenute nell'o.d.g. 

I lavori sono stati aperti 
dalla relazione del sindaco di 
Marsala, il compagno sociali
sta Sammaritano: « Si predi-
ca I'autonomia dei Comuni — 
ha detto Sammaritano — ma 

ASSEMBLEA IN EMILIA SUL 
PR0GETT0 G0VERNATIV0 

" BOLOGNA. 18 
La giunta regionale e i comitati direttivi delle sezioni 

dell'UPi e deli'ANCI dell'Emiiia-Romagna hanno convocato 
a convegno per sabato prossimo 23 sennaio. i president! 
delle province - e : sindaci della regione per discutere i 
temi della nrorma tributaria. con specifico riguardo al di 
segno di legge delega in esame al Parlamento. Al convegno 
sono invitati anche le giunte delle altre regioni. i parla 
mentan. le presidenze nazionali e regional! dell'UP! e del 
I'ANCl. le organizzazioni regionali dei lavoratori. della coope^ 
razione. dell'artigianato. dei piccoli e medi imprenditori del-
I'Emilia Romagna. 

II convegno si terra al ' teatro comunale di Casalecchio 
di Reno (uscita dalla stazione Bologna Sud della autostrada 
del Sole). I lavori imz:eranno alle 9 30. ' 

1 promotori si augurano che dal convegno — come e 
detto in un comunicato — esca un contnbuto alia modifica 
del disegno di legge cosi che il Parlamento possa appro 
vare una nforma tributaria che. nel rispetto del metodo 
democratico. tenga conto delle esigenze e richieste delle 
regioni. degli enti locali. delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e del ceto medio. 

Per superare in onore del 50° gli iscritti del 1970 

Forte iniziativa nel tesseramento 
La Federazione romana si e impegnafa a realizzare 5.000 nuovi iscritti 

Successi a Napoli, Imola e in decine e decine di Sezioni 

Si accre.sce la mobilitazione 
delle federaz:oni e delie se
zioni in risposta all'appelio del
la Direzione del Partito p,.T 
fare del 21 genn.iio. 50- anni
versary delia fivndazione del 
PCI. il trjgu.irdo di un forte 
sviiuppo dena campagna tes
seramento e recltitamento. Sta 
pren<lendo vita, in particolare. 
un este<:o movimenio nelle se 
zioni. cne si pro;>ongono di rag 
giiingore e superare. per quel
la data, gli iscritti del 1970. 

Nclia fe<icra/ione romana. che 
per la man festazione naziona-
U dei SO del PCI si e impe 
gnata a re.1l127.1re I cbiettivo di 
5.0W) nuovi iscritti. g.a 24 se
zioni hanno superato i tessera-
ti del '70, mentre complessiva-
mtitto i comunisti romani con 

la te.v=era .;ono g a oggi 10 376 
in piu rispetto alia stessa data 
delio scorso anno. 

A Napoli. 25 stziom e 39 fab-
briche hanno gia superato i 
tesserati dello scorso anno, men
tre i reclutati sono 3.000; an
che Napoli. ha una cifra di 
tesserati seasibilmente supeno-
re alio stesso periodo dello 
scorso anno (3.050 in pid). A 
Imola. 24 sezioni su 40 han 
no superato gli iscritti del '70. 
e gia oggi la federazione ha 
tesserato 10.120 compagni. pa
ri al 96'^ del '70 con 332 re
clutati. di cui la meta donne. 

Altn risuitati significativi. se-
gnalati nelle numerose lettere 
e nei tclegrammi che perven-
gono in questi giorni al com
pagno Longo: la sezione di Ba-

gno'o Cremasco (Crtma) ha su
perato il 100* con Si reclutati; 
la cei.uia do).a Meta.lurgca 
Pertusoia di Crotone ha rag-
giunto il l i t * deg.i iscritti dot 
'70: le sez.oni Doiceacqua e 
Tr.ora di Imiiena superano il 
100 » nspetiivann-nte con 15 e 
8 reclutati; la sez;one «Gira-
so!e > di Reggio Calabria e 
passata da Ii3 a 150 iscntti. 

La sezione di Susa (Tor.no) 
ha superato il 100'*. con 40 
nuovi iscritti in maggioranza 
giovani operat. mentre tutta la 
zona di Rivoh-CoIIegno-Valle Su-
sa ha assunto 1'impegno di 
raggiungere entro il 21 gennaio 
i 6.087 iscritti del '70. A Ber
gamo, dove gia 32 sezioni e 
nuclei hanno raggiunto o su
perato gli iscritti dello scorso 

anno e dove si h.inno g.a 612 
reclutati. vi e in partico'are 
dj segnalare la zona di Dal 
nr.ne: i te.=>*frati sono g:a 822 
rispetto ai 796 del '70. con 203 
nuovi iscritti. In questa zona 
la sezione Os;o Sotto ha re 
clutato 102 n.iovn compagni. 19 
la Dalm.ne. 6 Osio Sopra. II 
Boltiere, 20 Pontirolo. 17 Brem 
bate. 

Fra le numerose federaconi 
che sopravanzano noterolmen-
te il numero dei tesserati alia 
stessa data dello scorso anno 
segnaliamo anche Brescia ( + 
2.038). Parma ( + 2.110). Arez-
zo ( + 2.490). Firenze (+ 1 892). 
Livorno (+3.156), Siena ( + 
3.860). Nuoro (+ 1.633), Catan-
zaro ( + 1.355). 

i fatti dimostrano che si in
tende ridurli ad enti di di
stribuzione di servizi, privan-
doli di ogni autonomia reale». 

« E' in gioco la liberta de
gli enti locali — ha continua-
to Sammaritano — ed una ri
forma tributaria cosi concepi-
ta e antidemocratica, perche 
colpisce larghi strati della po-
polazione. e, soprattutto, la 
classe operaia >. 

Numerosi gli interventi: ne 
segnaliamo alcuni: 

« Noi socialisti — ha detto 
il deputato nazionale del PSI 
Vito Cusumano, sindaco di 
Buseto Palizzolo — abbiamo 
molto da dire sulla riforma 
tributaria. perche vogliamo 
che. insieme ad altre riforme. 
essa sia realmente un atto 
qualificante della nostra pre-
senza al governo, ed c proprio 
per questo che non concepia-
mo uno Stato - esattore. La 
nostra lotta e perche venga 
realmente riconosciuta I'auto
nomia degli enti locali che 
con questa legge suila i forma 
tributaria che si intende vara-
re. sarebbe rnutilata ». 

II compagno Vito Giacalone. 
vice - presidente del gnippo 
comunista all'ARS. ha sottoli-
neato che la legge delega le-
de anche I'autonomia della Re
gione. cui dovrebbe essere ri 
conosciuto. in base all'art 36 
del suo Statuto. la piena po-
testa (in materia tributaria) 
assegnando ad essa tutte le 
entrate. fatta eccezione delle 
imposte di produzione e del
le entrate dei tabacchi e del 
latte. 

II compagno Raucci — della 
Commissione bilancio. e se
gretario del gruppo comuni
sta a Montecitorio — ha illu-
strato la linea del nostra par
tito sulla legge • delega per la 
riforma tributaria. 

II compagno on. Pellegrino, 
vice sindaco di Marsala, ha 
messo in evidenza la conce 
zione antidemocratica della ri
forma tributaria d ie non si 
pud non collega re — ha detto 
Pellegrino — ad una politica 
che mostra cluan aspetti an-
tidemocratici ». 

« Quella di oggi — ha con-
tinuato Pellegrino — e stata 
solo una iniziativa di come 
bi>ogna continuare perche su 
questi problemi avvenga la 
mobilitazione di tutti i Co
muni >. 

Sono intervenuti inoltre il 
sindaco di Castelvetrano Fran
cesco Clemente (della sinistra 
di base della DC), il compa
gno on. Marilli - (sindaco di 
Lentini), il sindaco dc di Eri
ce Savalli e numerosi ammi
nistratori comunali e provin-
ciali. 

g. I. 

ficativi camblamenti: c 71 pJA 
importante — ha sottolineato 
— $ che pud considerarsl pres-
sochc definitivamente sconjit-
to il ricatto dello scioglimento 
del Parlamento, che ha pe-
sato sulle forze politiche dal 
luglio '69 in poi. E' possibile, 
quindi, portare oggi il • con-
fronto politico al piu avanzato 
livello dei contenuti della po
litica economico >. II segreta
rio del PRI. La Malfa. ha po
sto anche recentemente delle 
domande alio schieramento 
di sinistra sulle questioni del
le riforme. A queste domande, 
afferma Manca. c Si pud dare 
una risposta positiva, a con-
dizione di definire in modo non 
ambipuo gli • obiettivi che si 
intende perseguire tenendo in 
pari tempo conto di quello che 
e il dato fondamentale delle 
esperienze degli ultimi anni: e 
cioe la constatazione che la 
causa del sostanziale insucces-
so della politico di programma-
zione pw) essere individuata 
nel fatto che fino ad oggi le ri
forme sono state inserite in 
un meccanismo di fomiazione 
delle risorse la cui natura 
non i mai stata posta in di
scussione ». Si tratta ora di 
rovesciare questa impostazio-
ne. facendo in modo che sia-
no le stesse riforme < a pro-
durre mutamenti profondi nel 
processo stesso di formazione 
delle risorse ». « In altre pa
role — ha detto Manca —, 
si tratta di porre la forma
zione delle risorse in funzione 
della politica delle riforme. e 
non viceversa». L'esponente 
socialista ha concluso affer-
mando che jl problema 6 co
munque politico, poiche una 
nuova fase di politica econo-
mica * non pud essere realiz-
zata senza il peso e la forza 
di un ampio schieramento di 
sinistra che veda in primo 
piano i sindacati. le forze 
avanzate della DC e del mon-
do cattolico, il PSI e le forze 
dell'area socialista, il PCI >. 

II ministro del Bilancio. 
Giolitti. parlando alia TV nel 
corso della rubric* «Cento 
per cento» ha preannunciato 
per cdopo Vestate* la presen-
tazione del nuovo piano quin-
quennale. 

Quanto al SIFAR. vi e da 
registrare una dichiarazione 
del gen. De Lorenzo, il quale, 
dopo avere detto che la com
missione d'inchiesta ha lavo-
rato « con sufficiente serenita 
e obbiettivita», afferma che 
nel prossimo dibattito parla-
mentare sull'argomento egli 
si riserva di intervenire <qua-
lora dovessero esserci misti-
ficazioni della verita ». 

AGNELLI „ n presidente del
la FIAT, Agnelli, ha fatto pub-
blicare sul numero del 16-17 
gennaio della Herald Tribune 
una breve lettera di risposta 
al recente articolo del noto 
giornalista americano C. L-
Sulzberger («Spaghetti con 
salsa cilena >). II giornalista. 
aveva affrontato la questione 
della grande forza che in Ita
lia e rappresentata dal PCI 
in una chiave di «disperata 
preoccupazione » atlantica. at-
traverso la quale non era dif
ficile cogliere ia sollecitazio-
ne di piu estesi interventi 
USA negli affari italiani. 

II presidente della FIAT ri-
sponde col tono della c lette
ra in redazione». sotto il ti-
tolo « Assurdila gastronomi-
ca * Egli awerte che gioca-
re con le parole e < spesso 
dannoso »: « si posaono scopri-
re somiglianze doi'e non ce 
ne sono o ce ne sono poche. 
Videa degli "Spaghetti con 
salsa cilena " non i solamente 
un'assurdita gastronomica, che 
farebbe rabbrividtre ogni 
buongustaio italiano. E' an
che. secondo la piu informa 
ta opinione politica • del mio 
Paese. un'ipotesi lontana dal 
cero. A nessuno sembra pro-
babile — conclude Agnelli — 
che la ricelta trocera cuochi 
polilici pronti a melterla in 
pratica». Come si vede, a 
parte la bizzarria della for
ma. la risposta d in qualche 
modo indicativa Agnelli non 
si duole molto per la rozzez-
za deH'intervento USA: prefe-
risce assumere. pagando an
che un prezzo al provinciali-
smo. le vesti del garante del
ta situazione italiana. 

C. f. 

Oggi processo 

Colomori-l'Unifa 
Ha inizio oggi il processo Ca-

laman* L'Unita t. I giudici del
la quarta sezione penale del 
tribunale di Roma (pres. Testi) 
dovranno pronunciarsi sulla que
rela presentata dal procuratore 
generate presso la eorte d'ap-
pello di Firenze contro il di-
rettore responsabile del nostro 
giornale. compagno Alessandro 
Curzi. La querela si rifensce 
ad alcuni articoli apparsi nel-
l'ottobre scorso sul magistrato 
toscano. Alia difesa 1'avvocato 
Fausto Fiore. 

Toscana: incontro fra Regione e parlamentari 

Impegno comune 
per Y approvazione 

dello Statuto 
. Gli esponenti di tutti i partiti concordi su una rapida soluzione 

Necessario evitare un conflitto fra Parlamento e Regione inter-
pretando con spirito aperto il dettato costituzionale 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 18. 

I parlamentari toscanl, pur 
nella diversita dl posizionl cor-
rlspondenti alle differentl col-
locazioni politiche. hanno ma-
nifestato la convinta volonta 
dl parteclpare all'esame dello 
Statuto regionale toscano ed 
a quello delle altre Region!, 
con 1'impegno dl giungere ad 
una rapida approvnzlone di 
strumenti fonoamentall per 
l'inizlatlva e la concreta attl-
vita dl questi Istitutl e per 
avviare cosl, concretamente, 
la delicata fase della riforma 
regionalistica Questo impe
gno — ad eccezione del MSI 
— e stato sostanzialmente 
espresso dai gruppi parlamen
tari toscanl del PCI. del PSI, 
della DC. del PLI, che que
sta mnttina hanno parteclpato 
nll'incontro con â Regione 
awenuto a Firenze In Palaz
zo Medici Riccardi per ini
ziativa della presidenza del 
Consiglio regionale rappresen
tata dal presidente Gabbug-
gianl e dal vice president! 
Arata e Battistinl. presente la 
Giunta — col presidente La-
gorio e il vice presidente Mal-
vezzi — ed i capigruppo con-
siliari. ' 

L'incontro e stato aperto 
da Gabbuggianl 11 quale, dopo 
aver ricordato che lo statuto 
— approvato 11 26 novembre 
scorso e immediatamente con-
segnato alia Presidenza del 
Consiglio dei minlstri — e 11 
frutto di un serrato dibatti
to e il risultato di un largo 
schieramento politico nel Con
siglio regionale, ha sottolinea
to gli aspetti qualificanti del 
documento la cui approvazlo-
ne rapida da parte del Par
lamento e condizlone prlma-

rla per mettere la Regione 
in grado di esercitare 1 suol 
poterl e le sue funzloni in 
questa fase dl a w l o dell'lstl-
tuto regionale che, fra breve, 
sura chiamato ad esprimere 
1 proprl parerj sul clecreU 
dl trasferimento delle compe-
tenze ed a far pesare 1 pro-
prl orientamenti sulle rifor
me. II relatore ha affermato 
quindi che In nessun caso si 
pub ammettere che l'esame dl 
merito d3 parte del Parla
mento debba comprendere 
anche valutazlone della cor-
rispondenzu dello statuto agli 
interessi della Regione che 
lo ha approvato ed ha rile-
vato la pericolosita dl una 
situazione conflittuale che do-
vesse verificarsi fra Parlamen
to e Regione proprio su uno 
degli ntti piii qualificanti del
la « fase costltuente » regio
nale. 

II dibattito e stato aperto 
dal senatore Fabianl del PCI 
il quale — come membro 
delta Commissione Interni del 
Senato — ha fatto il punto 
del rlsultati a cui essa e ar-
rlvata, indicando i moment! 
controversi sugli statuti gia 
esaminati (Piemonte. Lombar-
dia, Lazio) sui quali vi sara 
certamente il confronto tra 
chi si rlfa ad una interpre-
tazione rigida del dettato co
stituzionale e chi, invece, guar* 
da ad una interpretazione 
aperta. Fabiani ha comunque 
ricordato che esiste un im
pegno dello stesso senatore 
Signorello della DC perche si 
giunga ad una approvazione 
degli statuti entro il febbralo 
prossimo. 

Gli Interventi — in partl-
colare quelli dei compagni 
Maccarone, Bonifazi e Bera-
gnoli — hanno sottolineato la 

esigenza del Parlamento dl 
porsi di fronte agli statuti 
con uno spirito ed un meto-
do divers!, corrlspondenti cloe 
al fatto nuovo rappresentato 
dalla Regione e aderente quin
di alio « spirito » della Costi-
tuzlone. 

Gli interventi successlvl In 
particolaro quelli dl Maccarro-
ne, Amadei. del presidente 
Lagorio, e le conclusion! dl 
Gabbuggianl — hanno ribadi-
to 1 pericol! d! un conflitto 
che potrebbe aprlrsi fra Par
lamento e Regioni in conse-
guen?a della mancata appro
vazione degli statuti o dl una 
parte di essi, pericoli che 
potrebbero Investire to stes
so equilibrlo politico naziona
le in quanto si verrebbe a 
comprimere la volonth e la 
unita ragglunta dalle forze po
litiche democratiche e le at-
tese delle popolazionl. 

Questi pericoli, InsitI In un 
iter che si avvalga di «tem
pi lunghi», sono stati pre-
senti anche In una parte de
gli interventi della DC (del 
vice presidente Battistinl e 
dell'on. Maria Eletta Martini 
In particolare) che hanno ma-
nifestato anche venature pole-
miche nei confront! di alcune 
affermazioni abbastanza fu-
mose dell'on. Speranza. 

Gli interventi dei capigrup
po, infine, hanno riconferma-
to Ia sostanziale unita del 
Consiglio regionale (ad esclu-
sione del MSI) che guarda 
alio statuto come ad un fatto 
estremamente positivo rag-
giunto col contribute di tutte 
le forze politiche e la cui 
rapida approvazione e Indi-
spensabile per lo sviluppo del
ta societa toscana. 

Renzo Cassigoli 

La riunione del Consiglio nazionale degli «A.U.» 

Compiti nuovi del partito 
per rafforzare I'Unita 

II processo di concentrazione monopolists nel settore della stampa 
e la compiessita della situazione politica richiedono un impegno senza 
precedenti di tutti i militanti - II rapporto tra contenuto del giornale 

e linea del partito - II nuovo Esecutivo dell'Associazione 

Alto Adige: 
concluso 

il dibattito 
alia Camera 

II presidente del Consiglio. 
Colombo, ha concluso ieri alia 
Camera il dibattito sul primo 
gruppo di provvedimenti del 
c pacchetto > per I'Alto Adige. 
Un dibattito trascinatosi a lun-
go per la sterile quanto reto-
rica opposizione fascista. Pro
prio per questo va visto criti-
camente il discorso di Colombo 
nella sua parte c garantista >. 
anche se va del pari detto che 
egli generalmente s'e dichiara-
to in disaccordo con le posizio-
ni degli esponenti neofascisti. 
Meritava invece piu spazio. e 
soprattutto meritava apertura 
politica la spinta proveniente 
da sinistra per un ampliamen-
to del regime autonomistico e 
dei diritti delle genti trentino-
alto atesine. 

II president? del Consiglio. al 
riguardo. nspondendo al com
pagno Scotoni. ha detto che con 
le sue ridotte competenze la 
Regione sara un elemento posi
tivo. costituendo essa un pun
to di incontro degli orienta
menti e degli interessi delle 
due province. 

Ad awiso di Colombo, dopo 
I'approvazione. da parte del 
Parlamento. del « pacchetto » si 
sono potuti registrare a: vari 
livelli effetti positivi nella re
gione. e nella provincia di Bol 
zano. e c nei rapporti interni. 
it progresso che si mtendeva fa-
vorire. si e manifestato sia a 
livello locale che a livello na
zionale >. Si sarebbe cioe aper
to un periodo di : normalizza 
zione della situazione. specie 
per quanto r.guarda i rapporti 
politici tra i diversi gruppi lm-
guistici». il che sarebbe cid 
che si mtendeva favonre. 

Prima di Colombo, il relato 
re di maggioranza Ballardm. 
(psi) ha attaccnto i nei>fasci ! 
sti. i soli contran alia logge e 
contran a quaLsia î eentimcnto 
di compreasione verso la po 
polazione di lingua todesca del-
1'Alto Adige. Ballardmi. tutta
via. ha ammesso alcuni errori 

che. forse. potevano essere e 
vitati. Ma — ha agguinto — 
quello che conta oggi e il risul
tato positivo al quale si e per-
venuti. 

Secondo gli accord) fra i 
gruppi. il disegno di legge do 
vra essere votato entro la fine 
del mese. 

Tutti I deputati comunisti 
tono tenuti ad essere pre
sent! alia seduta pomeridia-
na dalla Camera di oggi 
martedl 19. 

La dove si riscontra un impe
gno del Partito. a tutti i livelli. 
« I'Unita > (ma anche c Rinasci-
ta > e 1'altra stampa comuni
sta) non soltanto mantiene le 
sue posizioni, ma riesce anche 
ad ottenere dei miglioramenti. 
ad endare avanti, nonostante 
tutte le difficolta derivanti da 
una accanita. massiccia concor-
renza avversaria. cui la stam
pa comunista deve oggi far 
fronte con accresciuti oneri e 
sforzi finenziari, tali da richie-
dere al Partito un impegno sen
za precedenti. E' una vecchia 
verita che c I'Unita ^ cammina 
solo sulle gambe del Partito. 
Questo ci e parso~ll senso cui 
sono approdati oggi i lavori de! 
consiglio nazionale degli Amici 
deU'Unita. che si sono svotti 
presso la direzione del Partito. 

La coscienza delle difficolta. 
che deriveno non soltanto da 
ragioni di carattere finanzia-
rio, ma dalla stessa nuova com-
plessa articolazione istituziona-
le del paese e dallo sfor/o del
la stampa avversaria di lmpie-
gare mezzi ingenti per articola-
re sempre di pio g.ornali gran
di e medi alle situazioni regio
nali e locali. deve pero diven-
tare coscienza di tutto il parti
to, perche possa sempre meglio 
utilizzare !o strumento primario 
della sue propaganda e sap-
pia quindi fronteggiare e bat-
tere questa accresctuta concor-
renza. alia quale si affianca 
oggi un'altra. certo di molto 
minor peso, ma non meno ar-
rabb.-aia: quella dei gruppetu 
GStremLstici. 

Xon e vero. come ha sottolinea
to Tortorella. direttore del no
stro giornale. che 1'attivtsmo nei 
confronti dell'« Unita» sia ca-
duto. scomparso. e non e vero 
che i giovani militanti nfiutino 
1'attivita di diffusione. E' vero 
piuttosto che i giovani lavorato 
n. gli studenti. nFiut-ino una 
utili?zaz:one puramente materia-
ie ma. — come molti intervenuti 
nel dibattito hanno nlevato — 
vogiiono essere partecipi della 
discus.s:one ed elaborazione po-
htica che investe i contenuti del 
giornale. la sua bnea politica. 
II compito di diffu;ore e conce-
pito so'.o C\inne un comp.to poli
tico. si diffonde quando vi e la 
convinz.one politica de! compi 
to d; propaganda, di o.-.enta 
mento ideale e politico, che at 
traver«o la diffu.«!one del g:or 
nale si compie Kcco oerche in 
alcune zone i giovani diffa^on 
sono anche recIuMion del Par
tito. per.suason permanent, de 
gli L ĉntti ai quali s: r:vo!gono 
non wltanto per von lore »n'ni 
ta * ma per discuterla :n tutti 
i suoi aspetti 

II problema e dunque e sem 
pre politico e di impegno de! 
I^artito. L'Assocuiz.one Am.ci 
dellUnita e indiscutibilmente 
una struttura poruinte fonda 
mentale. insostituibile. d^isiva. 
in ogni localita. in o?ni se/io 
ne, federazione. redone. ROSM 
— come ha sottoIimMto (lalluz 
zi nelle sue conclus.oni - 1'im 
pegno dei dingenti del Partito. 
a tutu i livelli. aitorno al 
l'< Unita >. 

Oggi il problema della difesa 
e del rafforzamento della stam

pa comunista (paru'colarmente 
dell'* Unita » e di * Rinascita ») 
e problema che si collega da 
un lato al carattere di massa 
del Partito. a! quale deve cor 
rispondere il contenuto dell'tUni 
ta >. dall'flltro al problema piu 
generale della lotta per la ri 
forma dell'informazione e della 
liberta di stampa. Gallu/zi. ri-
prendendo uno degli interventi. 
ha voluto sottolineare I'uiiziati-
va dei comunisti milanesi. i 
quali, attraverso alcune cellule 
e sezioni di base, hanno in cor
so una iniziativa sui problemi 
della liberta di stampa. per ar-
rivare a un convegno aperto ad 
altre forze. ad altre testate po
litiche dove si discutano i pro
blemi del sostegno pubblico ai 
giornali politici. delle agevola-
zioni che essi devono avere. del 
regime diverso anche sul piano 
sindacale che queste testate pos-
sono avere rispetto ai giornali 
dei grandi gruppi finanziori ca
pita listici. 

II problema della difesa della 
stampa comunista deve dunque 
collegarsi ai temi piu generali 
— lo ha ribadito Galluzzi — del
la riforma dell'informazione (a 
cominciare dalla Rai-Tv) e del
la liberta di stampa. piu che 
mai insidiata dalla crescita del
le concentra7ioni. 

Ma e indubbio che lo sforzo 
piu urgente deve concentrarsi in 
direzione dell'e Unita >. D gior
nale. as-sieme al partito. ha di 
fronte importanti scadenze, co
me la settimana dedieata afh' 
abbonamenti all"* Unita ». che 
a vra un suo momento di parti
colare importanza con la cele-
bra zione del 50. del Partito. 0 
24 gennoio. L'anno del 50. — ha 
sottolineato N'atta in un suo bre
ve mtervento — deve essere 
una grande occasione non solo 
per far conoscere il Partito. la 
sua lotta. la sua storia. la aua 
linea politica di nnnovamento 
dello societa italiana. Ia aua 
battaglia politica e ideale. ma 
anche per legare nuove Ieve di 
giovani al giornale e alia rivi-
sta del Partito. 

Un'altra scadenza importente 
verra in giugno, con le elezioni 
in Sicilia e in diverse grandi 
citta. elezioni che intere.sseran-
no oltre 7 milioni di elettori. 
E' percid che uno sforzo di pro-
pa ianda e di dJfus:one deve 
es-scre fat:o anche n« paesi da 
em.gra7.!Of.v. pro.s.so i grandi ag-
glomerati doiremnrazionc. dove 
sono concentrate dec:ne di mi-
gliai.1 d- lavoratori italiani. 

II conveano degli am.a del-
I'L'n.'a n.i anche di>ca-î o e ap
provato alcune proposte del 
rr>ni,M-iao Natta d: carattere or-
4,ini77ativ.> \>1 coasjglio 5ono 
stati cooptati (r.iliuzzi. presiden
te della Comm'_s.s:of>o centrale 
di stampa e propaganda (e!et-
to anche presidente dell'Associa-
zione AU). e il comp-ig-w Torto 
re-lla. d.rrttore del nostro gior
nale. 

I-'cecutivo del Consiglio ri-
sulta ora cosi compiisio: Gal
luzzi. Natta. Tortorella. Antelli. 
Giorgetu. (iiiern. (Jiuliano Ivon-
go. Barisono. Scdazzin Respon
sabile e stato namineto il com
pagno Giorgetti. 

r. g . 
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La rivista « Questitalia » 

ha cessato le pubblicazioni 

Una voce cattolica 
confro I'integralismo 
Un posto di rilievo nel dibattito culturale e po
litico della sinistra italiana - L'editoriale di 
commiato del direttore Wladimiro Dorigo - Le 
polemiche contro «I'armata anticomunista» 
di Gedda • Proposta di approdo all'autonomia e 
alia laicita della politica - I limiti della piu 

recente impostazione «radicale» 

La rivista mensile « Que
stitalia » ha cessato le pub
blicazioni dopo 13 anni di 
attivita. E' una notizia che 
sollecita a varie considera-
zioni, perche non si puo as-
solutamente negare che la 
voce di « Questitalia » aves-
se conquistato un posto di 
rilievo nel dibattito cultu
rale e politico della sinistra 
italiana, soprattutto per la 
forza — nel senso migliore 
c provocatoria » e « trauma
tica » — del suo impegno 
tenace e di largo respiro 
per l'emancipazione dei cat
tolici del nostro paese dagli 
schemi deH'integralismo po
litico. 

Lo stesso Wladimiro Dori
go, che ha sempre diretto 
e animato la rivista con un 
originale estro polemico ve-
nato di giansenismo e di il-
luminismo, ha messo in ri
lievo nel proprio editoriale 
di commiato come i giovani 
che si assunsero nel 1958 
la responsabilita di dare vi
ta a « Questitalia » prove-
nissero tutti da esperienze 
tipiche delle sinistre catto-
liche degli anni '50. Si puo 
aggiungere che alcuni dei 
primi redattori e dei primi 
collaboratori avevano, diret-
tamente o indirettamente, 
partecipato a due delle piu 
importanti batfcaglie perdu-
te dal progressismo cristia-
no in Italia prima del Con-
cilio: quelln della Gioventii 
di Azione Cattolica di Mario 
Rossi, sviluppata in chiave 
genericamente « evangelica » 
e c democratica » contro la 
politica «salazarista », che 
Luigi Gedda realizzava al 
vertice di un laicato catto-
lico concepito come € anna-
ta anticomunista >; e quella 
del giornale « 11 Popolo Ve-
neto *, della sinistra dc di 
Venezia, il quale di fronte 
ai progetti di.« sfondamen-
to » a sinistra, che prevalse-
ro nel parfcito dei cattolici 
alia morte di De Gasperi e 
del centrismo, cerco di le-
vare il vessillo (che tra il 
1954 e il 1958 pareva vera-
mente ereticale e utopisti-
co!) dell'apertura immedia-
ta al PSI. E su quest'ultima 
esperienza, che Dorigo ave-
va guidato di persona, si ab
ba tte un veto formale delle 
gerarchie ecclesiastiche, di 
cui fu obbligato ad essere 
esecutore l'allora Patriarca 
Roncalli. 

Comunque < Questitalia > 
nacque con un elemento di 
decisa e netta diversifica-
zione dalle esperienze che 
stavano alle spalle dei suoi 
redattori: quello della laici
ta intransigente, espressione 
di un metodo che consen-
ti immediate demistificazio-
ni, non solo dei limiti delle 
sinistre dc dell'epoca, ma 
anche di arcaici orientamen-
ti dei vertici ecclesiastici. 
Memorabili restano certe 
polemiche dedicate agli in-
terventi gerarchici (dell'Os-
servatore romano o dei ve-
scovi) contro l'apertura a si
nistra. 

La risposta 
piu acuta 

Ai « punti fermi » dell'or-
gano di stampa vaticano, che 
ancora nel 1960 pretendeva 
di dcttarc le condizioni po-
litiche della liceita morale e 
religiosa di un eventuale go-
verno con il PSI, la rispo
sta piu acuta e piu artico-
lata venne appunto da < Que
stitalia *, die fondo il suo 
attacco su una serrata dimo-
strazione teologica dell'in-
competenza del magistero 
della Chiesa (e a maggior 
ragione di un giornale come 
VOsservatore) a dirimere 
problemi del genere. 

La battagliera rivista di 
Dorigo ha certo tra i suoi 
meriti piu grandi quello di 
aver potuto. grazie alia rot-
tura delle « barriere dogana-
li teologiche», formulare 
nella pesante situazione del
la cattolicita italiana a ca-
vallo tra gli anni '50 e gli 
anni '60 una proposta di 
approdo ai lidi dell'autono-
mia e della laicita della po
litica, incisiva perche omo-
genca a tutto uno sforzo di 
recupero dell'autenticttd re
ligiosa del crisliavcsimo. 
Quelli dei francesi Dome-
nach, Ohenu c Congar sono 
nomi, che, assieme a quelli 
nostram, ma isol.tti, di don 
Milani e di don Maz/olan, 
compamno di continun nol
le prime annate di «Que
stitalia ». dimostrando come 
la dimcnsione • culturale • 
di questa rivista .'•hbia sin 
dalle origin! nutnto il suo 
inpegno civile. 

Oggi possiamo anche dire 

che e proprio nelle pagine 
di « Questitalia » che si rea-
lizza — almeno in alcuni 
momenti — quel difficile 
raccordo tra battaglia idea-
le e religiosa e impegno po
litico che manco ai diversi 
gruppi cattolici nei quali si 
espresse la spinta al rinno-
vamento prima del Concilio. 
Giovarono a quel raccordo 
sia un ricorso alia teologia 
in funzione del cambiamen-
to degli schemi mentali del
la cattolicita italiana, sia un 
libera giudizio sugli avveni-
menti politici italiani e in-
ternazionali nel quale i cat
tolici non democristiani di 
« Questitalia » potevano con-
vergere — in tavole rotonde, 
convegni, ed anche sulla lo-
ro rivista — con un demo-
cristiano di chiara ispirazio-
ne non clericale come Gio
vanni Galloni o con un vec-
chio «salveminiano mangia-
preti > come Ernesto Rossi. 

Astratta 
severita 

Una volta richiamati sin-
teticamente quelli che a noi 
sembrano i momenti e gli 
aspetti di maggiore validita 
del lavoro di « Questitalia » 
— tutti radicati nel periodo 
1958-1962 — e necessario 
anche soffermarsi sugli anni 
che per la Chiesa sono quel
li del Concilio e del post-
Concilio, e per il paese quel
li dei governi di centro-sini-
stra. II giudizio non puo non 
essere qui piu riservato e 
piu complesso, giacche si 
tratta — tra l'altro — di 
rendersi conto di una dimi-
nuita influenza di < Questi
talia > sulla formazdone idea-
le e politica dei cattolici de-
mocratici e dei quadri della 
sinistra italiana, e di un pa-
rallelo processo di concen-
tramento della sua diffusio-
ne in un'area ben delimita-
ta: quella del dissenso, dei 
gruppi minoritari, dei profe-
ti delle « nuove sinistre » e 
della operazione radicale e 
illuministica di < rifondazio-
ne e ristrutturazione » della 
intera sinistra italiana. 

Si deve purtroppo notare 
che alia svolta concliare e 
alle positive evoluzdoni regi-
stratesi nella vita politica 
italiana verso un piu aperto 
confronto tra tutte le forze 
democratiche, < Questitalia > 
ha reagito rompendo quel ti-
po di rapporto dialettico e 
stimolante che aveva sapu-
to nel complesso mantene-
re, nei confronti delle com
ponent! piu aperte e lungi-
miranti della Chiesa e delle 
forze politiche, nella fase di 
preparazione delle novita de
gli anni '60. 

Si sono cioe giudicati 
con astratta severita e con 
aristocratica incomprensione 
awenimenti di grande por-
tata storica, che hanno se-
gnato il concreto progresso 
di posizioni antintegralisti-
che, pur con la « imperfezio-
ne » che i processi che im-
pegnano grandi masse pre-
sentano sempre rispetto ai 
parametri astratti. 

Questa impostazione < ra
dicale > ha Iimitato i frutti 
politici che avrebbe potuto 
avere anche il piu recente 
sviluppo del lavoro di ri-
cerca e di informazione pro-
seguito con grande slancio 
dalla rivista di Dorigo (si 
devono ricordare almeno le 
eccellenti cronache di Dol-
cino Favi sul Concilio, le se
vere e puntuali denunce del-
rimpantanamento dei propo
siti riformistici del centro-
sinistra firmate da GofTredo 
Zappa, le analisi delta situa
zione intcrnazionale di Al
berto Benzoni tese a un ri-
lancio del * non allineamen-
to» in chiave di polemica 
antimperialista e di ricerca 
di nuove vie per il supera-
mento dei blocchi). 

Da questi stessi schemi, 
che hanno via via sofTocato 
l'originaria paziente atten-
zione al problema dell'eman-
cipazione di milioni di lavo-
ratori cattolici dall'integra-
Iismo, e anche derivata una 
sconcertante svalutazione di 
fenomeni come la fine del 
collateralismo aclista, e una 
posizione fortementc polemi
ca nei confronti degli svilup-
pi doll'iniziativa del nostro 
partito e delle sue proposte 
strategiche definite dal XII 
Congresso. 

Ma al di la delle polemi
che che negli ultimi tempi 
ci hanno diviso dalla rivista 
di Dorigo vediamo con vivo 
rammarico l'interrompersi di 
un discorso storicamente me-
ritorio. 

Alberto Scandone 

Piu di un milione di lavoratori ha gia designato i propri dirigenti sindacali 

I votp che costruisce i sindacati 
Aillnizio della zafra, le elezioni anche tra gli operai degli zuccherifici - 33 .000 sezioni sindacali con 148.000 membri di comitato - Un di
battito che investe le prospettive economiche del paese - Ricostituita I'organizzazione degli studenti universitari - Ci si propone una gene-

rale revisione dei metodi e delle strutture nel rapporto governo-masse - Mutamenti nel partito e nella compagine governativa 

Gli studenti inglesi contro I'espulsione di Dutschke 

Londra, Trafalgar Square: erano piu di tremlla gli studenti di undid Univer
sity Ingles! che domenlca hanno manifestato la loro protista contro I'espulsione 
dalla Gran Bretagna di Rudi Dutschke, I'ex dirigente del movimento studen-
tesco della Repubblica federale tedesca. La fotografia ha colto un momento 
della manifestazione, con gli striscioni del partito comunlsta e dell'Universita 
di Cambridge in primo piano. Proprio a Cambridge, I'Unione degli studenti ha 

invltato ieri i giovani e I professori a bolcottare le leztonl, proprio per sotto* 
lineare I'indignazione per il provvedimento contro Dutschke, preso dal ministro 
degli Interni e ribadito dal Tribunale di Appello del servizio di immigrazione. 
Nelle facolta di economia, lingue, storia e teologia la maggioranza degli stu
denti e dei docenti ha aderito al boicottaggio. Tra le lezioni annullate, vl e 
stata anche quella dell'economista Nicholas 

INQUIETAIMMAGINAZIONE 
DI UN MONDO DA COSTRUIRE 

Una mostra antologica di Corrado Cagli a Roma sul tema delle « Metamorfosi » 

Corrado Cagli: « Aulo Cerro », 1H9 

La galleria Canesi (via 
Flaminia Antica 491) ha 
maugurato il suo program-
ma di mosire a Roma con 
una antologica delle pittu 
re di Corrado Cagli facen-
ti parte del ciclo delle 
c Metamorfosi » che e da 
ato 1957 per una serie es-
senziale di vanazioni pla-
5tiche ma non esaunto. 
3uesto ciclo. che alia sua 
>rima presentazione fu sa-
utato come un grande re-
mpero realista umanistico 
i neorinascimentale. e uno 
lei piu tipiei di Cagli per 
a fantastica awentura 
leirimmaginazione e della 
.ecnica — almeno quanto 
e t Carte » dipinte poco 
.empo dopo —. e per la ric-
:a strumentazione d'una 
littura a>sai sensibile alia 
/ita che cambia. 

II ciclo oggi si rivede co
me uno dei moment! di vo 
lonta mitografica moderna 
oiu poetici ma lormeniati: 
esperienza vitale per una 
pittura italiana ed europea 
che, negli anni cinquanta, 
ebbe il pensiero dominan-

te di ripopolare lo spazk) 
deH'immagine con le figu
re deH'uomo e degli ogget-
ti della sua vita. 

Va ricordato che questo 
ciclo fu preceduto. nel '50, 
da alcuni quadri con « im-
pronte vegetali »; poi, nel 
"52. dallo straordinario la
voro scenografico per il 
«Tancredi » di Rossini e. 
infine. nel *S1. dalle primi
tive figure dei poeli Ovi-
dio e Virgilio. 

Dopo il '57, quando Ca
gli ha awiato altre espe-
nenze germinanti dal] e-
stro armonico di una ener-
gica immaginazione della 
vita, ci sono state, e fino 
ad oggi. altre variant! del 
motivo melamorfico: da 
quelle qui presentate si di-
rebbe che la malinconia 
erotica del '57 vada ceden-
do il passft pittonco sia al 
1'ironia e sia a quello che 
direi il senso reciiante. !i 
rico ma clownesco. dei gio 
vani popolani che prendo-
no figure antiche di poeti 
e di musici e di dei erranti 
per boschi immenst di un 

pianeta cosi ospitale da 
non sembrare il nostro. 

Dalla pala di « Filemone 
e Bauci » al « Narciso >, da 
* Apollo e Dafne » ai bel-
lissimi e pacifici giovani. 
portatori di amore e di 
pace, che si fanno siepe e 
albero — e si direbbe che 
ora si ritraggano e piglino 
forme vegetali in attesa di 
un tempo piu propizio alia 
aoesia — fino alle fanciul-
'e c Flora * e « Fiorina >: 
3agli va cercando 1'evi 
jenza < tattile » di un suo 
Densiero molto amoroso ma 
molto inquieto sulla vita. 

Desidera ed evoca un 
nondo armonioso. geome 
;rico nelle sue forme orga 
liche. poetico. erotico. sag 
|io. Ma. nel momento stes 
;o che forma le figure di 
tale mondo. acquista evi-
denza la qualita poetica di 
/isione delKimmaginazione 
oerche il pittore ha espe-
nenza di una verita altra 
iella vita contemporanea, 
:ragica e dolorosa. 

Non si tratta di una pit
tura verosimile e appaga-
ta di essere riflesso di un 
mondo giovane. pacifico e 
poetico. ma di una pittura 
che e inquieta immagina
zione di un mondo che e 
da costruire. da formare. 
e non senza Jotta anche per 
la poesia. Di qui discende 
la eccezionale importanza 
della tecnica e dell'espe-
rienza tecnica. 

La giovinezza del mondo 
vagheggiata da Cagli ha 
chiare forme di natura: 
boschi. acque. luci filtra
te da nebbie e vegetali. 
giovanissime figure umane 
una piu bella deU'altra. 
Sono molto umane le figu
re: dolcissime di came e 
di sensi. eppure trapassa 
no naturalmente nei vege
tali. Ed e proprio l'osses-
sione plastica di questa na
tura a manifestare il ca 
rattere di costruzione e non 
di verosimiglianza dell'im-
magine. Un mondo dipinto. 
dunque, che e'e e non e'e: 
difficile dire se sia piu rea-
le il mondo abitudinario 
oppure il mondo che 1'uo-
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Corrado Cagli: c Flora », 1M9 

mo vuol costruire e se lo 
porta nel cuore e nei pen 
sieri. come fosse la giovi
nezza stessa del mondo, 
per tempi molto lunghi — 
si pensi all'espenen7a del 
proletario e del rivoluzio-
nario nel mondo cosi ostile 
aU'uomo qual e fatto dai 
rapporti di classe —, anche 
quando I'esperienza della 
vita gli cancella continua-
mente rorizzonte. 

Io credo che la misterio-
sa energia che Cagli rive-
la nel dipingere e nell'av-
ventura stessa della tecni
ca si liberi da una situa
zione intellettuale che par-
tecipa sia del mondo che 
e'e e sia del mondo che 
non c'6: cosi mi spiego ma
linconia e grazia. fantasma 
e geometria. vicino e :on-
tano. antico e moderno del 
dipingere. 

L'antico e il moderno del 
dipingere di Cagli ha un 
senso contemporaneo di 
< primordio >: 1'uomo, il 
pittore pud costruire con gh 
strumenti che storicamente 
e umanamente si 6 dato 

ma la frontiera della co
struzione umana va spo-
stata sempro avanti e nel 
profondo. In questo Cagli 
rivela un senso pittorico e 
una memoria affini a quel
li che sono di Max Ernst. 
che furono di Paul Klee. 
che furono anche di Mirko 
con le sue < discese > nel
le antiche civilta. Nel mo 
mento stesso che Cagli im 
magina uno spazk) nuovo 
e pensa a una figura uma
na nuova che lo popoli. 
con 1'eros delle figure vie 
ne in evidenza la storicita 
della cultura artistica di 
Cagli: il suo « Leonardo ». 
il suo t Pontormo >, la sua 
e Cina ». il suo « Manieri-
smo » e. se si vuoie. il suo 
« Preraffaellismo ». Nelle 
figure antiche sembra che 
Cagli abbia visto un par-
ticolare modo d'essere: 
stanno nel loro tempo ma 
come guardassero un altro 
tempo: interroganti e in 
quiete « fanno ponte » ver 
so di noi. 

Dario Micacchi 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. gennaio 

Piu di un milione di lavora
tori cubani hanno gia votato 
per i propri dirigenti sinda
cali, e, con l'inizio della zafra, 
gli operai degli zuccherifici 
stanno eleggendo i loro. Come 
ha scritto il Granma. organo 
del PC cubano, queste ele
zioni «costituiscono il primo 
passo verso la creazione di 
un poderoso movimento ope 
raio. forza decisiva per vince-
re le limitazioni e le deficien-
ze con le quali ci confrontia-
mo .̂ € Questo movimento — 
continua il giornale — per es
sere forte e efficiente deve 
essere profondamente demo-
cratico. Questa 6 la caratte 
ristica che deve predominare. 
Che le proposte per le candi
dature siano assolutamente 
democratiche. Che gli operai 
eleggano nella piu completa 
liberta i loro dirigenti. E che 
vengano discusse le caratteri-
stiche di ciascuno... Solo co 
si, mediante la piu piena de-
mocrazia sindacale, ci si po-
tra garantire che gli eletti ab-
biano l'autorita, la moralita 
e godano della fiducia per po 
ter applicare gli orientamenti 
della rivoluzione. E, alio stes
so tempo, unicamente con una 

forza dirigente di qualita e 
con radici nella base il no
stro movimento operaio potra 
scatenare la sua enorme for
za potenziale ». I risultati ban 
no dimostrato il carattere rin-
novatore del voto. il suo si 
gnificato die va al di la del 
fatto puramente smdacale. 

Per le 33 mila se/ioni sin 
dacali costituite sono stats 
eletti 148 nnla membri di co 
mitato. In media ogni dician 
nove candidati ne sono stati 
eletti dieci. I lavoratori che 
formano parte dei nuovi cu 
mitati sono per il 77 per cen 
to nuovi alia attivita sindaca 
le; solo il restante 23 per cen 
to aveva gia ricoperto can 
che sindacali. Hanno parted 
pato al voto la quasi totali 
ta di coloro che avevano pre 
so parte alle assemblee pre 
paratorie. La procedura delle 
elezioni era questa: riunione 
in ogni luogo di lavoro, per 
discutere le candidature; le 
proposte, se 1'interessato ac 
cettava, venivano incluse nel
la lista (che in media segna-
lava nomi per il dnppio dei 
posti da coprire): distribuzio 
ne della lista e voto segreto e 
diretto: il voto per il segreta 
rio del comitato doveva esse:-
espresso con due crocette 

Dibattito sulle prospettive 
economiche del paese 

Formata cosi la struttura di 
base, vanno via via tenendo-
si congressi dei delegati di 
fabbrica per ciascun ramo 
fondamentale di attivita pro-
duttiva, con i quali vengono 
costituiti i sindacati nazionali 
corrispondenti (correggen-
do eccessive suddivisioni di 
categoria " precedentemente 
esistenti). Prima delle elezio
ni si era svolto un importante 
attivo sindacale della provin-
cia dell'Avana e riunioni a 
carattere nazionale dell'indu-
stria leggera e dell'istituto del 
petrolio. Ora con la avvenu-
ta costituzione dei sindacati 
dell'industria di base e delle 
miniere. si e entrati nella fa
se istituzionale. 

A queste riunioni. nel cor-
so delle quali si sviluppa un 
dibattito sulle prospettive eco
nomiche del paese. partecipa-
no sempre Fidel Castro e al
tre personalita del partito e 
del governo (ma solo per 1'at-
tivo dell'Avana sono stati pub-
blicati i discorsi dei dirigen
ti e gli interventi dei delega
ti). Parallelamente nei mesi 
politicamente cosi acuti che 
hanno seguito il discorso di 
Castro del 26 luglio scorso. e 
stato dato un grande impulso 
all'attivita e all'organizzazio-
ne della Federazione delle 
donne e sono state create 
nuove forme associative fra 
i giovani. 

Si e infatti ricostituita la 
FEU, I'organizzazione degli 
studenti universitari nella qua
le avevano militate molti de
gli attuali dirigenti della Ri

voluzione. Quattro anni fa era 
stata fusa con la Unione della 
gioventu comunista in un uni-
ca organizzazione: la UJC -
FEU. Evidentemente la esi-
stenza di una associazione die 
e aperta a tutti gli universi
tari e di un'altra. la UJC, per 
i comunisti. muta il qua-
dro della vita politico-sociale 
nelle Universita cubane. E' 
stata inoltre costituita la 
FEEM. la federazione degli 
studenti medi che ha gia co-
minciato il suo processo elet-
torale seguendo gli stessi cri-
teri di quello sindacale: as
semblee di scuola. proposte 
per i candidati. voto diretto e 
segreto. E tra gli universi
tari avra inizio nelle prossi-
me settimane. 

A queste forme di vita de
mocratica per categoria ci si 
propone di aggiungerne altre 
secondo comunita territoriali. 
per citta e per quartieri le 
quali. con la partecipazione 
delle associazioni di massa. 
dovranno intervenire o occu-
parsi direttamente delle que-
stioni di vita locale (dal com-
mercio al dettaglio agli spet-
tacoli, ecc.) sottraendole al-
ramministrazione degli orga-
nismi statali centralizzati. Per 
la scottante questione della 
costruzione di case di abita-
zione ugualmente si pensa di 
far spazio alia iniziativa crea-
trice e realizzatrice del po
polo, pianificando la distribu-
zione del materia le attraver
so fabbriche, comunita, grup
pi di vicini. Anche qui siamo 
tuttavia alia fase delle propo
ste e dei primi esperimenti. 

Analisi del cammino 
percorso in dodici anni 

Quello che si va attuando, 
e quindi, prima di tutto una 
revisione dei metodi e delle 
strutture nel rapporto governo-
masse. Da un lato si creano 
canali nuovi di espressio
ne della base; dall'altro si so
no fatti spostamenti e rior-
dinamenti nel governo e nel
la direzione del partito. Quan 
to al partito. nella provincia 
di Oriente (tre milioni di abi
ta nti su otto e mezzo e de
cisiva per la produzione del 
lo zucchero) ci sono stati cam-
bi importanti: delegate del 
1'Ufficio politico non e piu 
Guillermo Garcia, ma Juan 
Almeida: le funzioni di se-
gretario del comitato provin-
ciale sono assolte da Arman
do Hart. Inoltre una zona di 
grande importanza per I'eco-
nomia nazionale con una par
ti cola re concentrazione di zuc 
cherifici. tra le province di 
Camaguey e Oriente e stata 
affidata a Faure Chomon. che 
ha lasciato il minister© dei 
Trasporti. Come si vede so
no questi tra i nomi piu pre-
stigiosi del gruppo dirigente. 
tutti membri dell'Ufficio poli 
tico del partito (Hart al mo 
mento di trasferirsi a Orien 
te era segretario di organizza 
zione). 

Tra i dirigenti politici piu in 
vista ha lasciato il governo 
Jose Llanusa, gia ministro 
deil'Educazione. A sostituir-
lo e stato scelto il comandan-
te Bellarmino Casfilla mem
bra del CC del partito. Ai Tra

sporti, al neo istituendo mi-
nistero dei porti e della ma
rina mercantile, al Commer-
cio interno sono andati qua
dri delle forze annate pre-
parati per esperienze e stu-
di ai nuovi compiti di govemo. 
Un nuovo titolare ha il mi-
nistero dell'industria leggera, 
ora diretto da una dirigente 
della Federazione delle don
ne. Nuovo e anche il mini
stro dello zucchero. I'ex vi
ce rettore dell'Universita del
l'Avana 

Sono cambiamenti o sposta
menti nel partito e nel gover
no. realizzati nel corso degli 
ultimi mesi e dei quali le 
motivazioni non sono state re-
se esplicite. Fanno parte co
munque di una serie di misu-
re per far fronte alle diffi-
colta economiche e ai proble
mi politico sociali che si so
no manifestati con piu forza 
dopo I'insuccesso della zafra 
dei dieci milioni. 

Trasformare il rovescio in 
vittoria. disse Fidel la scorsa 
pnmavera Da cinque mesi la 
rivoluzione cubana si autoana-
lizza. indaga le ragioni di al-
cune scunfitte. rt-visiona il 
cammino percorso in questi 
dodici anni Quelli qui citati 
sono forse solo I fatti emer
gent! di un dibattito interno 
di larga pm«pettiva su! qua
le torneremo nei prossimi ar-
Ucoli. 

Guido Vicario 
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Mentre si prepara lo sciopero del 26 

Domani incontro 
dei sindacati 

edili con 
Donat Gattin 

Presa di posizione delle tre organizzazio-
ni dei lavoratori - La crisi ma no v rata dai pa
droni - Gli obiettivi della giomata di lotta 

Piu di un milione di lavo
ratori dell'edilizia e delle co-
struzioni scenderanno in scio 
pero martedi della prossima 
settimana. In tutte le provin 
ce si sta lavorando per prepa-

rare questa nuova. grande tf,or" 
nata di lotta d ie avra per pro-
tagonista una categoria Tra le 
piu forti e combattive. Attivi. 
assemblee. riunioni sono in 
corso e si intensificheranno 
in questi giorni d ie separano 
da martedi 20. 

Intanto il ministro del Lavo
ro ha convocato per domani 
mercoledi 20. alio ore 9.30 le 
organizzazioni sindacali della 
edilizia e delle costruzioni 
aderenti alia Cgil, Cisl e Uil. 

I tre sindacati — in un co-
municato stampa — rilevano 
l'importanza deH'incontro d ie 
si svolge a pochi giorni dallo 
sciopero generale di tutti i la 
voratori delle costruzioni. pro-
clamato per il 20. e dalla ma-
nifestazione nazionale di Na-
poli d i e si terra sugli obietti
vi delle riforme. dello svilup-
po del Mezzogiorno. della ca-
sa, deU'occupazione e dei sa-
lari. 

I tre sindacati mentre dan-
no un apprezzamento positiyo 
della convocazione. anche in 
rapporto alia denuncia fatta 
da Donat Cattin sulla crisi 
in edilizia, sottolineano il si-
gnificato e i risultati che essa 
potra avere in direzione di 
un superamento della crisi che 
si prospetta nel settore edili-
zio e di una decisa risposta al 
padronato che. manovrando in 
gran parte la crisi stessa. sta 
conducendo contro gli edili e 
i lavoratori delle costruzioni. 
un attacco che ha I'obiettivo 
piu generale di vanificare I'im-
pegno del movimento sindaca-
le sulle riforme. 

I lavoratori e i sindacati 
delle costruzioni sono consa-
pevoli di questo attacco e per 
questo lo sciopero e la mani-
festazione nazionale del 26 si 
svolgeranno su obiettivi di ri-
forma. sulla difesa delle con-
quiste delle lotte contrattuali 
e articolate e saranno una ri
sposta generalizzata all'attacco 
di forze politiche e padronali. 
pubbliche e private, contro il 
movimento operaio: la stessa 
consapevolezza e nei lavorato
ri e nei sindacati deU'industria 
e dell'agricoltura che. unitaria-
mente. assicureranno per la 
giornata del 26 la propria par-
tecipazione e solidarieta attiva. 

I tre sindacati — continua 
il comunicato — ribadiscono 
che vi sono tutte le condizioni 
perche la crisi. di cui si re-
gistrano sia pur in modo non 
omogeneo a livello nazionale 
pesanti e gravi sintomi. ven-
ga scongiurata. I padroni 

Reggio Emilia 

Licenziato 
per rappresaglia 

un dirigente 
della Fiom 

REGGIO EMILIA. 18 
Un grave episod:o di repres-

sione padronale si e venficato 
presso 1'azienda c Olimpia > di 
Cavna^o (Reggio Emilia), pro-
duttnce di macchine agricole. 
11 presidente della commissione 
interna, eompagno Luigi Me-
nozzi. membro del direttivo pro-
vmciale deIJa FIOM. e stato li
cenziato in trcoco essendosi op-
posto al disegno padronale di 
fare lavorare gb operai su piu 
macchine contemporaneamente. 
senza prima contrattare con gl: 
organismi sindacali aziend.ili la 
nuova organizzazione del lavoro 
nella fabbnea. Al Menozzi I'm-
dustriale voleva addinttura im-
porre tre macchine. II grave 
provvedimento. che si inquadra 
nella offensive pidronale con 
tro le conquiste dei lavoratori. 
in atto in tutto il Paese. ha pro-
vocato 1'immediata reazione de-
gli operai dello stabilimento. I 
quah. stamane sono scesi com 
patli in sciopero chiedendo il 
ritiro del licenziamcnto e un 
incontro con la direzione pcr 
discutere tutto il probVma del
la nstruttur.izione del lavoro 
nella fabbnea 

Nel corso di un' assomblea. 
tenuta durante lo sciopero. i 
lavoratori sono stati unanimi 
nel ribadire la loro ferma vo 
lonta di opporsi con ogni mcz 
zo a qualsiasi tentativo di .TI 
taec.ire !e loro conquiste sin
dacali e di attentate, con la 
repressione e le mmacce. al!e 
libcrta democratiche nelia fab 
bnca e fuon di essa. 

drammati7zando. anche con e-
.spedienti. le situazioni di cri
si tentano solo un ricatto che 
nbassi i costi che essi deb 
bono necessariamente pagare 
per I'avvio di una seria politi-
ca di riforma sul problema 
della casa. 

I tre sindacati confermano 
d i e su questo terreno non so
no sufficienti misure « tampo-
ne» o di tipo efficientistico 
quali lo sblocco. pure neces-
sario. di centinaia di miliardi 
oggi immobilizzati. Tali fondi 
non sarebbero comunque in 
grado di far fronte ad una po
litica d i e deve rendere la ca
sa accessibile per tutti i lavo
ratori e deve soddisfare un 
fabbisogno di abitazioni (ol-
tre 400.000 Tanno). di ospeda-
li. di scuole. di infrastruttu-
re. ecc. 

Tale politica — conclude il 
comunicato — puo essere av-
viata solo se i necessari prov-
vedimenti di carattere piu ur-
gente saranno parte e avvie-
ranno una politica programma-
ta di settore che si fondi sul-
I'esproprio generalizzato. su 
criteri di indennizzo stretta-
mente vincolati al valore agri-
colo delle aree. su una legi-
slazione urbanistica delegata 
agli enti locali. su un inter-
vento pubblico qualificato che 
faccia prevalere sul problema 
della casa gli interessi della 
collettivita su quelli della spe-
culazione e del profitto. 

Un fenomeno che ha radici nelle drammatiche condizioni di vita delle famiglie 

PIU DI MEZZO MILIONE 
i bambini che lavorano 

Un rapporto sui « fuorilegge » del lavoro — Con le multe e le ispezioni non si pud 
risolvere il problema — Nella sola provincia di Milano 55.000 ragazzi in eta scolastica 

occupati in officine, bar ed altre aziende — A Napoli il triste primato 

N l i n V I C n O P F P I I ) F I P f l P T I I A H ? > sindacati dei lavoratori portuali, dopo la 
N U U V I J \ . I U r C H I ISC I r u n i U H U . riusclta dello sciopero attuato nella pas-
sata settimana, si riservano di valutare I'opportunlta di indire nuove astensioni dal lavoro. 
La decisione e stata presa in seguito al disimpegno mantenuto di fronte all'azione sindacale 
dal mlnistero competente, quello della Marina mercantile. I lavoratori dei porti, com'e noto, si 
battono per fare introdurre nel settore una programmazione democratica che conduca alia 
gestione pubblica di tutti i porti. Nella foto. il porto di Napoli bloccato dallo sciopero di 
venerdl scorso. 

Per rivendicazioni di categoria e la riforma 

Universita: da ieri sciopero 
del personale non insegnante 

Massiceia adesione dei 30.000 dipendenti - Programmati 14 giorni 
di astensione dal lavoro - Le responsabilita del governo 

In ricordo di 
nio Colombo 

Ieri nelle universita italia-
ne si e avuta la prima gior
nata di sciopero pruclamato 
dal comitato nazionale unita-
rio dei sindacati del persona
le non insegnante (SUNPTJ -
CGIL - FNDS, CISL univer-
sita-FILS, UIL universita e 
CISAPUNI) per imporre una 
riforma democratica e la ri* 
soluzione di altn obiettivi 
normativi e contrattuali. 

Secondo le notizie pervenute 
ai sindacati le percentuali del
le astensioni sono elevatissi-
me: a Roma 90 per cento, 
a Bologna, 95 per cento, a 
Ferrara, a Modena, a Milano 
a Parma, a Lecce 100 per 
cento, a PadOva 90 per cento.-
a Palermo 90 per cento, a 
Firenze, 80 per cento a Sie
na 80 per cento. 

A Roma oltre al Policlimco 
sono rimaste chiuse tutte le 
segreterie di facolta, A Vero
na, a causa dello sciopero del 
personale non docente, il con 
siglio di facolta di economia 
e commercio ha deciso di so-
spendere le lezjoni fino a gio-
vedi. Per l'agitazione In cor
so sono seriamente compro-
messe tutte le attivita didatr 
tiche e scientifiche. Lo scio
pero iniziato ieri proseguira 
anche oggi, domani e giove-
dl e 1 giomi 27 e 28 gen-
naio e il 4, il 5, il 18. il 19, 
il 25 e il 26 febbraio per un 
complessivo di quattordici 
giomi. 

Durante gli sciopen — assi-
curano le organizzazioni sin
dacali — saranno assicurati 
i servizi di pronto soccorso 
centrale. dei reparti del « re-
ne artificiale. dei centri dl 
rianimazione. delle citmche 
urologiche. Altn particolari 
tumi di controllo e di emer-
genza saranno garantitl per 
alcune clfniche universitane 

Alio sciopero partecipa 
no anche i dipendenti degli os-
servatorj astronomici Italian) 

che rivendicano l'inquadra-
mento tra il personale della 
universita. 

Oltre alia riforma con il 
conseguente riconoscimento 
del ruolo e della funzione del 
personale non' insegnante, i 
trentamila dipendenti non do-
centi reclamano 1'inquadra-
mento di tutto il personale 
in servizio alia data del 31 
luglio 1970; la presentazione 
di un decreto legge per la 
rivalutazione e la estensio-
ne delle indennita di rischio 
e profilassi; la emanazione 
della circolare ministeriale per 
la adozione dell'orarfo unico" 
in tutte le universita: la re-
goiamentazione del premi dl 
incentlvazione; e infine. il ri
conoscimento del ruolo e del
la funzione del personale. 

Per quanto nguarda Tin-
quadramento. il minlstero del
la P.I. e in partlcolare la di
rezione generale per 1'istru-
zione universitaria. ha mani-
festato perplessita e incertez-
za assumendo una posizione 
del tutto negatjva. nonostan-
te — denunciano i sindaca
ti — la legge 775 e nonostan-
te il Senato il 2C ottobre scor
so, con un ordine del giorno, 
votato all'unanimita. avesse 
impegnato 11 governo a dare 
priorita e rapida appllcazione 
alia legge suH'inquadramento. 

E stato proprio I'atteggja-
mento del mjnistero della P.I. 
(e trascorso un mese dall*ul-
timo incontro delle segreterie 
nazionali dei sindacati con 11 
sottosegretario Romita) ad 
inaspnre la vertenza. Per ora 
sono stati programmaie quat
tordici giornate di sciopero. 
ma i sindacati SJ sono nserva-
ti di inasnnre le mod'*''"1 e la 
durata della lotta (non e 
esclusa una astensione dal la
voro a tempo inri>termmato» 
se non verra data una rapida 
soluzione ai p:ii urgenti pro-
olrmi della categoria. 

Scioperi 
articolofi 

dei grafici 

Euge 
In memoria di Rugcmo Co

lombo, ucciso nel 1944 dai na-
zifascisti, la figlia Ida \orsn 
90.000 lire per VUnita. 

1 lavoratori grafici commer
cial! e del penodici dopo lo 
sciopero nazionale di 24 ore 
di venerdi scorso hanno co-
mlnciato ieri gli sciopen arti 
colati a livello terntonale Le 
astensioni dal lavoro sono sta 
te indette dalle federaziom 
nazionali grafici aderenti alia 
CGIL. CISL e UIL per pro-
testa re contro 1'interruzione 
delle trattative per il rinno-
vo del contratto di lavoro 
della categoria 

Gli sciopen articolatl (pan 
a due giornate lavorative) ver-
ranno attuatt a livello terri-
toriale sulla base delle Indica-
zioni delle organizzazioni prr> 
vlnclali. e si concluderanno 
mercoledi 27 gennaio. 

Da Donat Cattin 
licenziati 

della FIAT 

PISA, 18 
Una delegazione dei 230 ex 

dipendenti della FIAT di Ma
nna di Pisa — licenziati nel 
luglio '57 nel quadro della re
pressione e delle rappresaglie 
antioperaie — verra ricevuta 
domani mattina alle ore 10, 
a Roma, dal ministro del La
voro, Donat Cattin. 

L'mcontro e stato fissato 
dal capo di gabinetto del mi
nistro, dottor Lauriti, con un 
telegramma inviato al comi
tato promotore licenziati 
FIAT. Verranno presi in esa-
me — come specifics lo stes-
so telegramma — I problemi 
riguardanti gli ex dipendenti 
della fabbrica di Marina di 
Pisa. 

Dopo le critiche 

rivolte all'Ente 

Sulla Gescal 
lettera dei 

tre sindacati 
Si sono ripetuti in questi 

giorni attacchi a] funzio 
namento della Gescal sia 
sotto forma di interpellan 
ze parlamentari. sia di in 
terviste rilasciate da mi-
nistri. Vengono inollre ven
tilate per questo E'nte so 
luzioni drastiche che n-
schierebbero di uccidere il 
malato anziche curarlo 

Le critiche vengono cen
trale sul fatto che esiste 
un notevolissimo fondo. di 
oltre <y0 miiiardi. fermo 
presso van istituti banca-
ri. e destinato a crescere 
enormemente a seguito dei 
nuovi contributi. mentre le 
case ais'.mite. in base a! 
piano decennale. raggiun 
gono p«-chc- decine di mi-
gliaia S: afferma inoltre 
che dalla delibera7:cne alia 
consegn,! delle c.i^e tra 
scorron* in media 1.310 
giorni. 

A qu-'sto prorKsito i rap 
presentar.li delle CV.nfede-
razioni sindacali nel Con 
siglio dell'Ente - Raffo 
della UIL. Ravizza della 
CISL. Andreini della CGIL 
— hanno espresso pubbli-
camente in una lettera il 
loro pensiero. 

« Va anzitutto considc-ra-
to — dice la lettera — che 
concorrono a deteriorare 
la situazione diversj ordini 
di diffienka che paralizza-
no il funzionamento della 
Gescal imiKtlendole di svol-
gere la funzione di " pol-
mone ^ssigenante " di que
sto vitale settore. Anzitut
to le diffico!fa per il repe-
rimento delle aree. Infatti 
le costruzioni della Gescal 
debbono realizzarsi solo 
sui terreni da espropriare 
ai sensi della legge 167. 
il cui funzionamento e as-
solutamente ca rente a cau
sa delle esauste flnanze 
dei Comuni che non posso-

no affrontare !e spese per 
gli espropri e per le urba 
nizzazionj. Vi sono poi le 
norme che regolano gli 
espropri. che compiranno 
fra pochissimi anni il se-
colo di vita, e che richie-
dono lunghe e lente pro
cedure. 

«Inoltre la teorica ca
pacity di funzionamento 
della Gescal e compromes-
sa da troppe e macchino-
se procedure, da sovrap-
posizioni oi compcten/e fra 
organi diretl:v; da sordi 
cnnflitti fra centri di po 
tere nell'Ente. e snurittut-
to da una deficiente orga
nizzazione del personale. 
Sono car^nze che I'opera 
dei raopresentanti dei la
voratori nel Consiglio del
l'Ente malgrad. le prote-
ste. le denunce e ripetute 

• proposte. non e riuscita 
ad eliminare e sulle quali 
sarebbe opp->rtuna una in 
dagine amnimistrativa a 
livello ministeriale. 

€ E" comunque certo che 
le magginri difficr.lta per 
I'attuazione di una effi 
ciente politica della casa 
risalgono ai fondamenti 
sto-»si del sistt-ma in cui 
viviamo e che solo una 
effettiva rifc.rma quale 
quel la prevista dagli ac 
cordi fra goierno e con-
federazi'ini. e conclusa dal 
noto documentn unita rio. 
potra porvi riparo. 

i Occorre reahzzare. al 
piu rresto — conclude la 
lettera — la riforma per 
la casci per la quale p gia 
accantonata gran parte dei 
fondi necessari per I'av 
vio. e rivedere coraggio-
samen'/* il funzionamento 
della Gesca'. perch6. con 
le norme vigenti. I'Ente 
non potra fare molto di 
piu di quello che fa at-
tualmente >. 

Piu di mezzo milione di 
bambini in eta scolastica la
vorano: e il dato drammatico 
che balza fuori da alcune rc-
centi indagini sui «fuorileg
ge del lavoro >. Nella sola 
provincia di Milano. secondo 
gli studi approntati dal comi
tato regionale per la Pro
grammazione sarebbero ben 
55 mila, 

Questi dati sono indubbia-
mente per difetto ma metto-
no in risalto in modo suffi-
ciente le dimensioni raggiun-
te da un « fenomeno » che ha 
le sue radici nelle dramma
tiche condizioni di vita di cen
tinaia di migliaia di famiglie. 

La distribuzione geografi-
ca di questi bambini-lavorato-
ri vede al primo posto Napo
li, alcune zone della Puglia 
e poi Milano, Torino, Genova. 
la Sicilia. Viterbo, Frosinone. 
Ed e proprio anche questa di
stribuzione che da il senso del 
«fenomeno»: nelle grandi 
citta industriali sono soprat-
tutto figli di immigrati me-
ridionali a trovare lavoro in 
industrie meccaniche, nelle 
ofTlcine. nei bar. Cosi nelle 
citta e nelle campagne del 
sud i bambini si dedicano a 
lavori nei campi. nella pasto-
rizia. in piccole botteghe. 

E' il segno insomma del ti
po di sviluppo economico che 
si 6 avuto nel nostro paese. 
sviluppo fondato sulla disoc-
cupazione, sulla miseria piu 
nera per centinaia di migliaia 
di famiglie. sulTemigrazione. 
sugli squilibri crescenti fra 
Nord e Sud. 

II ministero del Lavoro sta 
elaborando un rapporto sui 
c fuorilegge» del lavoro. A 
partire dal sette febbraio per 
la durata di un mese, sara 
effettuato un periodo di sor-
veglianza speciale per com-
battere il precoee avviamento 
al lavoro. Gli ispettori visite-
ranno esercizi pubblici. bot
teghe. artigiane, piccole indu
strie. officine. Certo anche 
quest'opera va svolta perche 
anche chi fa lavorare un bam
bino porta pesanti responsa
bilita. 

Ma gia nel 1967 fu effettua-
ta una « vigilanza speciale J>: 
in due mesi vennero visitate 
35.727 aziende in cui fu ac-
certato l'impiego irregolare di 
7.000 minori. Durante tutto 
l'anno le ispezioni furono 62.562 
con 13 mila casi accertaU di 
precoee avviamento al lavoro. 
Nel 1968 i casi salirono a 18 
mila e nell'anno successivo. 
con un numero di ispezioni 
minori. scesero a circa 13.000 
Nel 1969 in un solo mese si 
sono accertaU nel corso di 
23.310 ispezioni 6752 casi di 
impiego irregolare di minori. 
Nei primi sei mesi del 1970 le 
ispezioni eseguite sono state 
poco piu di 16 mila ed i casi 
di abusiva occupazione di mi
nori sono risultati 3443. In mo
do particolare la vigilanza si 
e concentrata sul alcune zo
ne dove piu intenso e questo 
processo. A Napoli nel mese 
di novembre del 1970 sono sta
ti accertati piu di mille casi 
e, affermano le agenzie che 
riportano questi dati. < la 
presenza di minori abusiva-
mente utilizzati e risultata 
maggiore del previsto ». 

Si pud dire in generale che 
il numero dei bambini lavo
ratori tende in questi ultimi 
anni ad una stabilizzazione 
se non ad un aumento, anche 
se, stando ai dati forniti dalle 
agenzie. dal novembre 1967. 
quando e entrata in vigore 
la legge a tutela del lavoro 
dei ragazzi, si sarebbe avuta 
una diminuzione del 50 %. 

Non vogliamo contestane 
tale fatto: ci limitiamo a dire 
pero che il mezzo milione di 
bambini lavoratori. e un dato 
che esprime situazioni indegne 
di un paese che voglia chia-
marsi civile. Per ora Tunica 
c arma > messa in fuzione e 
stata quolla delle ispezioni al
le aziende grandi e piccole. 
delle multe alle famiglie. Ed 
il fenomeno e rimasto. come 
era logico attendersi: quan
do anche un bambino diventa 
per la famiglia elemento di 
indispensable fonte di reddi-
to la multa non serve a nien-
te. E' al contrark) un modo 
ipocrita di porsi in pace la 
coscienza. di ignorare. di fat
to, le cause vere che costrin-
gono centinaia di migliaia di 
genitori a mandare i figli a 
lavorare. 

Cause che si chiamano ar-
retratezza. misere condizioni 
di vita, scuola che non funzio-
na. che spesso non esiste. A 
meno che non si vogliano. co 
me qualcuno fa. attnbuire le 
responsabilita alle sole fami 
glie che non saprebbero edu 
care i bambini. Anche questo 
del resto e un modo dj scari-
care le responsabilita. di elu 
oVre i problemi di fondo. Ben 
vengano quindi le indagini. i 
rapporti informativi ma poi 
occorre adottare, di conseguen-
za. serie misure di rifonne, 
dare avvio ad un di verso svi
luppo economico e sociale. 

a. ca. 

Dal gruppo ETI 

Annunciata 

la chiusura 

di tre 

cotonifici 
900 operai resteran-

no senza lavoro 

TORINO. 18 
Con 1'annunclo dato ai sin

dacati tessili torinesi dalla 
direzione dei cotonifici ETI 
(ex Vallesusa) della imminen 
te chiusura di tre stabilimen-
ti. le tormentate vicende di 
questa azlenda si ripresentano 
In termini allarmanti alia at-
tenzione deH'opinione pubbli
ca. Si tratta degli lmpianti 
di San Giorgio, di SanfAnto 
nino di Susa e di Mathi che oc 
cupano attualmente circa nove-
cento lavoratori per 1 quali si 
affaccia la drammatica pro 
spettiva dei licenziamenti. 

«L'operazione — ha detto 
l'ing. Spero, direttore ge
nerale del complesso — con 
segue alia opportunity, resa 
pressante dalle attuali dlffi 
colta dl mercato. di procede-
re ad una ristrutturazione del-
l'azienda che consenta margin) 
piu alti di competitivita .>. A 
questo fine si da il via al 
taglio dei cosidetti rami see-
chi. I macchinari meno sor-
passati tecnicamente verran
no trasferiti negli stabilimen-
ti di Rivarolo e di Lanzo e 
in quesfultima fabbrica — di
ce la ditta: « Compatibilmente 
alle esigenze tecniche e orga-
nizzative» — potranno essere 
assorbite parte delle maestran-
ze di Mathi. Per il resto. sal 
vo generiche affermazioni. 
nessuna garanzia sulla occu
pazione. 

La storia e ormai vecchla 
ma nei Vallesusa si ripete con 
una sconcertante puntualita 
dal fallimento di Riva ad oggi. 
A quel momento. siamo nel 
1964, la ETI aveva potuto ag-
giudicarsi l'affitto degli lm
pianti per una cifra irrisoria 
perche il governo aveva impe-
dito qualsiasi altra alternati-
va pubblica. cosi come nel '69 
— sempre in carenza di una 
alternativa diversa — aveva 
potuto acquistare l'intero 
gruppo valutato oltre 35 mi
liardi per poco piu di 13. Chi 
aveva pagato, e pagato salato, 
invece erano stati gli operai. 
L'occupazione, dalle ottomila 
unita precedent!, con il falli
mento di Riva. e scesa a cir
ca 5.000; chiusi gli stabilimen 
ti di Trecate. di Pianezza e 
di Bussoleno. decurtati i sala 
ri con la eliminazione dei pre
mi e dei cottimi acquisiti nel
la precedente gestione; aumen-
tato 11 carico di lavoro. peg 
giorate in generale le condi
zioni di fabbrica. 

Oggi ci risiamo. La ETI 
sbandiera a giustificazione 
della sua operazione una pre-
sunta crisi del settore. gioca la 
carta dell'attacco alia occupa
zione per cogliere ancora una 
volta gli obbiettivi che si e 
proposta: da una parte per 
sollecitare - un certo tipo di 
supporto pubblico alia sua ini-
ziativa (tanto per . fare un 
esempio i miliardi della legge 
tessile), dall'altra per realizza-
re sulla pelle degli operai quel 
piano di razionalizzazione che 
ha come filosofia l'aumento 
dei margini di profitto. A con-
ferma della strumentalita di 
queste operazioni padronali vi 
sono gli indici dell'ufficio na
zionale di statistica che segna 
Iano. pur in presenza di un 
calo della occupazione. un in-
cremento generale deH'1,7% 
della produzione del settore 
tessile nei primi nove mesi 
del 70 rispetto al corrispon-
dente periodo dell'anno prece
dente; incremento che sale al 
75% nel mese di settemhre. 

A questo proposito diventa 
piu che mai preoccupante il 
quadro offerto dalla situazio 
ne in provincia di Torino. A 
Pinerolo e stato chiuso 11 co-
tonificio Turati e le lavora-
zioni trasferite nello stabili
mento di Lusernetta dove da 
tempo 1'orario e stato ridotto 
a 32 ore settimanali. Altre 
pesanti contrazioni deU'orario 
sono in corso alia Widemann. 
al feltrificio Crumier di Vil-
larpellice. alia ETI e alia Gu 
termann di Perosa. Si lavora 
a 24 ore settimanali nelle ETI 
di Susa e di Borgone e alia 
Magnoni di Mathi; a 24 ore an
che al lanificio Maggia; a 32 
al tappetificio Paracchi e alia 
Rossari e Varzi di Ivrea. Ora-
rio ridotto inoltre alle Rem-
mert, alia Magnoni di Cafasse 
mentre alia Magnoni di Villa-
nova gli operai sono sospesi 
a zero ore. 

Lettere— 
all' Unita: 

Case di cura 

dell'lnps 

Proclomati 
sei giorni 

di astensione 
dal lavoro 

Le organizzazioni sindacali a 
derenti alia CGIL, CISL e 
UIL. rappresentanti i 16 000 
dipendenti dalle istituziom sa-
nitarie dell'INPS presa in e-
same la situazione venutasi a 
creare a seguito della pubbli 
cazione dei decreti di costitu 
zione in enti ospedahen di 
numerose Case di Cura, han
no proclamato lo sciopero 
nazionale di tutto il perso 
nale di ogni categoria. per i 
giorni 20 e 21 gennaio e 2. 3. 4 
5 febbraio. 

Le organizzaztom sindacali 
rivendicano. prima della defi 
mtiva appllcazione della leg 
ge 132. la emanazione delle 
disposiziont da esse concorda 
te con i mimstri del Lavoro 
e della Sanita per la salva 
guardia dei diritti acquisiti 
dal personale presso 1*1 NPS. 
nonche la ratifica di tutte le 
deliberazlonl adottate dal con
siglio di amministrazione e da 
tempo glacenti. per la ratifica. 
presso i mipisten tutelanti. 

La « rifIcssionc » 
sul contiiuio 
esotlo tlal Su<] 
Cam Unita. 

il presidente del Consiglio 
on. Colombo, tniztando la .<ua 
« conversazione » di fine d'an-
no alia TV, diceva die i jtor-
ni tn cui viviamo sono di so-
lito giorni di btlancto, di ri-
flessioni, di prospettive. tilo-

? iava quello che tl governo 
a fatto, quello che intende 

fare e quello che tuttt insteme 
dovremmo fare. 

Ma vogliamo davvero guar-
dare tutti insieme quella ihe 
d la realta di oggi? Canadian-
do lo spettro della svaluta-
zione della lira, il governo 
non ha certo cancellato il 
dramma deU'emtgrazione: i 
giovani operai, i giovam lau-
reati e diplomat! non hanno 
un avvenire e sono costrctti 
all'esodo; la disoccupazione 
aumenta, aumentano le tasse 
e il costo della vita, diminm-
scono i posti di occupazione 
nel Mezzogiorno, nella Cala
bria e soprattutto nella no
stra provincia di Reggio. Lc-
co, anche questo ha fatto il 
governo fino ai giorni di « bi-
lancio e di riflesstone che 
vengono a fine d'anno». Nes
suna « riflessione » sul fatto 
che il Sud viene dimenticaio, 
che il Sud deve mandare le 
sue migliori braccia al Nord 
o all'estero per far aumenta-
re i profltti dei capitalisti. 

E pot, ancora una conside-
razione. II governo, per bocca 
del suo maggiore rappresan-
tante, dice «no alVestremi-
smo», ma si e ben guardato 
dal dire che vuole colpire i 
responsabili dei fatti di Reg
gio Calabria o dei fatti dl 
piazza Fontana a Milano; non 
ha deilo che vuole colpire 
quel rigurgiti di fascismo di 
cui ogni giorno sentiamo par
lor e. 

L'on. Colombo deve sapere 
che nel Sud non abbiamo 
piii bisogno di false promi
se, perchi queste ormai du-
rano da 25 anni; deve sapere 
che la politica del suo nar-
tito e del centrosinistra e 
ormai fallita e che bisogna 
cambiare radicalmente stra-
da. 

FRANCESCO MALTARI 
(Cittanova - Reggio C.) 

Dalla «Bussola» 
non si sono 
ricordati di 
Soriano Ccccanti 
Cara Unita, 

in occasione del recenle Ca-
podanno, Alberto Lupo, nel'.a 
trasmissione da lui presentata 
alia a Bussola » di Viaregg'O, 
disse che questo locale d fa-
moso e rinomato per le can-
suete passerette di cantanti, 
attori e personaggi della mon-
danita. II mio pensiero e pert 
subilo corso al giovane Cec-
canti, che fit colpito dalla po-
Uzia in un Capodanno molto 
lontano,-proprio all'uscita del 
noto night. La nostra TV non 
si e certo degnata di ricorda-
re o di fare solo un piccolo 
cenno a quell'orribile fatto, di 
farci sapere in quali condizio
ni si trova ancora quel pove-
ro giovane. 

La TV, in quella sera di 
fine d'anno, si preoccupava 
soltanto di invitare le perso-
ne dai milioni facili presan-
ti nel locali col quali si era 
collegata ed i telespettatori 
alia felicita collettiva: ma nep-
pur lontanamente ha pensato, 
ad esempio, di trasmelterc 
due immagini dalla piazza del 
Duomo, qui a Milano, dove gli 
operai della Borletti manlfe-
stavano per un pezzo di pane 
meno amaro. 

GIANNA CORRIAS-
studentessa di 1* magistrale 

(Milano) 

II niagistrato 
che « fa politica » 
Cara Unita, 

in questi giorni, con Vaper-
tura dell'anno giudiziario, si 
parla molto della a giustizia ». 
Vorrei dire qualcosa anch'io, 
riferendomi al dibattito sulla 
crisi e sui problemt della ma-
gistratura ttaltana, Irasmesso 
qualche settimana fa dalla 
televisione nella rubnea *Con-
tro processo*. Atendo il giu-
dice Di Matteo intitato il po-
polo che ascoltava a dare un 
parere, io, che sono uno del 
popolo, senvo queste poche 
righe che invio alia sua at-
tenzione. 

Ho nolato che il campo del
le opinioni, fra gli ztessi giu-
dici deU'alta corte, e cario 
e conlrastante. Plaudo a Be-
ria, a Coramini, a Di Genna-
ro ed anche a Pisapia per 
easersi schierati contro la po
sizione di Di Matteo che to 
non definirei retrograda ma 
arcatca c clasststa. Lodevols 
Vimpcgno di Banle che ha 
saputo, entro un certo hmitc, 
proporre cib che la opinione 
pubbhea, in generate, si u-
spetta dalla magistratura ita-
luma. Ma e mancata la voce 
del popolo, quella vera cd 
inconfutabile che nasce nelle 
case, nelle fabbriche, negli 
ufRci. nelle numoni, nelle 
strode. Tutto bene si, ma li 
nota sovrana non ha suo>:a-
to perche il popolo, che e il 
sovrano (parola arcaica ma 
significative) delle vane com
ponent la gestione dello Sta
to e qmndt delle leggi, r.on 
era presente, anzi sembrava 
essere ignorato. 

Se Di Matteo e compagm 
studtassero a fondo questa 
proposizione: « Not siamo qui 
per sercire tl popolo. perche 
siamo i sertiton del popolo 
e non del nostro mteressc 
particolare o di quello di una 
classc politico tn generale >. 
forse tante assurdita non le 
direbbero Ho scritto clasze 
politica perche mi sembra n 
dtcolo, come invece il Hi 
Matteo sosttene. che un giu-
dice, che prima di essere la 
le e un cittadmo. con tutti i 
doven e gli obbhghi che »<* 
derivano. non debba avere 
una fede politico. Di Matteo 
dice che non dcre «appari-
re *; ma cosa facciamo, tl 
gioco delle apparenze? 11 giu-

dice e un uomo e come tale 
sottoposto a tutti gli btiinolt 
esterm cd tntcrnt; pensa, giu-
dica, sceglte, percib e poli 
tico; quindi solo conoscendo 
la vera realta sociale e stori-
ca attualc, e non quella an-
tistorlca e clas<iista dei ma-
nuali o dei concetti astratti 
imparati sui libri, pub essere 
vero gtudice Connscere la 
realta in cut viviamo, tl mo
mento storico che caratteriz-
za questi anni, vuol dire es
sere presente nella vita de
gli uomtm, vuol dire fare del
le scelte e quindi, in deflni-
ttva, significa essere «politi
co ». 

II dibattito non ha potuto, 
logicamente. dire molto per
che chi e'era ha avuto poche 
occasion! di farlo, ma chi 
poteva non e stato chtamato. 
Ma dtmenticavo che anche la 
RAl fa parte di quel ststema 
borghese nel quale non e tl 
popolo che governa. 

Saluli. 
FRANCO ACANFORA 

(Torino) 

Quando i « ragazzi 
del '99 » erano 
niaturi per 
andare a morire 
Signor direttore, 

su l'Unita del 24 dtcembre 
in un articolo di Vgo Baduel, 
viene rtportata una frase trat
ta da un mtervento del prof. 
Calogero in una trasmissione 
del «Convegno dei cinque» 
nel quale si discuteva sul vo-
to ai diewttenni. Riferendosi 
ai diewttenni che jxirtecipa-
rono alia prima guerra mon-
diale (i « ragazzi del 99 ») egli 
si esprime cosi: « Maturi per 
andare a mortre e non per vo-
tare!». Infatti successe pro
prio cosi. 

Ce perb una inesattezza cir
ca la data della chiamata alle 
armi di quella classe. 11 prof. 
Calogero parla del « tragico ri-
chiamo alle armi dei diciot-
tennt del '99 all'indomant di 
Caporetto». Invece il primo 
quadrimestre venne chiamato 
il 15 febbraio 1917 (un mese 
prima della chiamata del '9S) 
per prestare servtzto nella tcr-
ritoriale con t soldatt put an-
ziani, mentre tl resto della 
classe fu chtamato nel mese 
di giugno dello stesso anno. La 
ritirata di Caporetto invece 
inizib tl 24 ottobre 1917, ciot 
8 mesi dopo la chiamata del 
primo quadrimestre e 4 mesi 
dopo la chiamata dell'intera 
classe. Cost i «ragazzi del 
'99 » erano pronti e frescht per 
essere gettati nella mtschia 
sul Piave e sul Grappa a tarn-
ponare la falla di Caporetto. 
E il risultato non fu deluden-
te. 

Ecco perche sono d'accordo 
con quanto dice il signor Gui-
do Fucchi di Ravenna nella 
sua lettera al giornalc del 2 
gennaio quando protesta sulle 
discriminazioni che vengono 
operate fra i combattenti che 
hanno 6 mesi di prima Itnea 
e quelli che ne hanno 12. Cro-
ce di guerra o no. Ai primi 
si da la medaglia ricordo, ai 
secondi il cavalierato di Vitto-
rio Veneto e le 60.000 lire. Sa
rebbe come dire: combattenti 
di serie A e di serie B. 

Ma per morire al fronte ba-
stava anche solo una mezza 
giornata e... anche meno! 

Grazie per Veventuale pub-
blicazione e fraterni saluti dal 
« ragazzo del '99 ». 

GIUSEPPE BEZZI 
(Ravenna) 

II «Cip» del-
P« Ordine IVuovo» 
Caro dtrettorc, 

la tedova di aCipo (Piero 
Ciuffo), caricaturista dell'Or-
dine Nuovo, che fu anche re-
dattore caricaturista, dal feb
braio 1924 al 26. de l'Unita, 
mi scrtve una lettera plena 
di amarezza e di avvilimen-
to. Lamenta che l'Unita, ri-
portando, in occasione del 
convegno di Imola, una ca-
ricatura di Gramsci, Bordiga, 
Terracini, I'abbia presentata 
con la sola sigla di «Cip», 
senza neppure aggiungervt il 
nome e il cognome dell'au-
tore. 

Penso che la compagna di 
Ciuffo non abb'ia davvero tor-
to. e penso anche che non 
siano stati pochi, t comuni-
sti della seconda e terza ge-
ncrazione, che, osscrvando la 
caricatura, si siano chiesti: 
chi t questo Ctp? 

Vuole, l'Unita, correggere 
tale involontaria omtssione? 

Grazie e saluti. 
PEPPINO FROXGIA 

(Varese) 

«Vogliono clie 
rcstino asini» 
Signor direttore, 

sono tl padre di scolari del
le scuole di Francatilla zul 
Stnnt (Potenza) e tengo a 
comumcarle alcune cose stra-
ne che si fanno in questi pae-
st della Lucama. Diverse clas-
si ranno a scuola nel pome-
rtggio, e tra i mei figli alcuni 
tanno al mattino, altn al jo-
mcriggio e cost to non posso 
mai mangiare e parlarc ton 
essi per via deU'orario. 

Certamentc mi direte che 
mancando le aule non si pub 
fare m altra mamera. Non e 
zero, perche tl comune ha 
messo a dispostzione altre tiu-
le, ma i maestri o non so chi 
non si dectdono a fare un 
solo turno Cosi arvengono 
sconct e mrcce dt fare quat-
tro ore dt scuola come per 
legge ne fanno solo tre; e 
quellt del turno pomerid'iano 
ci tanno a mahncuore. nrri-
rano sempre stanchi e asson-
nati e restano asim. come It 
vophono i dir:genti delta lu
cama che non drvderano il 
proaraso 

Prego qmndi. attrarcrsn la 
stampa, di iitcrrenire per 
porre fine alia faccenda e 
trotare una giusta soluzione. 

PONATO CARLUCCI 
(Francavilla sul Sinnl • PZ) 
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La deposizione del capo della polizia al processo di Palermo 

La criminale sassaiola confro un convoglio ferroviario 

Vicari confer ma: «Condivido le riserve c inque indiziati 
dell'Antimafia su Ciancimino sindaco» peri 'agente^ 

In difficolta, dinanzi alia Corte, I'ex-assessore ai lavori pubblici ed ex-sindaco di Palermo — II duro giudizio della com- U . V / V / 1 0 V / d> JL w%î  €••* %•* M.\J 
missione parlamentare sui rapporti tra mafia e potere politico — « lo leggo I'Ora soltanto per querelarla » — La vicenda del 
commando di killer mafiosi all'assalto nell'ospedale civile - Ciancimino ha tre procedimenti penali attualmente in corso Nuova campagna d'odio alimentata dal cosiddetto « Comitato 

d'azione » - I comunisti chiedono I'immediata convocazione del 
consiglio comunale - Assemblee popolari nelle sezioni del PCI 

II sindaco di Palermo, Ciancimino, mentre depone dinanzi al gi udice (a sinistra); e il capo della polizia, prefetlo Vicari, nel corso del suo interrogator^. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 18. 

Le indagini sulla tragica sassaiola contro 
il treno cho riportava a Padova il primo 
reparto «Celcre», sono ormai alia stretta 
finale: numerosi giovani. fermati nelle prime 
ore di ieri, vengono interrogati presso la que 
stura di Reggio Calabria dove traspare un 
certo ottimismo. La meccanica del grave epi
sodic e abbastanza chiara: si e trattato di 
un criminale agguato che. nelle intenzioni 
dei promotori. avrebbe dovuto essere una 
azione di spavalderia. La triste imboscata 
si e inveee conclusa con la morte del dician 
novenne Antonio Bellotti. del primo reparto 
«Celere». colpito da una violenta sassata 
mentre si accingeva a rientrare. su un con 
voglio speciale, a Padova. La morte del Bel 
lotti, presso la clinica universitaria di Mes 
sina, ha spostato la direzione delle indagini 
in quella citta: nella tarda serata di oggi 
si prevede che la squadra mobile della que 
stura di Reggio Calabria e i dirigenti del 
c raggruppamento Padova » invieranno un 
rapporto sugli ultimi sviluppi delle indagini 
al sostituto procuratore della Repubblica 

Pare, intanto. che forti indizi siano stati 
raccolti a carico di cinque persone nei cu; 
confrontj verra chiesto il mandato di cattura. 
E' da rilevare come ancora una volta decine 
di giovani siano stati mandati alio sbaraglio 
da una crescente campagna di menzogne. di 
volgari calunnie, di odio alimentata dal co 
siddetto « comitato d'azione » che ha ripreso 
virulenza nel tentativo di parahzzare la citta 
a partire da giovedi 21 ' gennaio. Un tenta 
tivo di anticipare a stamane lo sciopero ge

nerate e pero fallito completamente; in de 
cine di assemblee tenute nelle sezioni del 
nostro partito 6 emersa con chiarezza la de-
cisione di impedire che la citta torni ad es
sere teatro per i gruppi eversivi. 

II gruppo consiliare comunista al comune 
ha chiesto al sindaco la immediata convoca 
zione del consiglio comunale per far assu-
mere alle forze politiche le proprie respon-
sabilita e per sollecitare una definizione dei 
problemi dello sviluppo della regione cala-
brese e del deeentramento deH'istituto re-
gionale. Qucsta necessita si avverte ormai 
in tutta la regione calabrese: lo stesso pre-
sidente della giunta regionale. prof. Guarasci, 
dopo essersi dichiarato contro * ogni ultenore 
formazione locale di rivendicazionismo geo 
graflco e territorial ». ha riconosciuto che 
occorre « scegliere presto per eliminare I'at-
tuale stato di tensione nella regione. ma que-
sto bisogna farlo con I'ausilio delle forze po 
litiche e a livello istituzionale. 

E' quanto sostengono i comunisti calabresi 
che da tempo hanno dichiarato la loro dispo 
nibilita per dare alia Calabria una regione 
moderna. deeentrata nolle sue funzioni e 
nella sua struttura istituzionale. capace di 
superare ogni visione municipalistica e clten 
telare. promotrice di una coscienza unitaria 
e democratica. E' un discorso che — pur non 
essendo pienamente accolto dalla DC (che 
a Reggio Calabria ha gravissime responsa-
bilita sull*esplodere dei moti eversivi) e per-
sino dagli stessi compagni socialisti — in 
contra sempre pill vaste adesioni 

Enzo Lacaria 

Dalla nostra redazione PALERMO, 18 
Sfrontato e con il suo sorriso sarcastico, il geometra Vito Ciancimino posava quasi come un divo 

per i fotografi a palazzo di giustizia: « Vuole che mi tolga il cappotto — diceva ad un fotoreporter — 
o preferisce che mi sposto la?». E un divo Ciancimino lo e, anzi e piu di un divo l'ex sindaco di 
Palermo: e l'uomo piu inquisito della citta. cui l'Antimafia, quando e stato eletto sindaco. ha dedicato due fascicoli. Stamat-
tina Ciancimino posava e lo ha fatto per tutto il corso dell'udi enza del processo voluto da lui contro Angelo Vicari. capo della 
polizia, < reo» di averlo < diffamato a mezzo stampa ». Gremiti ssima stamattina 1'aula della terza sezione del tribunale di 

Palermo in onore di un impu-
tato di eccezione quale era 

- • • » • • •• • - I v * • Vicari in quel momento. che 
Sbrano il guardiano in un terrazzo al Testaccio come dei resto era prevent 

- — . le ha confermato « le riserve 
su Ciancimino*. 

DUE PERSONE A GIUDIZIO » = S S 
^ _ M - - - • • * * • * m • * • * * * ' * * • • • * * • • « . m fermo quanto dichiarai ai gior-

PER IL LEOPARDO OMICIDA S L S S S S 
zione del signor Ciancimino a 
sindaco di Palermo >. 

Assessore ai LL.PP. • al 
comune. nel periodo cruciale 
di Palermo, quando cioe il 
Piano regolatore della citta 
venne tracciato a raffiche di 
mitra. Vito Ciancimino e una 
figura molto emblematica. 
non e certo un personaggio 
che passa inosservato. e chi 
non mostro riserve e perples 
sita quando mesi fa fu eletto 
sindaco di Palermo? La sua 
elezione determino addirittu 
ra la crisi del governo regio 
nale che ancora si trascina. 
I socialisti con lui sindaco si 
rifiutarono d\ entrare nella 
giunta di Palazzo delle Aquile 

Nel novembre scorso. quan 
do fu ucciso da quattro finti 
infermieri al Civico Candido 
Ciuni. Vicari venne a Paler
mo e nel corso di una confe-
renza stampa in prefettura. 
alia richiesta di un giudizio 
sul neo sindaco manifesto le 
sue «r iserve» sul tanto di 
scusso democristiano; da qui 
la querela. 

Calmo e scorrevole I'inter-
rogatorio di Vicari. nervoso e 
contratto quello di Ciancimi
no. II sindaco inquisito sedu 
to dinanzi ai giudici sembra 
va un contorsionista. tante 
erano le pose die assumeva 
Vestito di marrone. rasato di 
fresco, con i suoi baffi clas 
sici ed il suo marcatn acccn 
to. Ciancimino ha confermato 
di ritenersi leso dalle dichia 
razioni fatte dal capo della 
polizia. ma di non sapere 
quando denuncio Vicari che 
la commissione Antimafia a . 
veva preparato due fascicoli 
sulla sua elezione a sindaco 
della citta. e che anzi « lo 
stava apprendendo solo ora >. 
in aula. Quando un avvocato 
della difesa gli dira che da 
mesi il quotidiano « L'Ora > 
ha pubblicato il testo del co 
municato ufficiale della com 
missione Antimafia su lui. ri 
spondera in modo molto grot-
tesco dicendo: « Ero a cono 
scenza deU'articolo pubblica
to suIF "Ora". ma sono anti-
comunista e non dd alcun 
peso a questo giomale. . lo 
leggo qualche volta quando 
ci sono estremi di querela ». 
E lui. Ciancimino. < L'Ora » 
I'ha querelala dodici volte. 
Giorni fa all** Ora » e arri-
vata una lettera in cui si di 
ceva « O Ciancimino sindaco 
o salta il municipio »; e mol 
ti sono convinti che e meglio 
che salti il municipio. 

n processo e stato rinviato 
per la discussione al 27 gen
naio. 

Giovanni Ingoglia 

Sono stati incriminati dal 
magistrato i due proprietari 
di «Camillo >. il leopardo 
« omicida ». che un anno fa, 
su un terrazzo di Testaccio 
sbrano il suo guardiano. L'ac-
cusa per i due. Filippo e Mas
simo Mariotti. padre e figlio, 
e di cooperazione in omicidio 
colposo. 

L'episodio risale al 25 feb-
braio dell'anno scorso: sul ter
razzo dell'abitazione dei Ma
riotti era custodito, dentro 
una gabbia. un magnifieo 
esemplare di leopardo india-
no. « Camillo *. Accudiva alia 
belva Ercole Gentili, d i e . 
quella sera, entrando nella 
gabbia per dar da mangiare 
al leopardo, non si accorse 
che la porticina interna, che 
lo doveva separare dalla bel
va. era rimasta aperta. La 
tragedia si svolse fulminea: 
il leopardo. con un balzo. sal-
to sull'uomo e recise di net-
to la carotide al guardiano. 

II leopardo omicida fu. poco 
dopo. abbattuto a colpi di pi
stol a dal padrone di casa. Fi
lippo Mariotti. 

Dopo un anno d'istruttoria 
il magistrato ha deciso l'in-
criminazione dei Mariotti. 
avendo stabilito le responsa-
bilita dei due. che non hanno 
proweduto a tutte le neces-
sarie misure di sicurezza. 

GENOVA: tre marittimi iugoslavi sul banco degli imputati 

IL PROCESSO PER LA GRANEFORS 
DELITTO SOTTO LA «BANDIERA OMBRA» 
Al largo di Mozambico tre italiani, fra cui il comandante della nave, vennero uccisi a coltellate e gettati in mare — Al pro-

cedimento, iniziatosi ieri, non erano presenti i due marinai filippini principali testimoni di accusa 

Un operaio meridionale emigrate a Bolzano 

IMPAZZISCE PER LA MISERIA 
E UCCIDE I DUE FIGLIOLETTI 

Dal nostro cortisnondente 
BOLZAXO. IR. 

Un uomo ha ucciso i suoi due 
flglioletti ed ha poi tentato di 
togber.si la \nta. t In un ecces-
so di follia >. Qucsta e la for
mula con cui in gencrc si com-
mentano. da parte della c stam
pa benpensante >, fatti come 
questo. in un tentativo piu o 
meno consapevo'e di scaricare 
rialla propna cattiva coscienza 
respoavibilita di iragodie uma-
ne della porlata di qucsta. 

I fatti di oRffi: mentre la mo 
plie era uscita per fare la spe 
sa. stamane. Anpelo Fiorc. un 
operaio di 3fi anni. ha preso 
un coltello ed ha ucciso i due 
fi^Iiolctti Palrizia di 5 mesi. 
e Gianni di 2 anni e mezzo. 
Poi ha tentato di tofihorsi la 
vita fcrendosi ripetutamente al
ia gola ed ai pol.si. 

La moghe. nel rincasare. ha 
trovato il por alettcre cho doj>o 
aver ripetutamente suonato non 
era riusciio ad ottenere rispo 
sta. tin primo momento di me 
rav;gl:a c poi la preoccupazio 
ne poiche sapeva che in cas.i 
e'era il marito con i flglioletti. 
Ha percio a pert o con le chiavi 
e le si e presentato 11 tre-
mendo. agghiacciantc spcttaco-
lo dti bimbi martoriati e uccisi 

c non ha resistito. Un primo 
soccorso e stato portato a lei 
da a'cuni \icini, mentre giun-
gevano polizia e carabinieri. 
Subito dopo Angelo Fiore ve-
niva visitato c giudicato gua 
nbile in pochi giorni: le fe-
rite. infatti. erano solo super-
ficiali. 

Come e maturato questo dram-
ma che puo forse essere stato 
provocato dalla nazzia. co?a ha 
portato Angelo Fiore a mette-
re fine alia vita delle sue crea
ture e a cercarc egli stesso la 
morte? 

l>a moglic di Angelo Fiore. 
Angela I-aino. di 24 anni. cer-
ca di dare una spiegazione del 
dramma che si e abbattuto sul
la sua famiglia. E. sia pur tra 
le frasi sconnesse che escono 
dalla sua hocca. salta fuori una 
realta tragica. si dehnea la fi 
gura umana di Angelo Fiore. 
a«T|ii:sta colorazioni ben defi 
nite il ciuadro della «follia > 
dell'infaniicida. 

Si tratta di un operaio at
tualmente impicgato presso una 
azienda che agisce nel campo 
delle prcsse idrauliche. degli 
impianti lana Iegno, dcll'oleodi-
namica. la F'amat egli vicne 
da .Marsico Nuovo. provincia di 

Potcnza. ed era giunto in Alto 

Adige da nemmeno un anno. 
II suo salario e di ccntomila 
lire ai mese circa, di cui 25 

se ne partono subito per la 
casa 

I-a gimane donna ncconta 
come il marito fosse sempre 
deprcsso e come continuamentc 
si lamentasse di non poter con-
tinuare cosi. di non farcela piu. 
II suo stato psichico si riper 
cuoteva in maniera \istos:ssima 
sul suo stato di saiute: poco 
tempo addietro era rimasto per 
36 giorni aliFospedale d. Vero
na 

Prima di Iavorare a Bolzano. 
Angelo Fiore era emigrato. a-
veva lavorato in Svizzera. . E 
la moghe, quando lo vedeva 
depresso. quando lo sentiva fa
re discorsi st-oraggiati. gli pro- t 
poneva di emigrare nuovamen-
te: c Ce ne andiamo in Sviz
zera... Ci tngliamn i debiti... >. 
diceva, ma forse resperienza 
dcU'emigrazione era una frrita 
aperta e sanguinantc dentro 
l'uomo. 

In questo clima forse e ma-
turata la tragedia che c co
sts t a la \ita a due bimbi e ha 
rovinato il resto dcll'esistenza 
ai loro genitori. 

Gianfranco Fata 

Decine di vittime 

Esplode 
afterrando 
a Zurigo 

aereo 
bulgaro 

ZURIGO. 18. 
Un aereo di linea bulgaro e 

preL'ipitato oggi. alle 16.50 (ora 
itahana). all"aeroporto di Klo 
ten (Zurigo). nei press! del cen 
tro abitato di Bachenbuelach. du 
rante un atterraggio strumentale 
(guidato da terra, cioe. e con lo 
ausiiio degli strumenti di bordo. 
dato che la nebbia impediva la 
visibilita al pilots). 

L'aereo. un turboelica Ilyushin 
18 (capace di trasportare un cen 
tinaio di persone) proveniva da 
Parigi ed a veva — sembra — a 
bordo. al momento della partenza 
da Orly. 30 passeggeri (fra cui 
due bambini) e 8 membri dello 
equipaggio: soltanto 3 s: sareb 
bero salvati e s.irebbero tutti fe 
rit: gravemente. 

L'llyushin. si e appreso. si e 
incendiato ed e esploso non ap 
pena preso contatto con il suolo. 

L'aeroporto e stato chiusn al 
traffico immediatamente dopo la 
tragedia. 

Una fitta nebbia (la visibilita e 
inferiorc ai 200 metri) ha ritarda-
to le operazion: di soccorso. Lo 
aereo era adibito al volo LZ 130 
delle linee bulgare. 

Mancano comunque ancora in 
formazioni ufficiali sul numero 
delle vittime: i tre feriti. che 
sono stati ricoverati in ospedale 
a Zurigo. verserebbero — secon 
do notizk* delle agenzte — in con 
diziom disperate. Alcuni dei pas 
seggeri erano di naztonahta fran-
ccse. 

Nanette va alia guerra 
La battaglia per il mini-short k in pieno svolgimento per 
le strade di Londra e le case di moda si contendono le 
varie posizioni con tutti i mezzi. La modella Nanette e, 
dal canto suo, incondizionatamente per i mini-pantaloncini; 
e la sua sola presenza per le vie della capitate britanni-
ca si traduce in altrettante battaglie perdufe per i fautori 
della maxigonna Su una panchina davanti al celebre Sa
voy Hotel (nella foto) Nanette sorride ai suoi sostenitori. 

DOPO AVER ESPLORATO IL MARE DELLE PIOGGE 

Lunamobile e tomato 
alia sua base lunare 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 18 

- Lunakhod 1 e tomato ac 
canto al modulo di allunaggin 
del Lunik 17 dopo avere e 
splorato una vasta zona del 
Mar delle Piogge. La mano 
vra di rawicinamento — ha 
fatto notare stasera la TASS 
— e stata attuata con I'obiet 
tivo dl controllare la preclsio-
ne e la fedelta del sisteml dl 
navigazlone. 

II Lunamobile, nel corso del 
collegamento con 11 centro dl-

rezionale terrestre (imziato ai 
le 0^0 e protrattosl fino alle 
4.45. ora dl Mosca). ha attra 
versato la vecehia carreggiata 
solcando il terreno negli stes 
si punti e ha poi inquadrato 
con le sue quattro telecamere 
il modulo di allunagglo Du 
rante il «viaggio» ha supe 
rato alcuni crater! del dlame 
tro di ventl metrl clascuno 
con pendenze dl circa 15 gra-
dl .Una volta giunto nella zo
na del Lunik 17, Lunakhod 1 
ha scattato una serle dl foto 
panoramlche che sono state 

ncevuie mttdamenle a Terra 
e nelle quali si puo osserva 
re il modulo di aliuna^gio con 
sullo sfondo il disco terrestre 

La TASS ha poi precisair. 
che ai termme del collegamen 
to II Lunakhod si e termato a 
10 metri dal Lunik segnando 
cosi nel suo contachilometri 
di bordo un touie di 3.S93 
metri percorsl dal giorno del 
lo sbarco awenuto, come e 
noto, alle 9^8, ora di Mosca, 
del 17 novembre 1970. 

C. b. 

Dalla nostra redazione 
- GENOVA. 18 

La vita di un marinaio delle 
navi ombra non puo costare piu 
di tre milioni e mezzo Cosi e 
scritto in un contratto firmato 
dalla madre e dal fratello di 
Angelo Vecchio. il mozzo diciot-
lenne da Licata scomparsb dal 
mercantile Uranefors la notte 
tra il 30 giugno e il primo lugho 
1969 assieme al comandante del 
la nave Renato Giurich da Mon 
falcone e al secondo ufficiale Fi
lippo Magistro da Livorno 

La cifra che una assicurazione 
delle navi ombra ha versato alia 
famiglia Vecchio e stata discus 
sa stamattina all'imzio del pro 
cesso per il mistenoso assassinio 
dei tre italiani Solo la madre. il 
fratello e una sorella del mozzo 
di Licata si sono costituiti parte 
civile nel processo. Erano pre 
senti anche la vedova e il fi 
glio di Magistro e il fratello 
del comandante ucciso per il 
quale la stessa assicurazione 

non ha ancora voluto dare alcun 
nsarcimento Nella ressa di pub 
bhco che segue il processo sono 
presenti anche i familiari dei 
marittimi Jugoslav* accusati de) 
triplice omicidio Scene di com 
mozione per I'incontro con gli 
accusa ti ammanettati innanzi al 
Taula. « Non hanno certo la fac-
cia di truci assassini » - osser 
vava la gente indicando i tre im 
putati: il secondo ufficiale Jusko 
Glavicic di 27 anni. il caporale di 
macchina Ratco Babac di 26 an 
ni e il marinaio Nedileco Vukic 
diciannovenne 

La mattinata e stata occupata 
da varie istanze dell "accusa c 
della difesa. II P M ha inror 
mato che Tlnterpol ha segna 
lato la presenza di alcuni testi 
mom filippini che hanno mosso 
vaghe accuse agli jugoslavi. 

A bordo della motonave « Wen 
duyne» attraccata al porto di 
Londra per riprendere poi la 
navigazione verso scali polacchi 
e tedeschi 6 segna lata la pre 
senza di Lucito Palomo. il ma 
nttimo filippino che avrebbe 
notato Vukic e Babac nei pressi 
della cabma del comandante la 
notte del detitto In un altro 
porto inglese e segnalata la pre
senza dei filippini Felipe On-.ng 
e Edoard Galing imbarcati sul 
mercantile Ouz 

II P M.. ha proposto alia cortp 
di trasferirsi a Londra per senti 
re altri testimoni che non sem 
bra no mtenzionati a venire a 
Genova I difenson degli accu 
sati. avvocati Ratti e Ruhino 
hanno osservato che il viagffio 
a I-ondra sarebbe inutile se non 
dara luogo a un chiaro e diret 
to confn»nto con gh accusati IJ> 
corte si e nservata di deadere 
anche su tutti quei testimoni iia 
.iani che non si sono presentati 
Solo il t raccomandatano » della 
Granefors spedi/ioniere Knnm 
Giurlo era presenie iUmane 
mentre non risullava ragsmmo 
dalU nta/tone spedita art un in 
dinzzo di Catania iispeitore 
Gactano Perniciaro inviato <ulla 
t Granefors » dallo st-ono^ciuto 
armatore del mercantile e pre 
sente a bordo la notte del de-
litto. 

Siamo dunque in pieno giallo 
senza che il pubblico dibattimen-
to accenni a trovare uno spira-
glio per far luce sulla truce vi
cenda della nave maledetta. 

Per tutto il pomeriggio di ien 
e stato torchiato sotto un fuoco 
di fila di domande il piu giovane 
degli accusati: Nadileko Vukic. 
Aveva diciotto anni quando pre-
scntatosi alia agenzia Ciurlo di 
Genova per ritirare la paga ven
ne arrestato. 

Emozionato il giovane ha re-
spinto tutte le accuse 

II sospetto contro di lui e ba-
sato sulla ricerca di un movente 
che documents la condizione u-
mana dei marittimi delle navi 
ombra. Vukic si era ferito a una 
mano durante la navigazione 
lungo gli scali africani. A una 
so5*.3 della nave a Durban il ra-
gazzo ?-' faceva ricovcrare in 
ospedale. Pp.rtiva con l'arto non 
ancora guarito e si faceva an
che defalcar*- Jal!o stipendio le 
spese d'ospedale e inoltre toglie-
re le ore straordinarie conteggia-
te dal suo connazionale Glavicic 
per favonrlo nelle spese incon-
trate. Questo sarebbe stato il 
movente del delitto assieme a un 
carico di contrabbando di caue 
di whisky dal quale il coman
dante voleva estromettere gli 
jugoslavi. 

PRESIDENTE: Conosce Taccu 
sa che gli viene mossa? 

VUKIC: Si. e per via della spa 
rizione dei tre italiani. 

PRESIDENTE: L'accusa 6 di 
uccisione. 

VUKIC: lo so soltanto che sono 
spanti. 

PRESIDENTE (allinterprete 
Mladenka Pasa): gli traduca 
esattamente il capo di tmputa-
zione « di aver cagionato la mor
te di Giunch Renato. comandan
te. di Magistro Filippo. secondo 
ufficiale. e di Vecchio Angelo. 
marinaio durante la navigazione 

nelle acque Iibere tra Durban e 
Cochin e con I'aggravante della 
premeditazione in relazione alia 
morte di Giurich e con I'aggra
vante di aver commesso il fatto 
per procurarsi 1'impunita dal 
precedents delitto in relazione 
alia morte del Magistro e del 
Vecchio >. 

VUKIC: lo mi dichiaro innc-
cente. So solo che i tre italiani 
sono scomparsi. 

PRESIDENTE: Se non sono 
stati uccisi cosa 6 accaduto ai 
tre. secondo lei? 

VUKIC: Non ho nessuna idea 
in proposito. Di quella notte n-
cordo soltanto che ho messo a-
vanti di due ore l*oro!ogio perche 
la nave cambiava fuso orario 

PRESIDENTE: I*i al momen
to dell'arresto nveld di aver 
consegnato un coltello a Babac. 
Che ne e stato di quel coltello? 

VUKIC: Risrosi a una doman-
d/i sui coltell; Sparivano sem-
ore. 

PHESIDKME Perch* secon
do lei i filippini vi accusano? 

VUKIC: E' que'.lo che ci do-
mandiamo anciie noi e per que
sto vorremmo avere un confron-
to con loro 

L'mterrogatono dl Vukic e do-
rato fino a sera inoltrala. 

Domani sara la volta del pri
mo ufficiale e del caporale di 
macchina della Granefora. 

Giuseppe Marzolla 
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La relazione di minoranza sul progetto di riforma la cui discussione e imminente al Senato 

LE PRflPosn pa pq pffl i'UHI vfflsnA 
Nel documento firmato dal compagno Giorgio Piovano una puntuale analisi della crisi degli atenei, nel quadro della crisi generale della societa 
ilaliana - L'esigenza di un dihattito aperto, senza preclusion^ che colleghi il tema deH'Universita a una linea di riforme - Le motivazioni della 
contestazione e le condizioni per lo sviluppo del movimento degli student] - Troppe ambiguita nella istituzione del dipartimento, del docente 
unico, del tempo pieno - Le condizioni del diritto alio studio prima e durante PUniversita - Lo spazio autonomo d'iniziativa e di potere degli studenti 

La linea del PCI sulla riforma deH'Universita, e la 
critica al progetto di legge che fra pochi giorni andra 
in discussione al Senato sono contenuti della relazione 
di minoranza presentata dal compagno Giorgio Piovano. 

L'ampio e approfondito documento, di cut diamo qui 
una sintesi, inizia osservando che I'enorme ritardo con 
cut il progetto di riforma deH'Universita giunge in aula 
lestimonia di una profonda e perdurante debolezza poli-
lica del governo e dello schleramento che lo sostiene. 
Nei confronti della legge, intanto, si e diffuso un clima 
di sfiducia, con accentuate manifestazioni di diffidenza 
da parte del movimento degli studenti. Cio pone da una 
parte I'esigenza di una modifica profonda delle solu-
zioni proposte, c dall'altra, la consapevolezza che la 
crisi deH'Universita italiana non e un fenomeno pato-
logico a se stante, ma si innesta in un quadro ben piu 
ampio. Essa denuncia infatti la crisi generale del paese 
di cui e una espressione, e da essa quindi si pud uscire 
soltanto con scelte che spostino a favore delle grandi 
masse lavoratrici I'attuale equilibrio sociale e politico. 
Percio, ogni progetto di riforma deH'Universita non pud 
essere concepito se non nel quadro di un progrnmma 
generale di riforme della societa italiana. I comunistl 
propongono quindi che la discussione sulla legge non 
sia tecnica ma politica, per mutamenti di fondo del pro
getto, per ancorare il tema deH'Universita a una linea 
di incisive e prioritarie riforme delle strutture econo-
mico-sociali. 

Se non si volesse tener conto di questa esigenza, per 
ricercare ancora una volta faticosi e forse impossibili 
compromessi fra i partiti di maggioranza, facendo con
cession! a pressioni conservatrici, e varando soluzionl 
ambigue, grave sarebbe la responsabilita politica di chi 
tenesse un simile comportamento. I comunisti conside-
rano essenziale, al contrario, che si vada al dibattito 
con grande apertura politica e democratica con la vo 
lonta di innovare e mutare profondamente. 

Le linee di modifica della legge che i senatori comu
nisti propongono affrontano cinque aspetti fondamentali: 
1) gli strumenti e i mezzi per una nuova didattica; 2) la 
attuazione del diritto alio studio; 3) la determinazione 
di uno spazio autonomo di iniziativa culturale e politica 
degli studenti; 4) I'istituzione di forme pienamente de-
mocratiche non corporative di governo degli atenei; 5) 
il rapporto fra riforma e sviluppo deH'Universita e le 
esigenze generali della programmazione. 

Vogliamo con cio prefigurare — afferma H docu
mento — un tipo di Universita che si muove sulla linea 
di una riforma della societa nazionale, secondo lo spi-
rito e il deftato della Costituzione, e che del rinnova-
mento della societa nazionale" diventa uno degli ele-
menti decisivi. 

La legge, al contrario, non offre neppure strumenti 
per superare le gravi disfunzioni deH'Universita ita

liana, che, cosi come e oggi, e di ostacolo ad una di
dattica nuova, che garantisca la preparazione profes-
sionale delle nuove generazioni. Basil pensare a quel 
che e avvenuto in seguito al grande aumento della sco-
larizzazione che ha portato il numero totale degli stu
denti unlversitari dai 258.181 del 1960-1961 al circa 650 
mila del 1970-1971: tale crescita delle iscrizioni, in se 
positiva, e andata avanti in misura superlore alle reall 
possibilita di occupazione, tanto che nel 1970 i laureatl 
disorcupati erano 15.000; un numero crescente di gio-
vani si ritira dagli studi prima di aver conseguito la 
laurea; aumenta il numero dei fuori corso. In definitive, 
I'Universita si va trasformando in una sacca di dlsoccu-
pazione giovanile nascosta. 

I ritardi nell'affrontare la crisi deH'Universita, la de-
qualificazione progressiva degli studi, gli assurdi rap
port! gerarchici e autoritari all'interno degli atenei, la 
crescita della scolarizzazione e quindi I'ingresso nella 
Universita di nuove masse giovanili, portatric! di nuove 
istanze e suscitatrici di nuovi contrast), sono gli elementl 
alia base della rivolta studentesca del 1968, e della con
testazione generale dell'assetto della societa che, in Ita
lia come altrove, il movimento degli studenti ha espresso. 

La relazione osserva a questo proposito che, se si 
tiene conto di queste motivazioni profonde e perma
nent!, e insieme della suggestione che I grand) movi-
menti di liberazione in atto nel mondo hanno suscitato 
e suscltano fra le masse giovanili, le forze politiche non 
debbono pensare che le fas! alterne del movimento ne 
denotino il declino. Al contrario, le forze politiche demo
c r a t i z e non possono stare ad attendere un esito negativo 
di un fenomeno umano, sociale e politico cosi profondo, 
ma debbono invece favorirne la maturazione verso ef-
ficaci forme di azione. 

Passando poi ad esaminare i collegamenti fra quest! 
problemi e quello della riforma deH'Universita, la rela
zione afferma che i comunisti rltengono sbagliata la 
tendenza a considerare inutile o pericolosa ogni idea 
di riforma deH'Universita, un'opinione di questo genere 
parte dalla identificazione del « sistema » politico ed eco-
nomico in un'unica struttura priva di contraddizioni in
terne; mentre, al contrario, la vita culturale rappresenta 
un momento specifico e autonomo della societa civile, 
che ha relazionl dialettiche con la struttura economica 
e con lo stesso apparato istituzionale. La riforma della 
Universita non perde II suo valore neppure di fronte alia 
giusta osservazione che prioritaria avrebbe dovuto es
sere una riforma di tutto I'ordinamento precedente degli 
studi, con I'attuazione, ai livetli della scuola media e 
secondaria, del diritto alio studio senza preclusioni 

Fini, funzioni 
e accesso 

Un primo gruppo di articoli si oc-
cupa delle finalita, delle funzioni. 
dell'autonomia deH'Universita e del
le modal ita di accesso. 

Nell'art. 1 le Universita vengono 
definite, genericamente. come «istitu 
zioni di alta cultura». specificando 
die si tratta di * comunita di docenti e 
di studenti ». I Iavoratori tecnici ven
gono considerati come sempiici <• colla
borator! ». Se queste definizioni sono 
assolutamente generiche. negativa ap 
pare la parte dell'articolo die prevede 
«opportuni collegamenti (deH'Universi
ta) con le altre istituzioni scientifiche 
e didattiche. con gli enti locali e con 
]e forze produttive del territorio >. 

La relazione di minoranza a questo 
proposito osserva ciie non si tratta di 
stabilire astratte possibilita di collega
menti unilateralmente voluti dai do 
centi, ma concrete garanzie di inter-
vento nel governo deH'Universita da 
parte di tutte le forze sociali interes-
sate al progresso civile del paese. fino 
ad affermare che non si dovrebbe. al 
limite, escludere che lo stesso Rettore 
possa non essere necessariamente un 
docente. 

Quanto alle universita cosiddette « li 
bere», Tart. 6 stabilisce che gli sta-
tuti che le reggono non debbono esse
re € in contrasto con i principi infor-
matori e con le strutture previste dalla 
legge stessa >. senza pero affermare 
con chiarezza che essi debbono ade 
guarsi alle norme della legge. I do 
centi di tali Universita «qualora ven-
gano a trovarsi in una situazione... di 
incompatibility con gli orientamenti di 
dattici e gli indinzzi culturali propri 
del dipartimento di apnartenenza. pos 
sono essere chiamati anche in sopran 
numero da un dipartimento di altra 
Universita ». Una simile norma — af
ferma il documento comunista — con 
sente in pratica alle Universita pn 
vate (questo e il vero valore della di 
zione c libere») di sbarazzarsi a loro 
piacimento dei docenti in qualche mo 
do. e per qua 1 sia si ragione. sgradm 

Gli articoli 5 e 13 riguardano la libe 
ralizzazione degli accessi ali'Universita, 
e il diritto degli studenti di scegliere 
liberamente i piani di studio. Si tratta 
di questioni gia stabihte da leggi pre 
cedenti. e sulle quali e nota la posi 
zione dei comunisti: che. cioe. data 
I'attuale situazione della scuola me 
dia superiore. la possibilita di iscn 
versi a qualsiasi corso di laurea e 

solo teorica: la stessa liberalizzazio-
ne dei piani di studio lascia aperta 
la strada ad una selezione di fatto 
fra una minoranza di studenti in gra-
do di scegliere un piano di studio 
piu elaborato. e una maggioranza so 
spinta a cercare uno sbocco professio-
nale piu facile e immediato. 

Organizzazione 
didattica: 

i dipartimenti 
Gli articoli dall'8 al 19 riguardano 

la nuova organizzazione didattica: la 
istituzione dei dipartimenti e la abo 
lizione delle facolta. 

La innovazione e positiva, se si pen-
sa clie le facolta sono 1'espressione di 
una divisione del sapore di vecchio 
tipo. e si basano su tabelle di materie 
the rispecchiano una frammentazione 
a volte addirittura ridicola dell'inse 
gnamento. sulla base degli interessi 
dei titolari delle cattedre. il cui po
tere e stato in questo modo accre 
sciuto al di fuori di ogni controllo. 

Ma. cosi come viene proposto dal 
progetto di legge. il dipartimento ri-
schia di perdere mnlta parte della 
sua potenzialita innovatrice. Esso vie 
ne defmito (art. 8) « fondamentale 
struttura di ricerca *. ma non si indi 
cano le condizioni che dovrrbbero assi 
curare il rinnovamento della ricerca 
in connessione con una nuova didat
tica: I'art. 10 afferma che <a cia-
scun docente e garantita... la liberta 
di studio, di ricerca. di insegnamento 
di metodologia e di didattica >. ma non 
si fa cenno. come avveniva nella pro 
posta del PCI. alio studio e alia ri 
cerca collegiale. da parte di gruppi 
di studenti. di seminari. di gruppi di 
lavoro. ecc. 

Inoltre. al dipartimento si vorrebbe 
ro addossare una quantita di cumpiti' 
i corsi di diploma, di laurea e di dot 
torato di ricerca: I'esame di stato per 
I'accesso ali'Universita. i corsi trime 
strali di orientamento. t corsi di pre 
parazione e oneniamento professiona 
le. i corsi di formazione pedagogica e 
didattica per I'abilitazione all'insegna 
mento. i corsi di preparazione. di spe 
cializzazione. di aggiomamento profes 
sionale. i corsi post universitari di spe 
cializzazione e di perfezionamento Ma 
la legge non specifica come e con 
quali mezzi questa mole di attivita pa 
tra essere portata avanti. costcche il 
dipartimento in so?tanza c configurato 
come una specie di scatola vinta in 
cui ptio essere calato qualsiasi conte 

RAPPORTO FRA ISCRITTI 
ALL'UNIVERSITA' E LAUREATI 

1911 
1936 
1966 
1969 

1 laureuto su 4 iscritti 
1 laureato su 6 iscritti 
1 laureato su 12 iscritti 
1 laureato su 11,5 iscritti 

nuto. con un semplice eambiamento 
di etichetta. 

Coesistono inoltre ambiguamente nor
me positive, come la soppressione del
la tradizionale divisione in discipline 
fondamentali e complementari (arti-
colo 83). la tutela della liberta dei 
docenti (art. 10) e deH'autonomia dei 
dipartimenti (art. 11). e norme nega
tive. come quella che istituisce una 
gerarchia fra gli stessi dipartimenti 
distinguendo fra quelli c presso i qua 
li. per efficienza di attrezzature e nu 
mero di docenti. pud essere conse 
guito il dottorato di ricerca » (art. 19). 
e quelli in cui non si potra conseguire 
tale titolo. 

Altri punti negativi sono i criteri 
della valutazione degli studenti. che. 
secondo I'art. 14. deve essere formu-
lata « a seguito di prova individuate >. 
e cioe in pratica ancora col metodo 
dell'esame. e la istituzione del dot 
torato di ricerca. Questo ultimo titolo 
che (art. 19) «si consegue nel dipar 
timento da color© che. dopo la laurea. 
vi abbiano s vol to attivita di studio e 
di ricerca per almeno un quadriennio 
e che presentino. a conclusion!' di essa. 
risultati di valore scientifico ricono 
sciuto da tre docenti di ruolo ». rischia 
in realta di far rivivere. almeno per 
certi aspetti. la vecchia e superata 
libera docenza. gia abolita per legge. 

Al contrario. sostiene la relazione 
. Piovano. dando un giudizio negativo 
sui tre livelli di titolo che vengono 
istituiti dalla legge (diploma, laurea. 
dottorato di ricerca). e convinzione 
dei comunisti che 1'approdo di chi 
esce daH'Universita debba essere uno 
solo, cioe la laurea (anche se vi pos 
sono essere curricoli di laurea piu 
brevi o piu lunghi). cio a garanzia di 
un unico metodo didattico. criticamen 
te impostato. che deve valere per tutti 
Quanto al dipartimento. secondo il 
PCI. esso deve partire dal superamen 
to della frantumazione degli insegna 
menti. abolendo le attuali tabelle del 
le materie e i corsi di laurea: occorre 
sostituire la lezione ex cathedra con 
una ricerca di gruppo. in cui il rap 
porto fra docente e studente sia di 
collaborazione: rendere la figura del 
docente veramente unica e il diparti 
mento veramente interdiscliplinare e 
autonomo; ricono^ere agli studenti la 
possibilita di proporre e promuovere 
piani di insegnamento e di ricerca 

Docenti: 
ruolo unico 

e pieno tempo 
II modo come il testo della legge 

affront a il problema dei docenti viene 
considerato dalla relazione Piovano un 
tipico escmpio di soluzione mistifica 
tona. Infatti. I'art 20 sancisce solen 
nemente il principio del docente unico 
ma poco piu avanti (art 31). questo 
stesso principio viene negato con I'isti 
tuzione del « ricercatore universitario ». 
ruolo a cui potranno acceJere i gio 
vani laureati da non oltrc cinque anni. 
che superino un concorso fissato nella 
legge stessa. Ad essi vengono assegnati 
enmpiti di ricerca e studio ai fini del 
la propria preparazione scientifica. 
ma anche di « assistenza degli studenti 
nei loro studi >. quindi enmpiti didat 
tici. che ricordano per molti versi quel 
li fin qui affidati agli assistenti. Altri 
articoli (25. 21. 30. ecc ) . delineano al
tre figure di docenti (supplenti. do
centi associati. lettori di lingua stra-
niera, ecc) , vanificando cosi in pra-

Numero degli studenti 
iscritti ali'Universita 

1933-'34: 57.294 
1946-'47: 190.789 
1960-'61: 258.181 
1969-70: 616.989 

Numero degli iscritti 
al primo anno 

1934 - '35: 34.000 
1967-'68: 127.265 
1968-'69: 142.922 
1969-70: 175.249 

Laureati disoccupati: 

1968: 12.000 
1969: 15.000 

tica I'istituzinne del docente unico. 
L'art. 22 tocca uno dei punti essen 

ziali della riforma I'adeguamento del 
rapporto fra docenti e studenti. che 
viene risotto prevedendo I'assunzione 
immediata nei ruoli per circa 2 800 
docenti (terminati. incaricati da alme 
no nove anni liben docenti o maturi. 
incaricati da almeno sette anni liben 
docenti (ternali. incaricati da alme 
te assistenti di ruolo: aiuti da almeno 
sette anni forniti di libera docenza o 
maturita) per giungere. entro il 1978 
a 22.000 docenti. La cifra non solo e 
del tutto insufficiente. ma peggiora ad 
dirittura I'attuale rapporto docenti 
studenti. Ci si limita. infatti. a far 
passare nel ruolo docenti che gia ora 
insegnano nel I'Universita: non tenendo 
conto. in piu. dell'aumento della popo 
lazione studentesca facilmente preve 
dibile nel settennio. 

II PCI sostiene invece che e neccs 
sario far salire i posti ;n organico a 
8.500 per il 1970 71. e a 30 000 entro 
il 1974-75 I comunisti sono. inoltre. 
contran al sistema escogitato dalla 
legge per i c-oncorsi speciali. che asse 
gnando ad e.sempio punteggi eccessivi 
all'anziamta. precludono di fatto la car 
nera ai piu giovani 

Altra parte assai contorta e misti 
ficatona e quella rhe istituisce il tern 
po pieno per i docenti I/art. 27. in 
fatti. dopo a\er solennemente procla 
mato che « il docente di ruolo c tenuto 
ad osservare il tempo pieno *. e ad 
«assicurare la sua presenza nell'Uni 
versita ». per panecipare alle attivita 
di studio e di ricerca. alle attivita 
didattiche comuni e di gruppo. agli in 
contri individuali con gli ftudenti. ecc. 
concede poi ai docenti il diritto di eser 
citare attivita extra universitarie. le 
galizzando per d; piu I 'uv delle attrez 
zature deH'Universita a fini di lucro 
Vi si dice infatti che « qualora. a giu 
dizio della Guinta di Ateneo. siano 
riconosciute mill, ai fini didattici e 
scicntifici. attivita applicative o di 
consulcnza. i docenti di ruolo possono 
essere autorizzati a svolgerle. ncll'am 
bito e nell'interesse del dipartimento » 

Si fissano perfino gli emolumenti 
(che per il professore di ruolo non 
devono superare il doppio dello stipen-
dio), e la loro ripartizione fra coloro 
che hanno partecipatn alia attivita. In 

questo modo. non solo si sanziona for-
malmente la legittimita di attivita pri
vate. ma si incentiva addirittura la 
professionalizzazione dei dipartimenti, 
i piu spregiudicati dei quali potranno 
trasformarsi addirittura in imprese a 
scopo di lucro. 

Negli articoli 29 e 77 si regolano poi 
le questioni relative alia incompati
bilita fra il ruolo di docente e le 
cariche nel governo. nel Parlamento. 
negli Enti locali, le presidenze di isti 
tuti pubblici e la direzione di giornali 
quotidiani. La relazione di minoranza 
critica la concessione di un periodo di 
due anni ai docenti per esercitare le 
loro opzioni. e soprattutto il fatto che. 
durante questo periodo. essi potranno 
partecipare ad organi direttivi delle 
universita. quali i consigli di diparti
menti. di corso di laurea. di Ateneo. 

II diritto 
alio studio 

II nodo essenziale del diritto alio stu
dio viene affrontato negli articoli 35 
e 36 della legge, in cui si prevede: 
a) resonem da tasse e contnbuti uni-
versitari: b) assegni di studio nella mi 
sura di 300 mila lire (piu 200 mila per 
i giovani clie abitano fuori sede) dando 
la precedenza agli student] che < ap 
partengano a ramiglie il cui reddito 
derivi da lavoro dipendente o da pen-
5ione »; c) servizi (alloggi. mense. as 
sistenza sanitaria, cooperative librarie). 
La realizzazione dj questi provvedi-
menti e rinviata alia attuazione di un 
piano quinquennale di sviluppo dell'Uni 
versita. 

La relazione di minoranza osserva a 
questo proposito che queste norme pre 
scindono dal fatto fondamentale che 
la selezione di classe fra gl| student! 
awiene in modo determmante ben pn 
ma deH'Universita. a partire dalla 
scuola materna e da quella dell'obbli 
go. Le provvidenze contenute nell'arti 
eolo .15 cadono dunque in una situazione 
di totale inadempienza dello Stato. su 
questo terreno, verso i Iavoratori e 
le masse popolari, e sollevano percio 
grosse questioni di principio. 

In primo luogo gli assegni di stucl.o 
(megho sarebbe parlare di salano uni 
versitario) devono essere assegnati ic 
una societa ba>ata sulla discnminazio 
ne di classe. secondo precisi criteri di 
censo prima che di mento. dando la 
precedenza assoluta ai fi ̂ li dei salana 
ti deH'agricoIlura. dell'industna. delle 
attivita terziane In questo senso. af 
ferma la relazione. se pure e un passo 
avanti I'aver flssato come criterio di 
precedenza l'app.irtenenza a famiglie 
il cui reddito derivi da un lavoro di 
pendente o da pensione. queUa diz:o 
ne non costituisce un esplicito stra 
mento per I'apertura deH'Universita 
ilia classe operaia. 

Quanto al problema del salano gc-
nerahzzato. esso resta invece un tra 
guardo ottimale in una societa che 
superate le discriminazioni di classe. 
avesse gia assicurato I'accesso ag! 
studi a tutti i mentevoli: mentre oggi. 
al contrario. fra i pochi figli di lavo 
ratorj che arrivano ali'Universita. si 
verifica un ultenore pn»cesso ielet:ivo 
per cui una consistente parte di es-i' 
non giungono alia laurea 

In secondo luogo. piu che <u una 
politica di assegni individuali. sarebho 
opportuno insistere su servizj generali 
collettivi — convitti. biblioteche. men 
se. centri di organizzazione sociale — 
gestiti dagli studenti. ma non solo da 
essi. Infatti. le decisioni sulla realiz 
zazione delle condizioni del diritto alio 

PERCENTUALI DEGLI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' E DEI LAUREATI 
PER GRUPPI SOCIALI 

iscritti lauraati 

Figli di imprenditori e liberi professionisli . . 13,7% 17,5% 

Figli di dirigenti e impiegati 44,8% 45,7% 

Figli di Iavoratori dipendenfi 11,5% 8,5% 

studio non possono — afferma la rela
zione Piovano — essere demandate solo 
a chi gia di quel diritto puo fruire. 
ma ad esse devono partecipare, in 
rappresentanza delle masse popolari. 
gli organismi della democrazia locale. 
soprattutto. in materia di Universita. 
Ie Regioni. 

Per quanto riguarda gli studenti la 
voratori, il progetto prevede una serie 
di opportune provvidenze (permessi. 
congedi. prestiti d'onore. contratti per 
lavoro da svolgere all'interno dell'Uni 
versita). lasciando pero a monte il 
problema del supersfruttamento a cui 
questi giovani. che devono dividersi 
fra lavoro e studio, sono sottoposti. 

II ruolo 
degli studenti 

Gli articoli che riguardano i dintti 
deglj studenti. il loro spazio autonomo 
di iniziativa e di potere, e la loro par 
tecipazione agli organi di governo degli 
atenei. sono estremamente contradditto 
n. Mentre infatti. grazie soprattutto 
alia battaglia dei comunisti in Com 
missione. la legge riconosce (art. 38) 
alcuni diritti di iniziativa autonomy 
(diritto di assemblea. locali per le 
.issemblee stesse. possibilita di p n 
muovere incontri e libere attivita : J! 
turali. gestione di attivita ncreatne 
e associative- possibilita di proporre 
corsj in specifci settori di ricerca di 
insegnamento. aventi valore ufficiale 
e i relativi insegnanti). es-i vengon* 
pasti in posizione subordinata in tutti 
gli organi di governo deH'Universita 
(art. 41). Infatti. mentre i docenti sono 
il 40 per cento nel consiglio di Ateneo 
e il 50 per cento nel consiglio di di 
partimento. agli studenti viene riser 
vato solo il 35 per cento nel primo or 
sranismo. e il 25 per cento nel secondo 

In proposito. la relazione Piovano 
precisa che in commissione si sono 
scontrate due linee: quella del gt 
vemo. tendente a catturare gli student1 

in un sistema di cogestione. e quella 
dei comunisti. che vuole assicurare alh 
masse studentesche uno spazio auto 
nomo di iniziativa e di potere. II che 
non s'gnifica assolutamente prevedere 
una divisione del potere fra docenti e 
studenti all'interno deH'Universita. ma 
al ontrario assicurare agli uni liberty 
di insegnamento e di ricerca. e agl 
alin una ampia autonomia. che com 
prenda ia libert«a di decidere i modi e 
j tempi della loro partecipaz'one a : 

governo degli atenei Tale pa-tecipa 
zione qualora si attua>>e. dovrebbe s« 
eondo i comunisti. essere paritotira 

La jarestione sociale 
deirUniversita 

Nello stabilire la formazione deg'.. 
organi di governo deH'Universita. il 
progetto di legge non ha recepito 1'e.ii 
genza di dar vita ad un tipo di gestione 
che ne rompa il tradizionale carattere 
di ecorpo separator Infatti. mvntre 

come abbiamo visto i docenti sono il 
40 per cento del Consiglio di Ateneo. 
il personale non docente VJ rappresen 
ta solo il 10 per cento (il progetto co 
munista proponeva il 20 per cento); 
ma quel che e piu grave, la rappre 
sentanza degli Enti locali e di dieci 
membri in tutto. in un consiglio che 
pud andare da CO a 110; praticamente 
ignorata I'esigenza dj una congrua rap 
presentanza dei sindacati. A queste 
forze. al contrario. i comunisti propon 
gono che venga data la preminenza nel
la direzione degli Atenei. 

Si e inoltre rifiutata la proposta co 
munista di istituire due fondamentali 
strumenti di democrazia diretta. quali 
I'assemblea di dipartimento e l'assem-
blea di ateneo. Quanto al Consiglio na
zionale universitario. cui l'art. 46 affid.i 
i il compito di coordinamento generale 
delle autonomie universitarie anche ai 
fini di contnbuire alia elaborazione del 
programma quinquennale universita
rio », da esso sono esclusi. al solito, 
i rappresentanti delle Regioni e delle 
organizzazioni sindacali. 

Programmazione 
e sviluppo 

La necessita di uno sviluppo dell'Uni-
versita programmato in sede naziona
le e regtona'e. nel quadro dei piani 
generali di sviluppo economico. aoste-
nuta con forza nel progetto comunista. 
e stata in certa misura recepita dalla 
maggioranza della sesta commissione. 
Infatti l'art. 49 della proposta di legge 
dispone che il progetto di Ateneo per 
il programma quinquennale universi
tario sia sottoposto al Consiglio regio 
nale. e I'art. 50 dispone che il go
verno presenti al Parlamento un pro
gramma quinquennale di sviluppo delle 
Universita. 

Tuttavia sono state rinviate due que 
stioni essenziali: la fissazione ds un 
rapporto ottimale fra il numero dei do 
centi e quello degli studenti. e una 
mdicazione concreta sul problema del-
I'edilizia universitaria. Questo ultimo 
problema e il presupposto per qualsia
si riforma universitaria: e chiaro che. 
per risolverlo. e necessario im colos-
sale sforzo finanziario. ma soprattutto 
impegnative scelte di fondo nell'utiliz-
zaz:one delle risorse nazionali. L'entita 
eomplessiva degli stanziamenti propo 
sti dalla legge (1818 miliardi in sette 
anni) di cui soltanto 850 sono in real 
ta aggiuntivi rispetto agli stanziamenti 
normali) non costituisce 1'indicazione 
di una scelta di questo genere: all'in 
terno dello stanziamento vi e inoltre 
una sproporzione fra le spese per il 
personale e quelle per i! diritto alio 
itu.liu e la ricerca scientifca. alia qua-
'e u'tima vengono riservate somme 
e^igue. 

Tutte queste conjiderazioni rendono 
gravemente inadeguato il testo propo
sto d.illa miggioranza della sesta com
missione. Occorre dunque modiflcarlo 
nel profondo. facendovi circolare l'an-
sia di rinnovamento che sale dtlla 
part^ mialiore del popolo italiano. 

• „ f • # / * « . . ' 
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Nuovi capitoli nel giallo del colosso della chimica 

Montedison: e necessario 
far luce sui«fondi neri» 

II valzer dei miliardi - Operazio ni «irregolari» - Una f accen-
da che non pud essere considerata privata 

Nel giro dl un anno alia Montedison si sono avvicendate tre presidenze. La nomina dell'ing. Valerio avvenne 
in seguito alia fusione fra la Edison e la Montecatini. Egli coniinud la pralica della doppia contabilita e dei 
a fondi segreti » per alimentare campagne di allarmismo economico. La crescente presenza della mano pubblica 
nella societa portd all'allontanamento di Valerio e alia sua sostituzione con II sen. Merzagora. Quest'ultlmo si e 
dimesso per non sottoscrivere le « irregolarita » del bilanclo. Gli e seguito il sen. Campllli, che non ha siglato 
il bilanclo del '70. Nelle foto: Merzagora, Valerio e Ca mpilli. 

SENZA POSTA L'lNGHILTERRA 
Da ieri neppure le lettere urgent! potranno essere imbucate 
dai cittadini inglesi. Questa decisione e stata presa dalla di-
rezione delle poste — gia era stato sospeso il servizio per pac-

chl e lettere normall — in vista dello sciopero di 230.000 poste legrafonici inglesi che rivendicano aumenti salariali, indetto a 
partire dalla mezzanotte di martedi. Un comitato governativo — dopo la rottura delle trattative — sta studiando anche la pos
sibility di mobilitare i mtlltarl per sostituire I lavoratorl e smaltire la posta (nella foto: il deposito postale di Londra). 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 18 

11 giallo della Montedison si 
arricchisce di nuovi capitoli. 
La sua « suspense » risulta co-
munque abbastanza scontata. 
Come per certi telegialli Vat-
tenzione del pubblico comtn-
eta a cadere poicM qualcuno 
ha antictpato la conclusume 
della vicenda. Quello aella 
Montedison & un giallo rne 
per ora continua a ruoiarc 
intorno alia poltrona tasciatu 
vuota dal presidente uszenle 
Cesure Merzagora. 

Prima di tomarsene alia 
presidenza delle Asstcurazioni 
Generali. che aveva tenutc 
per qualche tempo in mezza-
dria con quella della Monte
dison, Merzagora preparo una 
lettera agli azionisti in cui si 
dichiarava favorevole alia 
vendita delle partecipaztoni ft-
nanziarie inutili o in verdttu. 
In un lungo telegram fiu 
a «I'Unita» aggiunse che «t 
dovevano vendere anche le 
partecipazioni di eerie initia
tive Montedison che lavorava-
no « in modo irregolare n. 

Nelle sue dichtaraztoni dt 
commiato tl presidente nazen-
te disse che aveva dovuto It-
quidare due amminisiratort su 
quattro. II primo regyeva lo 
ufficio legale della Montedi
son. oltre a curare altn suoi 
interessi professionali. Posto 
di fronte all'alternativa dt ta-
vorare solo per 'a Montedi
son o andarsene. prefer! di-
mettersi. 

L'ainmintstratore delegato, 
Moltem. venne invece Iwutaa-
to per aver annullato un con 
tratto con la flotta dell'urmn-
tore genovese Camzli, che 
aveva provocato un danno dt 
diversi miliardi alia sofnla. 
Su alcuni settori che. secondo 
Merzagora. lavoravano in 
«modo irregolare» il giallo 
della Montedison si arricchi
sce di giorno in gtorno d, 
sconcertanti particolari. 

II capitolo det « fondi ncn », 
gestitt con una stuoefacen'e 
dismvoltura dall'ex -jrw-ulen-
te. Giorgio Valerio £ diven-
tato una specie di icaloli ci 
jiese. Dal primo conlenttore 
la ridda dei miliardi gestitt 
fuori bilancw filtra *iellu s-ja-
tola che segue e via dicendo. 
Quando Merzagora divento 
presidente della Monteaisut 
gli venne consegnalo un mat-
loppo di carte da cut oppress 
che la doppia contabilita di 
Valerio comprendeva 17 mi
liardi liqutdi a fuori conto » 
Si trattava dei cosiddettt « fon
di segreti* usatt da Valeno 
per illccite operaztom di pres 
siont su certi settori del man-
do politico per fini inconfes-
sabtlt. 

Come dal ciltndro del pre-
stigiatore contmuano ad •/*!»• 

re conigli dai «fondi segre
ti ». Si apprende che strac-
ciando un contralto con I'ar-
malore ligure Cameli il con-
sigliere delegato Molteni pro-
vocd un danno alia Montedi
son di 6 miliardi di lire, secon-
do una stima di Merzagora. 
In seguito la perdita iccprta-
ta della societa. dall'apoosito 
comitato d'mdagine, membra 
sia saltta a circa 20 miliar
di. II jneccanismo dell'oppra-
zione d il seguente: la Mon
tedison aveva noleggiato per 
diversi anni la flotta dell'ar-
matore genovese Cameli UP: 
trasportare le materie prime e 
i prodotti della societa. Tale 
contratto venne stipulato in un 
periodo di noli depressi. In 
seguito il mercato dei noli ma-
rittimi regtstro un notevole 
miglioramento. Se la Monte
dison avesse mantenuto il con
tratto ne avrebbe tratto un 
utile, annullandolo ne trasse 
Vantaggio I'armatore Cameli. 

II sottofondo vischioso dei 
« fondi segreti» di Valerio ha 
consentito altre operazioni 
«irregolari». Quella, fra le 
altre che stanno venendo in 
luce, della svendita della rete 
distributiva di carburanti del
la Maraton con le sue 180 
pompe. Tale rete di chwschi 
di benzina venne acquistata 
da Valerio per circa 2 miliar
di, con i ratei incassati per 
la nazionalizzazione dell'indu-
stria elettrica. 

11 volubile Valerio la riven-
dette in seguito all'affarista 
Giorgio Schanzer a un prezzo 
inferiore o, secondo gli otti-
misti. all'incirca uguale a 
quello di acquisto. tramite una 
anticipazione di capitate for-
nitagli da una collegata della 
Montedison. 

Si tratta di un pozzo dei mt-
racoli al quale avrebbe attin-
to anche il finanziere Attilio 
Monti, aggiudicandosi un co-
spicuo pacchetto dell'editrice 
dei quotidiani «11 Resto del 
Carlinov* e la « Nazione ». L'o-
perazione andb in porto a tut-
to vantaggio del gruppo Mon
ti — che si era assicurato 
nel frattempo il controtlo del-
VEndanta Zuccheri — nono-
stante le offerte piu vantag-
giose fatte da altri. 

Quello del a fondi neriv 6 
un capitolo poco edificante 
della Montedison che sconfi-
na dal giallo tradizionale in 
quello delTorrore Si potrebbe 
aggiungere che ingenti dire 
« fuori conto », maneggiate da 
Valerio. sovvenzionarono alia 
vigilia della nazionalizzazione 
elettrica certe campagne di 
ierrorismo economico. Che al
tre notevolt fette dei «fondt 
segrett» servirono a finanzia-
re le campagne dt anticomu-
ntsmo viscerate dei gruppt dt 
«Pace e Ltbcrta» e dei no-

Ai sindacati torinesi 

Appello dei lavoratori 
della Seat di Barcellona 

Le commissioni operale denunrano nuovi arresfi e torture 
; TORINO. 18. 
™ Al'c organizzazioni sindacah tonnesi e pervenuto in questi 
• g:orni da Barccllona un appello do!!* commission! operaie 
Z della .SKAT, la consociata spagnoia della FIAT. Dopo aver 
~ r.rurazuto la clas.se operaia Italian- per la solidareta inter 
• nazionahsta che ha perme-.«o di salvare di! boia i se: giovam 
Z hasi-hi prooessati a Burgos. i lavoraton della SE\1 informano 
« i compaem itaham sulk» lotte in cor^o per lamni^Ua e ia 
» rieniocra7ia nel loro paese «Si evi.lenzia ncg'.i u'.t.m. tjiorni 
~ a Barcellona — dice I'appcllo — la lotta rnt'ndicaiiva e con 
Z tro i '.uenziamenti in due aziende meiallurgirhe: Macosa e 
• Harr> Walker Entrambe sono state 'csorrbrate riilla poiizia. 
• dopo che i lavoratori avevano diihiarato lo >^iopero Si sono 
^ tenure as5omb'oe molto important: nolle qmli i lavoratori 
— hanno deciso i tempi della lotta Per i lavoratori doila SKAT 
™ CMSIC o,?gi un altro impegno. la so'.iriar:eta con I compagni 
™ arrestati nei:'u!tima lotta Silve-ire (Iilaherte. Armando Varo 
Z e Carlos Valledo II primo e stato per oltre 10 itiorii e I'ul 
m timo pel piu di 15 giorni nelle mam 1el!a insicmente celebre 
Z Rriiiat^ polil co sociale (i torturaton della pot.z-.a politiea) 
J <!ove sono ^tati. vecondo le rviMrt mforma/oni. hrutalmente 
•• mallMit.tt; I'er ncattare SiUeMrc (Inalvrte la poli/ia incar 
Z -vr- 'ii *w '.* tHiiil'e «jmn lo s\ ;>.ina.^ i) «-it» in oarorre 
™ I-a rictenncro 2^ ore mettendola a confrcnto con il coniuge 
_ tivt ,i.<^.i.« t«i re-M^teti/r .1 .">ilvo>tre. ,KT"I lu v/ino » I'er 
J questi tre la»oraton e pt̂ r le loro faminlic e imztata alia 

t
m Sh.M una raroiita di denaro < on.lude I api>ello dei lavoratori 

— sp.iftnulr • l.n nostra comune azioite contro la espansione det 
- grand: monopoli 'SEAT e FIAT sono in realta una medesima 
" impresa) e gia una permancnte sohdaneta nella marcia verso 
• ina autentica societi dove la d^moora/ia siamficni anche la 
Z fine dello sfruttamento dell'uomo da parte dcll'uomo. Vtva 
• 1'unita di lotta della classc operaia Viva I'lntcmazionalismo 
» nnilelario». 

stalgici del ventennio. Nel 
complesso le operazioni «ir
regolari » sui « fondi segreti » 
e le svendite di cui abbiamo 
dato notizia hanno suscltato 
fondati sospetti sulla corret-
tezza amministrativa di chi 
ha diretto la piu grande azien-
da chimica italiana. 

Data la preoccupante sittia-
zione e stata intanto blocca-
ta, a quanto risulta, I'iperbo-
lica liquidazione 'di 1 miliar-
do e mezzo che avrebbe do-
vuto incassare Vex presiden
te Valerio. Ma intanto nessu-
no se la sente di firmare in 
prima persona il bilancio del
ta Montedison. Non Vha fallo 
il moralizzatore Merzagora 
polchi, data la sua posizione, 
non se la sentiva di incorre-
re nei rigori della legge. Con 
i suoi 150 mila dipendentt e 
circa un migliaio di societa 
collegate, ed il crescente ruo-
lo di guida assunto dalle 
azlende di Stato. la Montedi
son non pud infatti constde-
rarsi una faccenda priva
ta ma e diventata un proble-
ma di interesse pubblico. 

Neanche il neo-Presidente 
Campilli si e sentito di firma
re il bilanclo, ricorrendo a 
una presa di possesso del suo 
ufficio fuori tempo utile. I 
conti del '70 sono stati siglati 
dal vice presidenti Giroltt e 
Torchiani e dal consigliere de
legato Sferza. II triumvirato 
mettera una pezza di dubhia 
tenuta alle stridenti irregola-
rita finanziane del colosso per 
le quali, prima o poi, qualcu-
no dovra pur essere chiamato 
a rispondere. 

II problema dt fondo della 
Montedison non d comunque 
quello di scoprire soltanto a 
cosa servissero le decine di 
miliardi dei a fondi neri » *co-
perti da Merzagora. Pur dan-
do atto a quest'ultlmo d'aver-
ne denunciato ufficialmente la 
esistenza. st trattava di un se-
greto di Pulcinella. Tulti sa-
pevano che certi dirigenti del 
colosso chimico navignvano da 
tempo in acque torbide. ma-
novrando spericolatamente 
per evitare che le irregolari-
ta venissero a galla. 

Nel gioco intricato sui grup 
po chimico le responsabilttd 
risalgono at pubblici poteri 
che hanno sinora evitato ac 
curatamente ta pubblica chta-
rificazione dt una politico che 
— oltre ad impegnare ingenti 
risorse pubbliche — minaccia 
Voccupazione e le condtziont 
di vita e di lavoro di mtglinia 
di dipendenti in uno dei setto
ri fondamentali dell'economta 

Certi gruppi conservaton le 
gano infatti tutlora la loro sor-
te agli schteramentt prtintt 
che operano dentro la Monte
dison per accentuare la di 
pendenza deglt orgam dello 
Stato al capttale privalo Pra 
i grandt dell'economia mon-
diale it colosso chimico ita-
Uano st allmea intanto al 
quarto posto (dopo la statu-
nitense Du Pont, la britanm-
ca 1CI e Vamencana Union 
Carbide/ fra i colossi della 
chtmtca mondiale con 1682 
miliardi di fatturaio La tede-
sea Hoechst tncalza da vtnio 
la Montedison con 1609.5 
miliardi dt latturato Un qua 
lificato nlancto produltivo del 
la Montedison, da farst anche 
attraverso una coerente ndt-
stribuzione fra le attwita ael-
VIR1 e dell EM tn rapporto 
al varo contrastato dt un pia
no chimico naztonale. st deie 
qvindi rcalizzare in corsa col 
tempo In caso contrano U 
ruolo della Montedison TM/ 
mercato interna ed estero ac 
cuserebbe altre e gran ta-
denze a spese del Paese t 
dei laioraton 

Occorre qutndt chiudere ra 
ptdamente tl giallo delle a ir 
regolanta» e sui « fondi if 
ri». per operate alia luce dr. 
sole nell interesse della coital 
ttvilo nazionale. Alia Mnitrdt 
son le conclamate capiictta 
imprcndituTtali del prtviti 
hanno talto tallimenlo e n 
chiesto un tnlvalaggio da par 
le aella mano pubblica La 
nptesa della Montedison DUO 
realuzarsi a questo punto co 
me chtrdono t comumstt. solo 
col pteno conlrollo pubblico 
sui colosso chimico. 

Marco Marchetti 

Forte della solidarieta delle «sette sorelle » 

LA FRANCIA DURA CON L'ALGERIA 
PER LE CONCESSION! PETROLIFERE 

II « Mudjahid » espone la posizione algerina - Sobato a Teheran le tratfafive fra societa estrattrici 
e paesi produftori - II fallimento della politico gollista di sganciamento dai « trust» anglo-americani 

Ragazza di 28 anni 

SI BRUCIA VIVA 
davanti alia casa 
dell'ex-fidanzato 

Jolanda Botticella (a sinistra) e Vincenzo Manno 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18 

«Credevo che il fuoco appiccato fuon la porta di casa 
mia, quando sono stato svegUato dal puzzo di benzina. si 
fosse attaccato anche a dei cavi elettrici di gomma. per-
che. misto ali'odore di benzina. mi e par so di sentire anche 
quello di gomma bruciata... »: cosi ha detto la notte scorsa. 
e poi stamane ai carabiruen. I'eiettncista Vincenzo Manno. 
di 22 anni. abttante a Vignate. presso Melzo. il ragazzo 
per amore del quale una giovane di 28 anni. con la quale 
era stato fidanzato fmo a poche seltimane fa. si e data 
ia morte in modo allucinante. brueiandosi viva nell'androne 
di rasa dellex fidanzato Non era di gomma bruciata il 
pesante. nauseante odore percepito dal Manno. svegliato d> 
soprassalto. alia 1.45: era di carni bruciate e carbomzzate. 
era il povero corpo oramai pnvo di vita di Jolanda Botti 
cella. 28 anni. onginana di Sant'Angelo a Cupolo in provincia 
di Bcncvento. rannicchiato e carbonizzato in un ternficante 
piccolo cumulo scuro. la cui positura eonlorta dcnunciava 
ancora gl: ornbili spasimi causati dall'imziale morso delle 
fiamme. Quando Vinvenzo Manno. sveghato dal sonno e 
resos: conto che qualcosa bruciava fuori 1'uscio di casa al 
quarto piano dello stabile di via Roma 2 a Vignate, do\e 
hanno anche sede alcuni uffici comunah. l'ha aperto e. coi 
Tamilian, si e dato da fare a spegnere il pr.ncipio d'incendio 
fuori la sua porta, ha capito anche che altro fumo ed altro 
odore di benzina. misto a quello che lui ha creduto < gom 
ma » arsa. pro>eruvano daU'atrio dello stabile. 

Con I suoi e aitn lnquilim e eorso giu e ha scorto allora 
il corpo gia carbonizzato 

II giovane e stato colto da malessere. Ha intuito di co'.po 
I'accaduto Jolanda aveva condotto a termine il suo folic 
proposito. 

La conelus.one folle e disperata. dunque. di un amort 
mfelice: cosi hanno pure eonciuso i carahimen accorsi poco 
dopo sui posto e che hanno interrogato a lungo il Mannr. 
e la famtgiia Poll to. presso cui la giovane era a pensione 
da piu di due anni: Joianda Botticella era venuta a M: 
la no. appunto. poco piu di due anni fa. lasciando la fam. 
glia al pae^e natale. Aveva un diploma di maeslra d'asi'.o: 
pare che a spmgerla a lasciare Sant Angelo fosse stata 
un altra delusione d'amore; forsc sperava di trovare col \t 
voro una nuova spinta vitale. Stab.htasi a Pioltcllo. ospitr 
dei Polito. aveva prima lavorato alia Control Company, po.. 
chuisa questa azienda. era nuscita ad averc del lavoro 
iome awentizia alle poste. che la uulizzavano came sost: 
tuta in van uffici dei comum della zona. Recentemente. 
mfine. sera occupata come imp.egata alia Lips Vago. I*er 
Natale era andala al paese e. tornata, non sera ancora 
riprescntata a) lavoro Evidentemente la rottura col Manno. 
avvenuta in modo defmitivo da pjrte del giovane ai prim 
di dicembre, l'aveva sconvolta. S'erano conaseiuU poco 
piu di un anno fa. quando i Manno era no a Pioltello e :l 
4io>ane lavorava come muratore Poi. i Manno s'erano trasfe 
riti a Vignate. e Vmeenzo aveva trovato lavoro come eiet 
truisia 

IJ\ rottura era avvenuta alia meta di dicembre Jolanda. 
ieri. aveva chiesto di vedere Vincenzo: era arnvata a Vt 
«»nate verso le 20. s'erano parlau. ma il giovane le aveva 
fatto capire che era meglio porre una pietra sui passato e 
I'nveva lasciata 

Aldo Palumbo 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 18 

Riprendono questa sera a 
Parigi. dopo oltre un mese di 
interruzione. i negoziati fran-
co-algerini per il rinnovo della 
convenzione sui petrolio del 
Sahara. Iegata. come e noto. 
a tutti i complessi rapporti 
politico economici esistenti tra 
i due paesi dal 1962. cioe dal
la firma degli accordi di 
Evian. II ministro degli esteri 
algerino. Buteflika. e arrivato 
nel tardo pomeriggio a Parigi 
e dovrebbe avere stasera stes-
sa un primo incontro esplora-
tivo con Xavier Ortoli. mini
stro deirindustria. che dirige 
la delegazione francese. 

Proprio questa mattina. sui 
c Mudjahid » il ministro alge
rino illustrava la posizione del 
suo governo in un'ampia in-
tervista che possiamo sinte-
tizzare in questi punti: 1) gli 
accordi del 1965 sui petrolio 
del Sahara sono scaduti non 
soltanto perche uno degli arti-
coli ne prevedeva il rinnova-
mento dopo 5 anni. ma soprat-
tutto perche le societa fran-
cesi non li hanno rispettati 
badando a trarre il maggior 
profitto senza preoccuparsi ne 
dello sfruttamento razionale 
dei giacimenti ne della loro 
valorizzazione sui piano degli 
investimenti: 2) una volta per 
tutte deve essere chiaro che 
l'Algeria ha il diritto di otte-
nere il controllo delle proprie 
ricchezze nazionali al fine di 
accelerare il proprio sviluppo 
economico: 3) le compagnie 
francesi possono continuare la 
loro attivita nel nostro paese 
e trarne ragionevoli benefici 
nel quadro di un piano di coo-
perazione che non pud andare 
a detrimento degli interessi 
nazionali; 4) l'Algeria non pre-
vede un divorzio sia pure ami-
chevole dalla Francia e spera 
che il negoziato rimetta sulla 
buona strada la cooperazione 
franco-algerina. 

Ma il negoziato tra i due 
paesi riprende. stasera, in una 
situazione internazionale che e 
stata profondamente modifica 
ta dalla offensiva lanciata sa-
bato scorso dalle «Sette So
relle > e dai loro alleati, cioe 
dai paesi consumatori di pe 
trolio contro i paesi produtton 

Per la prima volta dopo la 
crisi di Suez. Ie grandi com
pagnie petrolifere occidentali 
fanno Tronte comune e propon-
gono ai paesi dcll'OPEP (Or-
ganiz7azione dei paesi espor-
taton di petrolio) un contratto 
qmnquennale che contempla 
una rivalutazione della fisca-
lita sui petrolio. una specie 
di « scala mobile » destinata 
a componsarc i produttori pro-
porzionalmente alia crescita 
della inflazionc mondiale e un 
premio speciale per quei pae
si il cui prodotto e vicino ai 
centri di consumo e quindi 
mono gravato dai prezzi di 
trasporto dl caso dell'Algena 
e della Libia nei confronti 
della Franca). 

Queste proposte. che ver-
ranno discusse a Teheran a 
partire da sabato prossimo in 
una sorta di conclave del pa-
trolio, mirano in definitiva a 

rompere il fronte dei paesi 
arabi produttori. a separare 
cioe l'Arabia saudita o l'lran 
e i loro regimi feudali, dal-
l'Algeria e dalla Libia che 
hanno regimi rivoluzionari e 
che pongono fermamente il 
problema del controllo defi
nitive delle risorse nazionali 
da parte dei paesi produttori 
contro il neocolonialismo dei 
paesi consumatori. 

Non a caso. proprio alia vi
gilia della ripresa delle con
versazioni franco-algerine. la 
Francia — che ha aderito al 
cartello dei petrolieri — avreb
be fatto conoscere al governo 
di Algeri che d'ora in poi il 
negoziato dovra svilupparsi 
nel quadro delle proposte che 
le grandi compagnie petroli
fere hanno fatto all'OPEP. 

Negli ambienti ufficiali fran
cesi ci si rifiuta stasera di 
commentare questa notizia. e 
I'altra non meno grave se
condo cui in base ad un ac-
cordo segreto le * Sette So
relle » fornirebbero il petrolio 
necessario alia Francia se 
questa si vedesse costretta a 
rompere le trattative con I'Al-

La Finsider 
fornira tubi 

alia Bulgaria 
SOFLA. 18. 

(7. m.) E' stato firmato oggi 
a Sofia, tra la Rudmetal e la 
Finsider. un contratto per la 

formtura di 90 mila tonnellate 
.d: tubi di grande diametro oro-
dotti dalla Italsider. per U 
gasdotto URSS Bulgaria e lo'eo-
dotto Sciabla-Pleven. E' questo 
il piu importante accordo com-
merciale finora eonciuso tra 
l'ltaha e la Bulgaria e viene a 
mquadrarsi in uno sviluppo dei 
rapporti economxi tra l due 
paesi che vede da tempo I'Ita
lia al pnmo posto tra i part
ners occidentali della repubbli-
ca bulgara. 

geria e a ptivarsi del petro
lio del Sahara. 

Le due cose sono stretta-
mente legate: forte della soli
darieta delle grandi compagnie 
petrolifere la Francia potreb
be ora trattare con l'Algeria 
da una posizione di forza e 
spingere il gioco fino al limite 
della rottura. 

Ora. se si pensa che in 
questa trattativa globale en-
trano non soltanto il petrolio. 
ma Ia cooperazione tecnico-
culturale. 1'impiego di mano-
dopera algerina in Francia 
(600 mila algerini lavorano 
attualmente sui territorio me-
tropolitano francese), i milio-
ni di ettolitri di vino che l'Al
geria vende annualmente ai 
francesi. si capira che una 
rottura avrebbe enormi con-
seguenze politiche ed econo-
miche per i due paesi. 

Aderendo al fronte dei pae
si consumatori di petrolio. di
retto dalle grandi compagnie 
americane. inglesi e olandesi, 
la Francia — come scrive « Le 
Monde > nel suo editoriale di 
stasera — cerca di ovviare 
al scmi-fallimento della poli
tiea di indipendenza petroli-
fera che De Gaulle aveva so-
stcnuto « allorche aveva cer-
cato di scuotere il giogo delle 
Sette Sorelle ». E <Le Monde> 
aggiunge: < Rimane il fatto 
che, per salvare interessi im-
mediati. certo importantissimi, 
Pompidou sacrifica quello che 
era stato uno dei grandi ob-
biettivi del suo predecessore ». 
Insomma il negoziato franco-
algerino — diventato improv-
visamente un capitolo della 
grande partita che si gioche-
ra a Teheran tra compagnie 
petrolifere e paesi produttori 
di petrolio — entra nella sua 
fase culminante sotto i peg-
giori auspici perche il grave 
clima di tensione che lo cir-
conda non e fatto per dare i 
frutii che le due parti si at-
tendono. 

Augusto Pancaldi 

Contro il cumulo delle trattenute 

Scioperi articolati 
nelle sezioni Fiat 

Retribuzioni decurtate dalle 40 alle 60 mila lire 
TORINO. 18. 

Z Altre manifestazioru di protesta per il cumulo delle trat-
• tenute sulla hquidazione mensile deila paga (dopo quelle avu 
Z tcsi venerdi e sabato della scorsa setumana alia Fuit Mirafton 
™ e alia Lancia) si sono venflcate oggi in altre sezioni della 
• Fiat con lo sciopero d: alcune migliaia di lavoratori. 
Z Alia Fiat di Rivalta. uno degli stahilimenu piu modemi 
- del gruppo. stamam st sono fermali al eompleto — dalle 10 
Z alle 11 e dalle 11.30 alle 12.30. a seeonia dei reparu - gli 
- opera: della verniciatura e della carrozzena. 
Z Anche all'officina h\ della Mirafion i t verniciaton » ad 
2 delti alia line a della « 124 > hanno scioperato dall'imzio del 
Z turno alle 9.15 per gli stessi motivn 
Z Le mamfestazioni di lotta. che si colleaano obo:ettiva 
« mente alia necessita di affrontare con urgenza il problema 
Z di nforma del si sterna ftscale. hanno preso il via quando in 
- questi giorni al momento della corresponsione della liquid*)-
Z zione mensile gli operai hanno visto le retribuzioni pesante 
2 mente decurtate per l'assommarsi delle ntenute del mese a 
• quelle per la < tredicesima > e per il prem-.o di agosto. con 
• una detrazione complessiva vanante dalle 40 alle 60 mila lire. 

Artigiani 
romani: 

• • 

opposizione 
alia legge 
tributaria 

qovernafiva 
Si estendono le prese di po-

si/.ione contro la riforma tri
butaria cosi come andra pros-
simamente in discussione al 
Patiamento: la opposizione al 
progetto governativo e infatti 
il tenia dominante di una con-
ferenza stampa tenuta ieri 
dall'liPRA (Unione provin-
ciale romana degli artigiani) 
aderente alia Confederazione 
nazionale degli artigiani. Gli 
artigiani romani considerano 
negativo il progetto Preti per 
una somma di motivi, e so-
prattutto perche secondo tale 
schema resta di fatto inalte-
rato il rapporto fra impo-
sizione diretta ed imposizione 
indiretta: cio malgrado che 
negli altri Paesi del MEC — 
ai cui sistemi tributari il go
verno afferma di voler con-
formare alcuni aspetti della 
riforma in questione — tale 
rapporto graviti essenzialmen-
te sulle imposte dirette. sui 
reddito e sui patrimonio. 

II governo vorrebbe quindi 
perpetuare uno stridente con-
trasto tra Ia realta del siste-
ma tributario italiano e l'ar-
ticolo 53 della Costituzione 
clove si prescrive che i cit
tadini debbono concorrere alle 
spese pubbliche in ragione del
le loro reali capacita contri-
butive. 

In conseguenza di tale er-
rato rapporto fra imposizione 
diretta ed imposizione indi
retta — viene rilevato dagli 
artigiani — la pressione sui 
redditi minori e sui consumi 
tende ad accentuarsi con no
tevole danno per i cittadini 
che vivono con redditi da 
lavoro e in modo particolare 
per i piccoli operatori eco
nomici. Vi e poi da conside-
rare l'accentramento dei siste
mi di esazione che. togliendo 
agli enti locali autorita di 
imposizione tributaria.'-da una 
parte diminuisce le garanzie 
del cittadino di fronte al 
fisco, dall'altra priva il con-
tribuente di ogni possibility 
di intervento democratico e 
restringe ancora di piu quei 
sottili e discussi margini di 
autonomia dei comuni. 

Altro motivo di opposizione 
degli artigiani al progetto di 
riforma tributaria e quello 
concernente le quote esenti 
da imposta: mentre per i la
voratori dipendenti e stata 
elevata a 600 mila lire, per 
questa categoria essa e passa-
ta da 240 mila a 360 mila lire. 
Si tratta di un miglioramento 
vanificato dalle realta ogget-
tive dato che esso non com-
pensa nemmeno il vertiginoso 
aumento del costo della vita 
avvenuto in questi ultimi an
ni. Vi e inline Ia questione 
dell'IVA: secondo il giudizio 
espresso nella conferenza 
stampa dell'UPRA dal presi
dente Olivio Mancini. l'lmpo-
sta sui valore aggiuntivo. che 
sostituira 1'IGE. oltre a cosli-
tuire un ulteriore grave ele-
mento di pressione sui prezzi 
e sui consumi. minaccia di 
diventare uno strumento di 
discriminazione peggiore del-
1'IGE nei confronti delle im-
prese minori, e cio sia per la 
piu facile accertabilita delle 
spese di lavoro nei confronti 
degli incrementi di profitto. 
sia per la piu agevole accer-
tabilita globale dei redditi mi
nori. 

Secondo !a proposta degli 
artigiani. comunque. I'intro-
duzione dell'IVA dovrebbe es
sere accompagnata da una 
equa revisione delle imposte 
dirette. basate sui criterio del
ta progressivita e su metodi 
democratici di accertamento 
dello imponibile. La UPRA. 
a questo proposito. si impe-
gna a promuovere intese ed 
interventi unitari con tutte le 
organizzazioni degli artigiani 
affinche l'azione sindacalc sti-
moli ed imponga una obiettiva 
e democratica revisione della 
legge che il Parlamento si 
appresta a discutere. 

La conferenza stampa del
l'UPRA ha quindi toccato altri 
temi. fondamentali per una 
categoria che conta a Roma 
e provincia oltre 50 mila im-
prese per circa 110 mila ad-
detti. Si e cosi parlato dei 
motivi di opposizione degli 
artigiani al decretone del go
verno Colombo: del problema 
delle tariffe elettriche la cui 
riduzione del 25 per cento sca-
duta il 31 dicemhre scorso non 
e stata prorogata dal governo: 
della stretta creditiza come 
fattore permanente per 1'arti-
gianato: della importanza del
ta istituzione dell'ente Regio-
ne da cui ci si attende un 
rapporto con la categoria piu 
funzionale e produttivo di 
quanto finora accaduto da par
te degli apparati ministerial!. 
II presidente Olivio Mancini 
ha eonciuso. inline, lanciando 
un appello unitario alle altre 
organizzazioni di categoria ft» 
vente come primo obtcttivo 
la crcaztonc di una giunta di 
consultazione e di intesa per 
avviare tale dlscorw t tale 
processo. 
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APPELLO 
DEL PCI 
per la difesa 

e sviluppo della 
occupazione 

Respingere gli attacchi 
padronali - Assurdo con
trast Ira il dramma dei 
baraccati e la crisi edili-
zia - Necessarie nuove 
scelte e provvedimenli 
L'impegno a sostenere 

la lotta degli edili 

II comllato direllivo della 
Federazlone comunlsta ro-
mana, rlunitosi il 16 gen-
nalo, ha preso in esame, 
sulla base di una relatione 
del compagno Petroselll, la 
situazlone delerminatasi in 
alcuni setlori Industrial) e 
in parlicolar modo nell'edi-
llzia. In proposito e stata rl-
levata I'esigenza dl un im-
mediato forte sviluppo della 
lotta politica e di massa 
per la difesa e I'incremento 
dei livelll di occupazione mi-
nacclati da un vasto attacco 
padronale che si collega per 
molti vers!, alia manovra 
politica delle forze modera
te e conservatrici, interne 
ed esterne al governo, col-
I'obiettivo esplicito di blocca-
re le riforme, di scarlcare 
sui sindacati e sulle lotte 
dei lavoratorl la responsa
bilita della pesantezza eco-
nomica della capifale e del
la regtone. 

Mentre permane grave, 
come e stato ricordato re-
centemente anche da Pao
lo V I , II dramma dei barac
cati ed & Insoddisfatta I'esi
genza di case a basso costo 
e di nuovi servizi social), 
nel campo dell'edilizia si 
profila una situazione ove 
gia si registra, con nume-
rosi licenziamenti, una sen-
sibile diminuzione dell'occu-
pazione che avvalora I'ipo-
tesi di una caduta verticale 
nelle prossime settimane, 
con serie conseguenze non 
solo nei settori direttamente 
collegati (laterizi, estrattivi, 
legno, artigianato ecc.) ma 
in tutta I'economia cittadi-
na. In quesfa pesante situa
zione provocata da difficol
ta real) che hanno la loro 
origine nel tipo di sviluppo 
economico imposto in quest! 
anni al paese e alia capi
fale dalle class! dominanti, 
innestano il loro esplicito ri-
catto i gruppi della specu-
lazione fondiaria ed edilizia 
che con la minaccia di mas-
sice) licenziamenti tendono 
ad ottenere ulteriori rinvii 
di ogni misura di riforma 
urbanistica, nuovi privilegi e 
abusi nell'attuazione del pia
no regolatore. 

Colla drammaticita di una 
lotta volta a conquistare il 
diritto al lavoro per migliaia 
e migliaia di cittadini e di 
.giovani romani, si impone, 
in modo sempre piii acuto, 
I'esigenza di una svolta po
litica, nel segno delle rifor
me, che modifichi profonda-
mente le strutture produtti-
ve del Lazio e del Paese e 
garantisca a Roma, per que-
sta via, la soluzione delle 
grandi questioni aperte del-
I'occupazione, dell'assefto ur-
banistico, della condizione 
civile e sociale. 

Sono chiamate direttamen
te in causa le responsabilita 
e le scelte urgenti del gover
no e della giunta capitolina. 

La iniziativa di lotta dei 
sindacati edili e confederal) 
ha gia rintuzzalo i primi 
massicci attacchi ai livelli 
d'occupazione costringendo 
la SOGENE e I'lmmobiliare 
a ritirare i licenziamenti gia 
effettuati e quelli preannun-
ciati ed ha aperto con il Co-
mune di Roma una • verten-
za » su tutta la materia edi
lizia. Ma e necessario che 
tutti i lavoratori, i tecnici, 
gli infellettuali, i ceti pro-
duttivi, tutte le forze demo-
cratiche e progressive della 
cilia sostengano la lofta de
gli edili e diano vita a un 
movimento politico, unifario 
e di massa, capace di im-
porre misure atte ad allon-
tanare le minacce della cri
si e a modificare contempo-
raneamente, gli attuali indi-
rizzi di politica urbanistica 
•d economica. A questo sco-
po e necessario: 1) impe-
gnare il governo e il Co-
mune a prendere misure ur
genti per superare, anche 
con prowedimenti straordi-
nart, tutti gli ostacoli tecni
ci, burocratici, creditizi che 
hanno impedito flno ad oggi 
I'utilizzazione di olfre 2M 
miliardi gia stanziati per 
opere pubbliche progeftate 
ad approvate per Roma 
(dalle case popolari, agli 
ospedali e alle scuole, alia 
seconda Universifa di Tor 
Vergata) ed awiarne pron-
tamente la realizzazione; 2) 
L'urgenfe approvazione di 
misure di riforma nel set-
tore della casa, prime fra 
tutte una nuova legge sul-
I'esproprio delle aree, per la 
rapida attuazione della 1(7 
e per il suo finanziamento; 3) 
Nuove scelte di politica eco
nomica che, partendo da 
una riforma fiscal* basata 
su criteri di progressivita e 
sul principio della parteci-
pazione democratica nell'ae-
certamento dei redditi, desti-
nino le risorse e gli inve-
stiment) alia soluzione dei 
problemi piu urgenti del-
I'agricoltura, del Mezzogior-
no e all'athiazione delle ri
forme, cardini di un nuovo 
piano di sviluppo economi
co e democratico del Lazio. 

I comunisti nei cantleri, 
nei luoghi di lavoro e, nelle 
assemble elettive, in tutta 
la citta, sono impegnati su 
questa base al confronto po
litico e ad una Immediate 
forte, combatfiva iniziativa 
•Jl massa. 

Dalle 12 per mezza giornata tutti i cantieri bloccati 

Gli edili in sciopero 
contro i licenziamenti 

I lavoratori alle 14 a piazza Esedra, poi In corteo al ministero del 
LL.PP. — Una delegazione verra ricevuta da Lauricella — Occu-
pata la fabbrica di confezioni Daniele contro la smobilitazione 

Gli edili romani scendono 
oggi in piazza per opporsi 
decisamente al violento attac
co dei costruttori all'occupa-
zione. I cantieri si fermeran-
no alle 12 per mezza giornata, 
poi i lavoratori si riuniranno 
a piazza Esedra alle 14. Dopo 
un breve comizio durante il 
quale parlera a nome delle 
tre federazioni nazionali di 
categoria, Mario Zaccagnini 
segretario nazionale della Fil-
lea, gli edili in corteo raggiun-
geranno Porta Pia, e il mini
stero dei Lavori Pubblici. Una 
delegazione di lavoratori e sin-
dacalisti sara ricevuta dal mi-
nistro Lauricella, al quale sot-
toporra la grave situazione nel 
settore. 

La manifestazione al mini
stero ha il preciso significato 
di imporre al governo, in mo
do da uscire dalla crisi e svi-
luppare l'occupazione, urgenti 
prowedimenti, potenziando lo 
sviluppo dell'edilizia pubblica 
e giungendo all'approvazione 
immediata della riforma della 
casa. 

Intanto ieri, in difesa del 
posto di lavoro, hanno sciope-
rato per mezza giornata operai 
e impiegati dell'Immobiliare. 
Questi ultimi (sono BOO) si 
sono astenuti dal lavoro ieri 

per la prima volta compatti 
accanto agli .altri lavoratori 
per opporsi al ricatto dell'Im
mobiliare, che si inquadra 
chiaramente nel piu generale 
piano padronale. 

DANIELE — Le 45 lavora-
trici della fabbrica di confe
zioni in serie «Daniele srl » 
di Ciampino sono state co-
strette ad occupare l'azienda 
per impedirne la chiusura e 
per ottenere il pagamento dei 
salari arretrati di novembre 
e dicembre e della 13.a. II sin-
dacato ha chiesto l'intervento 
deirufflcio del lavoro. 

Nell'azienda si sono recati 
a portare la loro concreta so-
lidarieta i compagni delle se-
zioni di Marino e Ciampino; 
una testimonianza del loro ap-
poggio hanno portato anche i 
rappresentanti deH'ammini-
strazione democratica di Ciam
pino. 

ASSICURATORI — Dopo 
due mesi di discussione sono 
state rotte le trattative fra le 
Organizzazioni Sindacali della 
Pila/Cisl Filda/Cgil Uil/Ass 
Fna e l'Associazione delle Im-
prese Assicuratrici per il rin-
novo del contratto dei lavo
ratori delle assicurazioni, che 
in citta sono oltre 4 mila. 

L'atteggiamento dell'associa-

Si prepara la legge per le elezioni 

Le proposte del PCI 
per le circoscrizioni 
La speciale commissione del Conslglio comunale — alia quale 

per il PCI ha parteeipato il compagno Vetere — ha lungamcnte 
dibattuto ieri sera le questioni connesse alia elezione diretta dei 
conslgli di circoscrizmne. sulla base di uno schema di proposta 
di legge presentato dal sindaco. 

La discussione. ha rilevato i dissensi. anche profondi. che 
tuttora permangono, particolarmente sulle questioni dell'Aggiunto 
del sindaco e dei poteri da conferire alle circoscrizioni comunali. 
Per gli Aggiunti la proposta prevede di attribuire al sindaco la 
facolta di sceglierli tra i consiglieri comunali e gli stessi assessori 
aflermando. per giunta. una connessione tra numero delle circo
scrizioni e numero degli assessorati. Per i poteri delle circoscri
zioni essi risultano. dall'esame della proposta puramente consultiva. 

Vetere ha espresso la netta opposizione del gruppo a queste 
proposte ed ha ribadito le posizioni del PCI: elezione dell'Aggiun
to da parte del consiglio di circoscrizione: poteri reali dei consi
gn su alcune materie da indicare (e non solo percid funzioni 
consultive); riorganizzazione degli ufnei capitolini quale conse-
guenza del decentramento. 

zlone padronale e stato nega-
tivo su tutti i punti qualifi-
canti quali: le commissipni pa-
ritetiche per le assunzioni, le 
promozioni, i permessi, e tut-
to quello che riguarda il rap-
porto di lavoro; l'introduzione 
della contrattazione azienda-
le; una radicale ristruttura-
zione dell'inquadramento; la 
adozione dell'orario unico per 
il centro sud e la sua ridu-
zione; la completa parificazio-
ne del trattamento giundico 
normativo fra operai, commes-
si e impiegati e quello fra la
voratori delle imprese priva
te e quelli delle imprese na-
zionalizzate; il principio che 
la malattia non costitwsca 
causa di risoluzione del rap-
porto di lavoro; la radicale 
limitazione del lavoro straor-
d'nario, che deve comunque 
prevedere il consenso dei la
voratori. 

Nel corso di una assemblea 
di attivi sindacali e commis-
sioni interne e stato denuncia-
to il vergognoso comporta-
mento di una societa a capi-
tale americano — l'lnterconti-
nentale —, che ha licenziato 
con motivi pretestuosi una at-
tivista sindacale della Filda/ 
Cgil. 

Le organizzazioni sindacali 
hanno deciso di intensificare 
la lotta estendendola anche ai 
lavoratori addetti alia produ-
zione il cui contratto e scadu-
to sin dal 31-12-1969 e per il 
quale e stato chiesto anche 
l'intervento del ministro del 
Lavoro. 

INCIS — Ieri hanno sciope-
rato per due ore oltre 600 
dipendenti dell'Incis (geome-
tri, contabili, dattilografi e 
disegnatori) molti dei quali 
malgrado anni ed anni di an-
ziamta di servizio sono anco-
ra fuori ruolo. 

GIORGI — Il titolare della 
azienda di pulimento Giorgi, 
signor Passalacqua, si e reso 
responsabile di una grave vio-
lazione dello Statuto dei di-
ritti dei lavoratori tentando 
nel corso della elezione per 
la C.I. di imporre che le sche-
de non fossero contrassegna-
te. Malgrado la ridicola astu-
zia e la presenza di un sin-
dacato padronale, tre seggi so
no andati alia Cgil. 

Tragedia all'Acquedotto Felice sotto gli occhi di decine di persone 

RACAZZO UCCISO DAL TRENO 
Travolto appena uscito 

dalla scuola-baracca «725» 
La vittima, Lucio Bianchi, aveva 14 anni - Abitava con la famiglia in una casupola a ridosso 
dei ruderi - E* stato soccorso agonizzante - II padre e un invalido civile - La ferrovia passa a 
poca distanza dalle baracche: nessun recinto a protezione - L'incidente segue numerosi altri 

L/abitazione dl Lucio Bianchi: una delle tante baracche dell'Acquedotto Felice. Nel riquadro: 
la giovane vittima (a destra) insieme con un amico 

Clamoroso prowedimento deciso ieri dal Campidoglio 

Alt ai capannoni Stef er 
La sospensione dei lavori comunicata dai vigili urban! all'impresa Castagna — La 
decisione e giunta dopo le rivelazioni sull'oscura operazione — Manca I'autorizza-
zione dell'ufficio d'igiene — Che cosa succedera ora dell'area dell'Alberone? 

Un clamoroso prowedimento 
e stato preso ieri mattina dal 
Campidoglio: e stata ordinata 
la sospensione dei lavori per 
la costruzione dei nuovi capan
noni della Stefer a Tor Fiscale. 
La decisione. giunta dopo le 
rivelazioni sugli oscuri retrosce-
na che avevano punteggiato tut
ta I'operazione. e una chiara 
ammissione delia responsabilita 
dcH'Amministrazione capitolina. 
Infatti. le trattative e la suc-
cessiva delibera presa dalla 
Stefer per il trasfcrimento dei 
propri depositi dall'Alberone a 
Tor Fiscale. poteva essere bloc-
cata in tempo, prima ancora 
rfie l'azienda pubblica si tro-
vasse in un mare di guai. Uf-

ficialmente il prowedimento e 
stato preso perche manca 1'au-
torizzazione deH'Ufficio d'igiene. 
autorizzazione che I'ufficio stes-
so ha negato perche e tnammis-
sibile. dal punto di vista sani-
tario. la costruzione di un de-
posito in quel punto della via 
Appia Nuova. 

Dopo aver chiuso gli occhi 
sull'c operazione » e aver con-
cesso una licenza di cosiruzione 
prov\isoria. commettendo una 
grave violazione urbanistica. gli 
amministratori capitolini hanno 
trovato la scappatoia della 
mancanza del nermesso dello 
Uffkio d'igiene. per bloccare le 
autorizzazioni gia concesse. Una 
via come tin'altra per cercare 
di ripararc agli errori com-
messi. 

La decisione di sospendere i 
lavori e stata notificata ieri 
pomeriggk) dai vigili urbani alia 
direzione deH'impresa Castagna. 
11 prowedimento partiva dalla 
XV Ripartizione ed era appun-
to motivato con un'altra grave 
irregolarita comme^sa da chi 
sta din'gendo I'operazione tra-
sferimento della Stefer: la li
cenza di enstnrzione era stata 
nlasciata senza neppure ascol-
tare l'ufficiale sanitario. 

Cosa succedera dopo il clamo
roso prowedimento? Gli inter-
rocativi che si pongono sono 
ora molti. In primo luogo non 
si capisce bene in che posizio-
ne verra a trovarsi la Stefer 
dopo aver deliberate la vendita 
dell'area deirAIbcrnne alia so
cieta TAGO. Anche questa o*c\u 
ra operazione piW* es5ere an-
niillata? Ce !o ai:«uriamo La 
Stefer. come sappiamo. ha ce 
duto sottocosto il terreno. fa-
cendo un ^ro5«o favore alia 
TAGO. una societa che anno-
vcra fra t suoi quattro padroni 
anche 1'uomo di nducia del di-
ngente dc. Giovanni Amati. 

L'altro tntcrrogativo nguarda le 
spese sostenute fino a questo 
momento per la costruzione dei 
capannoni. Sono tutte domande 
che attendorto quanto prima 
una risposta. 

Protesta di 
baraccati 

davanti alia 
Prefettura 

I baraccati di Prato Ro-
tondo hanno manifestato 
ieri sera davanti alia Pre
fettura, innalzando caiiel l i 
di denuncia delle disumane 
condizioni in cui sono co-
stretti a vivere. Sono piu di 
300 le famiglie che abitano 
nel borghetfo: i bambini 
giocano t ra i topi; I'acqua 
putrida ristagna nelle ba
racche; numerose famiglie 
vivono in una sola stanza, 
priva di qualsiasi servizio. 
I baraccati chiedono di 
awn finalmente un • tet-
to » vero. Present! alia ma
nifestazione erano Tozzetti, 
Fausti , Franca Colajanni e 
Senio Gerindi. I I prefetto, 
con grave gesto, non ha 
voluto nemmeno riceverli. 
NELLA FOTO: una fase 
della manifestazione. 

Sorgono in numerosi quartieri 

Comitati antifascist! 
contro le aggressioni 

Manifesto unifario a Nomenfano dove I'altra sera 
e sfafo respinfo con decisione un assalfo dei feppisti 

Si estende nei quartieri e 
nelle scuole la vigilanza e la 
mobilitazione unitaria contro il 
riaccendersi delle violenze e 
delle aggressioni fasciste. An
che ieri mattina i teppisti di 
tt avnnguardia nazionale» han
no assalito. dvntro la scuola, 
gli student! del a Pilo Alber-
telli». ferendo alia testa un 
giovane. che 6 stato ricoverato 
all'ospedale San Giovanni con 
prognosi di 4 eiorni Gli squal-
lidi figun. che erano armati 
con catene. spranghe di ferro. 
e alcuni con coltelh. sono stati 
prontamentc respinti. L'epi-
sodio dovrebbe fornire utili 
elementi airispettore Masarac-
chia — inviato dal ministero 
della pubblica lstruzione per 
una inchiesta sul liceo di via 
Manin — per colpire finalmen
te i provocatori. che vorrebbe-
ro riportare nella scuola mc-
todi e sistemi di un epoca di 
cui gli antifascisti hanno fatto 
giustizia per sempre I giovani 
e i docenti democratici dell*«AI-
bcrtelli» hanno dato immedia-
tamente vita ad una assemblea. 
in cui si sono impegnati a re
spingere deci^monte ogni ri-
gurgito squadrista 

AU'univcrsita ieri mattina i 
giovani comunisti hanno . re-
spinto con forza le minacce del 
fascisti di giunsprudrnza che. 
con la collahnrazione della po-
lizia. volevano impedire I'af-
fi<sionc dei manifesti per la ce-
lebrazione del cinquantenano 
del PCI 

Pronta e immediaia e siaia 
la risposta dei giovani della 
FGCI e dei democratici. che 
hanno affisso i manifesti. bloc-
cando ogni provocazione 

Al Nomenlano dopo I'aggres-
sione fascista dei giorni scorsi 
contro una sezione del nostro 

partito. in cui e stato fcrito 
il compagno Sante Moretti, se
gretario nazionale della Feder-
braccianti. c e stata ieri una 
presa di posizione unitaria del
le locah sezioni del PCI. PSI. 
PSIUP. PR1. della FGCI. del 
movimento giovamle dc e grup
po gioventu aclista In un ma
nifesto affisso nel quartiere e 
scritto tra l'altro: a Basta con 
lo squadnsmo fascista. stru-
mento della provocazione della 
destra politica ed economica! 
Esso viene usato dalle forze 
conservatrici del paese per por-
re Tipotesi di un governo rea-
zionario. per arrestare lo svi
luppo deU'tinita sindacale. per 
ostacolare le riforme per la 
casa. la scuola. la sanita. in 
quanto colpiscono precisi in-
teressi». La segrcteria nazio
nale della federbraccianti. ha 
invitato • le autorita a infltg-
gcre agli squadristi arrestati 
una severa punizione che sia 
di monito a quanti ancora oggi 
tentano con La violenza reazio-
naria di colpire il libero e 
democratico eserclzio dei pro
pri diritti da parte dei lavo
ratori » 

Alia Tiburtina. un vasto 
schieramento amifarista si va 
formando: si & costitiuto un co-
mitato cui hanno dato vita le 
sezioni del PCI. PSI. PSIUP. 
i circoli delle Acli della 4« cir
coscrizione e il comitate poli
tico unitano delle fabbriche 
della Tiburtina. 

Avviso alle sezioni 
Le sezioni sono Invltate a riti

rare orgenlrmenle. presso i cen-
tri di zona e di circo«ciizione. 
materialr di propaganda per la 
manifestazione del 24 prossimo. 

Domenica al Palasport migliaia di comunisti e di democratici attorno al PCI 

Da tutti i quartieri alia celebrazione del 50 

Domani attivo del partito 
in Federaiione con Ingrao 

Domani mercoledi alle ore I I , nel teatro della Federaiione 
(via dei Frentani 4) si svolgera un attivo straordinario del Par
tito e della FGCI sui compiti dei comunisti nell'attuale sihia-
zionc politica. La manifestation* e IndeNa nel quadro delle atti
vi ta politictw e di massa del comunisti romani per l'occupazione, 
per lo sviluppo economico • per una wa riforma fiscale. La 
relazione sara tenuta dal compagno Pletro Ingrao della direzione 
del Partito. Presiedera II compagno Luigi Petroselll segretario 
della Federaziono. 

Slamo a cinque giorni dalla 
grande inamfcsia/ionc popoiare 
cclcbratixa del 6tr- annivcrsaiio 
della fondazione del PCI. che si 
terra alic ore 15,3u di domLiiita 
pros^ima al Palazzo dello Sport 
c nel corso della quale parle-
ranno i compafini l.uigi Lxmgo 
e Glancarlo Pajeila. 

In decine di SC/KJIII sono gia 
in corso assemblce di compagni. 
di lavoratori. di giovani indctte 
dal Partito Accanto a una for
te presenza dei tctni politic!, si 
fa un bilancio dei risultali rag 
giunti, si prendono nuovi impe-
gni dl lotta e per il ratlorza-
mento del Partito e della FGCI. 
si esalta il conlributo dei com
pagni che nel 1921 e negli anni 
successivi hanno lavorato per 
tener vlvi e fare avanzare gli 
ideal! socialIstl. 

Dl rillevo senza preccdenti si 
•nnuncia la partecipaxlone alle 

manifestazione di domenica po-
mcnppio da tutti i quartieri 
della citta e dai comuni della 
pro\incia Oltre 70 pullman so
no gia stall prenotati. molttssi-
mi altri sono in corso di ap-
proniamento e api>osite carova-
ne. con bandiere e stnscioni si 
muoveranno da ogni sezione 
nelle prime ore di domenica 
pomeriRgio 

Nella maitinata di domenica 
24 una pre^cn/a di massa dei 
comunisti in tutte le zone dara 
vita ad un'ampia azionc di pro
paganda attraverso la ditTusione 
deU'tinita e ad un'ulteriore 
avanzata nel tesseramento e 
verso I'oblettivo di 5 000 reclu-
tati posto dalla Federazlone. 
Ccntinaia dl compagni sono im
pegnati nella afflsslone dei ma
nifest! e nella difTuslone del 
volantlni per il 50°. A lutt'oggl 
le prenotazlont fiunte da 39 se

zioni pre\edono gia un aumento 
di 8f00 copic rispctto alia nor-
male diuusione domenicale. 

Tra i nuovi impcgni citiamo 
Monterotondo i70u copie). Trul-
lo ii>O0j. Tiburlino III e Ncttuno 
(400). Campo Marzio i350). Mon
terotondo scalo, San Lorenzo e 
Gcnazzano (3<)0» Appu. latino 
e Borgata Andre 1250). San 
Paolo i2I0». Montc\erde Vec-
chio e Borghesiana (200>. S 
Oreste <60) 

Anche la campagna di tesse
ramento e in pieno svilup)K> 
Ieri t stata superata la quota 
di 30 000 tessere e la sezione 
di Monterotondo Scalo ha rag-
giunto il 100 %. 

Altre tessere sono state riti-
rate dalle sezioni « M Alicata » 
(100). Primavalle (90). S Mari-
nella (70), Cassia (50). Borgo-
Prati (40). Licenza (22). Ccrva-
ra • MarceUlna (10). Poll (I). 

Un ragazzo di 14 anni. della 
scuola « 723 » di don Sardelli. la 
scuola-baracea dei bimbi dell'Ac
quedotto Felice a Roma, e mor-
to ieri. travolto dal treno che 
passa proprio sotto i misen tugu-
ri del borghetto. 

La disgrazia — il ragazzo, Lu
cio Bianchi, e stato risucchiato 
dalla littorina elettrica, a cento 
aH'ora. mentre stava cammi-
nando lungo il bordo delle ro
tate — e avvenuta sotto gli oc
chi dei suoi compagni, delle don-
ne e di altri abitanti della bor
gata. Quando tutti sono accorsi, 
tra i primi lo zio materno. il 
povero ragazzo rantolava. sulle 
rotaie insanguinate. E' morlo al 
San Giovanni: la disperata, af-
fannosa corsa su un'auto di pas-
saggio e stata inutile. A nulla 
sono valse le prune cure dei 
medici. 

«Era un ragazzo vivace. E' 
una delle tante vittime di questo 
triste luogo dove vivono tante 
famiglie e tanti bambini — ha 
detto don Roberto Sardelli. il 
sacerdote seguace di don Milam. 
che ha creato una scuola per i 
ragazzi delPAcquedotto Felice — 
stava con me dalla mattina al
ia sera: faceva la qumta ele-
mentare. Si. stava molto indie-
tro negli studi. ma d'altra par
te... — ha mormorato il sacer
dote. guardandosi intorno. picco-
le baracche. viottoli fangosi — 
non era certamente il solo. Qui 
con questo ambiente. e difficile 
che i bambini vadano a scuola... 
Molti cominciano a lavorare pre
sto: per gli altri studiare rego-
larmente e un problema... Sa. i 
soldi, le discriminazioni, le mil-
le difficolta che esistono per que 
sti ragazzi... J> 

Lucio. auando e successo il 
tragico incidente. stava cam-
minando lungo la ferrovia del 
la linea Roma-Cassino: piu in 
la. a due passi. gia cominciano 
le prime baracche. Aveva pas-
sato tutta la mattina. come or-
mai da tempo, nella baracca 
725. dove don Sardelli tiene scuo
la. Improvvisamente. erano le 
13.30 circa, alle sue spalle e 
sbucata la littorina 743. diretta 
verso Frascati. II ragazzo forse 
non se ne e nemmeno accorto: i 
treni in auel punto sfrecciano 
veloci. a oltre cento aH'ora. O 
forse Lucio ha pensato di non 
correre alcun pericolo: in quel 
momento si trovava proprio sot
to un ponte. a poca distanza da 
via del Quadraro. che passa so-
pra la ferrovia. Tutto si e svol-
to in un attimo: il risucchio del
la littorina. il forte spostamento 
d'aria. ha violentemente sbattu-
to in terra il bambino, che e ri 
masto orribilmente maciullato. II 
macchinista del treno non si e 
nemmeno accorto di quanto era 
successo: la littorina ha prose-
guito la sua corsa. 

II primo ad accorrere e stato 
k> zio della vittima. Nicola Di 
Cesare. poi sono giunti altri. 
Mentre lo zio. sconvolto. andava 
a telefonare per chiedere l'inter
vento di una ambulanza. un co 
noscente, Antonino Centi e un 
altro. hanno sollevato il ragaz
zo. con la coscia sinistra e il 
bacino maciullati. una vasta fe 
rita alia fronte. e. su una 1100. 
lo hanno trasportato all'ospeda
le. dove Lucio. poco dopo. e 
spirato 

Sulle rotaie. sotto il ponte. e 
nmasta una macchia di san-
gue. le scarpe della vittima: 
una muta testimonianza della 
tragica fine di un ragazzo di 
borgata. Lucio viveva con la 
famiglia proprio sopra la ferro
via, a poca distanza dalla scuo
la di don Sardelli: una piccola 
baracca di assi. di lamiere. qual-
che mattone. a ridosso dei ruderi 
dell'Acquedotto Felice. La sto-
na della sua famiglia e simile 
a quelle di tante altre della bor
gata. uno dei tanti « ghetti > in 
torno alia citta: comincia qual-
che anno fa. quando i suoi ge 
niton giungono a Roma da un 
piccolo paese dell'Abruzzo. Vil 
la ValJelongo, in provincia del-
I'Aquila. con la speranza di un 
lavoro. di una sistemazione. in 
vece suo padre. Pasquale Bian 
chi. 50 anni. e da tempo invali 
do. per una malattia contratta 
sul lavoro: adesso gli danno una 
piccola pensione. una miseria. 
Sua moglie. Rita Manaoni. 42 
anni. aiuta a Urare avanti. fa 
cendo saltuanamente la came 
nera presso qualche famiglia 
Degli altn quattro fratelli, Palo. 
22 anni. e morto sei mesi fa in 
un incidente automob:listico. 
schiantato con I'auto contro un 
palo della luce: Rocco. 17 anni. 
iavora come meccanieo. Claudio 
8 anm. fa la pnma elementare: 
ultimo Patnco. di appena 3 anni 

Una vita dura, difficile: come 
meravigliarsi se Luck), a 14 an 
ni. faceva ancora la quinta eJe 
mentare. oppure Claudio ad otto 
anni. la prima, dato l'amb'<en 
te in cui sono cresciuti. do\e 
manca no t piu elementari servi 
zi sociali e igienia. dove e diffi 
cile far quadrare il pranzo con 
la cena. 

Un ambiente dove l bimbi non 
sanno dove andare a giocare. so 
non tra tl fango. gli squallidi 
prati. pieni di rifiuti. che giun 
gono fino alia ferrovia: nessun 
recinto. nessuno steccato a pro-
tez'one t Non e la primi volta 
che succe<ie - hanno detto le 
donne del borghetto. gli am:ci 
di Lucio - Po-'o tempo fa un 
rasazzo e nmasto ucciso. travol 
to dal treno SUamo semire col 
battmtore per i no<tn fiffli che. 
l̂Ok'-ando. spesso scen-iono. -neon 

v»pe\oli del rivhio. fin sulla fer 
rovia c*ie si snoda nnonrio da 
v«nti fllle case * »Sette o otto 
mm fa — ha rir>e»iito lo 7in d' 
I^icio - ahh'qmo Tatfo un esiw 
sto. subito dono un altro inci 
dente. otnndo mnrl un uomo 
Ma ne^suno si e fatto vivo E 
adesso e toccata a Lucio... >. 

Ora Luck) ricevera rultimo ad 
<tio dalla sua borgata. dai suoi 

compagni della scuola «725», 
Tunica scuola che ha avuto in 
questa citta. dove poter studia
re. giocare come tutti i bambi
ni della sua eta: i suoi funerali, 
cosi ha desiderato don Sardelli, 
t) maestro dei bimbi poveri. di-
menticati dalla societa. passe-
ranno davanti alia scuola-barac
ca « 725 », la c sua > scuola. 

r. ga. 

Colleferro 

Manifestono 
gli studenti 

del «Mazzini» 
Autoritarismo e repressio 

ne nella media -r G. Mazzi-
ni» di Colleferro. dove il 
preside vuole imporre agli 
studenti e ai professori la 
settimana corta. Al rilluto 
dell'assemblea dei docenti e 
dei giovani di applicare la 
sua decisione che porterebbe 
un grave disagio ai ragazzi 
che raggiungono Colleferro 
con gia troppe difficolta da 
Gorga e da altri paesi della 
zona, il preside ha risnosto: 
1) con il npristino dell'ora 
di lezione di 60 minuti. ab-
banlonata da anni; 2) obbli-
gando gli insegnanti a ri-
siedere in loco: 3) sospen-
dendo dalle lezioni un alun 
no che aveva guidato una 
delegazione di protesta. Ieri 
mattina un provocatorio 
schieramento di poliziotti, 
carabinieri ed ausiliari re-
clutati tra i bidelli e il per-
sonale di segreteria, non ha 
potuto tuttavia impedire una 
vivace manifestazione di 
studenti e genitori 

Airuniversita, nella facol
ta di lettere, un grave atto 
e stato compiuto da un do-
cente della scuola orientale. 
II prof. Daffina ha denun-
ciato alia magistratura 4 stu
denti, che erano entrati du
rante una sua lezione in aula 

Ciampino 

I «pendolari» 
bloccano 

alcuni treni 
Clamorosa protesta di ope

rai e studenti • pendolari » 
costretti ogni mattina a 
prendere il treno sulla linea 
Cassino-Ciampino: ieri. a 
causa dei continui ritardi dei 
convogli. circa trecento per
sone hanno bloccato il traf-
fico ferroviario. sedendosi sui 
binari alia stazione di Ciam
pino La protesta si 6 pro-
tratta per oltre due ore. 
provocando il blocco di nu-

, inerosi convogli della linea 
Operai e studenti hanno 
spiegato che ormai da diver-
so tempo i ritardi dei treni 
sulla linea Cassino-Ciampino 
sono diventati una abitudi-
ne. anzi I «tempi» si sono 
sempre piu allungati flno a 
diventare insostenihili. fa-
cendo saltare coineidenze ed 
orari. costringendo i «pen
dolari » a ulteriori sacriflci. 
I trecento dimostranti han
no abbandonato la sede fer-
roviaria in seguito alle assi
curazioni che sono state loro 
fornite riguardo a un mi-
glior funzioTamento dei aer-
vizi di trasporto 

il partito 
SO* ANNI\ fcRSARU) UEL, PCI 

— CKNTKO, 20 (Lapiccirella); 
OAKUATtl.LA. 18 (Duccio 
Trombadori). 

INCONTKI OPERAI - Ore 12 
ALCE (<|uatlrncci) SOHKUI.E 
rOSTANA (C. Capponi); ME-
TALFEK (Bordin): i.ME-STI-
KER (b. Colombini). 

CONGKEsSI - FI'.TT. (S. Gio
vanni) 18 Fredduz/i); TESTAC-
CIO (Via N. Zabaglia, 22), 19 
(A. Amcndola); (JUARTICCIO-
I.O. 17.30 cellula Coca-CoU (AI-
legretti). 

PRIMA PORTA — 19 assem
blea edili; MACAO-STATALI, 
17 segreteria e segrelari di cel
lula; OTTAVIA. 19.30 CD. (Fu-
sco); .MARINO. 19 CD. (Quat-
trucci); GROTTAFERKATA, 19 
CD. (Dordin); BORGO-PKATI. 
20̂ 10 CD.; COLONS A. 19 CD. 
(Rossi); GENAZZANO. 19 CD. 
MONTE MARIO, 20 CD.; TOR 
SAPIENZA, 19 CD. (Allegrrt-
ti); APPIO - LATINO, 20 CD.; 
FINOCCIIIO. 20 CD. (Micacci). 

COMMISSIONE SCUOLA — 
Ore 17 in Federazlone (Imbel-
lone). 

F G C.I. — CASTELVERDE, 
20 as*. (Fredda); OSTIENSE. 18 
incontro stndcnti « De Amlcls • 
e • Armrllint • con gruppo lavo
ro >ruola della FIOM (Bal-
durci). 

CINF.C1TTA* — 20 gruppo 
cnnslejirrl VII Circovcrlzlone 
^V. I'rasra) 

I REMMINSABILI delle zone 
e delle rirroM-rlztnnl dl Partito 
sono rnn\nrati domani,.merco
ledi. alle ore 16.30 in Federa
zlone. 

GRUPPO CONSILIARE PRO
VINCIA — Domani alle ore 11 
In Federazlone. 

GRUPPO CONSILIARE CA-
P1TOI.INO — Domani alle 16,30 
in Federazlone. 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Assemble* cellula chlaaleB al
le 1*. 
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Presa di posizione 
degli autori cinematografici 

Denunciate 
le manovre 
per Venezia 

Contro le soluzioni autoritarie del problema del-
la Mostra si pronunciano anche i giornalisti 

Prose di posizione degli au
tori e dei giornalisti cinema
tografici sulla questione del-
la Mostra di Venezia. dopo 
che. nei giorni scorsi. si erano 
diffuse sulla stampa italiana 
e su quella straniera (france-
se, in particolare) c voci > — 
non smentite — che davano 
per certa la nomina di Gian-
luigi Rondi a direttore della 
rassegna lagunare. Da queste 
< voci », come 6 noto. era 
per contro assente qualsiasi 
riferimento alia necessita. da 
tante parti e da tanto tempo 
affermata. di una profonda 
ristrutturazione democratica 
della Mostra e della Bienna-
le di Venezia nel suo com-
plesso. 

Questo il comunicato diffu-
eo. nel tardo pomeriggio di ie-
ri. dall'ANAC e dall'AACI. le 
due associazioni che raccolgo-
no la stragrande maggioran-
za degli autori cinematogra
fici italiani: 

<A seguito delle voci diffu
se negli ambienti governativi 
e cinematografici a proposi-
to di un "comitato di autori 
cinematografici" in via di co-
stituzione per collaborare con 
il presunto futuro direttore del
la Mostra cinematografica di 
Venezia — e di cui sarebbero 
chiamati a far parte, fra gli 
altri. Age, Sergio Amidei. Mi
chelangelo Antonioni. Luigi Co-
mencini. Vittorio De Sica. Fe-
derico Fellini. Marco Ferreri. 
Alberto Lattuada, Mario Mo-
nicelli. Elio Petri. Gillo Ponte-
corvo. Francesco Rosi. Furio 
Scarpelli, Florestano Vancini e 
Luchino Visconti — l'Associa-
zione Nazionale Autori Cine
matografici e l'Associazione 
Autori Cinematografici Italia
ni, di cui i sunnominati auto
ri sono membri, smentiscono 
la consistenza di questa "vo
ce"; invitano la stampa a de-
nunciare le manovre di con-
trattazione sottogovemativa ri-
guardanti la nomina del diret
tore della mostra veneziana; 
ribadiscono la • loro decisione 
di respingere designazioni. no-

II comunicato 
dei giornalisti 
D Sindacato nazionale giorna

listi cinematografici italiani ba 
diffuso ieri il seguente comu
nicato: c Secondo indiscrezioni 
largamente diffuse dalla stam
pa italiana e straniera, sarem-
mo alia vigilia della nomina 
di un nuovo direttore della Mo
stra cinematografica di Venezia. 
Prendendo atto dell'informazio-
ne. 11 Consiglio direttivo del 
Sindacato nazionale giornalisti 
cinematografici italiani reputa 
opportuno richiamare I'attenzio-
ne sul fatto che. ancora una 
volta. si prospetta I'awenire 
della Mostra veneziana e della 
Biennale nei termini di una 
prowisorieta istituzionale che 
si prolunga da molti annl e 
contro cui piu volte si sono pro-
nunciati cntici e giornalisti. au

tori. organizzazioni sindacali e 
culturali. 

cTutto cid. infatti, rischia di 
verificarsi mentre al Senato si 
e arrestato l'esame relativo al
ia riforma statutaria della Bien
nale: riforma — prosegue il 
comunicato — chiesta da vari 
settori deU'opinione pubblica e 
del mondo artistico. e che co-
stituisce un preciso impegno di 
govern©. 

c In queste condizioni il Con
siglio direttivo del Sindacato 
giornalisti cinematografici libe
rie che qualsiasi scelta fondata 
essenzialmente su criteri di ti-
po personalistico non offra quel
le garanzie che solo la riforma 
della Biennale e della Mostra 
del cinema pud assicurare. nel-
la misura m cui sara affermata 
l'autonomia della istituzione ve
neziana e saranno predispo«t> 
organi democratici di gestione 
aperti alle rappresentanze delle 
forze cultural! della cinemato-
grafia. 

c D Consiglio direttivo del Sin
dacato giornalisti cinematogra 
fid — conclude 0 comunicato — 
coglie roccas'one per rivolaere 
un appello afftnche con solleci 
tudine le istanze parlamentan 
prowedano a nsolvere un pro
blema che si trascina insoluto 
da lungo tempo*. 

Inconfro a Roma 

con Robbe-Grillet 
In occasion* della vt«ita a 

Roma debo scnttore e regista 
francese Alain Robbe Gnllet. 
rAssociaziora italiana amia del 
cinema d'essai (MACE) in co! 
laborazione con il Centro spen 
mentale di cmematnijrafia. na 
promosso un miMintro nel cor 
so del quale 1'illustr* ospite 
parlora sui torn*' • Oil nonreau 
roman al cinrma » L'lncontro 
che si s\a!p«-ra a< Centro spe 
rwn'ntate & cwerrMNierafia <lo 
oiarr. o»nneni!ii o -»»ra '1 r«*ni 
afe Kernalrlr D (i'<tmriM!ttt> 
Tice president <1<*I f. >i (I t 
comincera alle or«> U n>r. i« 
proiezione del oiu rerente film 
di Rubbe-Gnllet. Oltre I Eden 
(< L'Eden et a pros >). 

mine e scelte autoritarie — si-
stema che ha ritrovato tutta 
la sua antica arroganza dopo 
l'insediamento dell'attuale mi-
nistro dello Spettacolo — le 
quali fra le altre hanno la 
specifica funzione di rinviare 
ancora una volta l'abrogazio-
ne dello statuto fascista della 
Biennale di Venezia in vigore 
dal 1938; denunciano il per-
sistere di metodi che delibe-
ratamente ignorano ogni vo-
lonta di rinnovamento radi-
cale della Biennale unitaria-
mente e inequivocabilmente 
espressa da lavoratori e au
tori, sindacati e associazioni 
di categoria. artisti figurativi, 
musicisti, uomini di teatro. 
forze politiche e organizzazio
ni popolari del pubblico ». 

Si giro a Cinecittd « Una stagione all'inferno » 

Le due vite di 
Arthur Rimbaud 

controcanale 
A TAVOLA TRA AMICI - Pec-
cato che Giorgio Vecchletti ab-
bia fatto carriera alia RAI-TV 
e oggi sia cotlocato sulla poltro-
na di direttore del Centro di 
produzione di Milano. Nella sua 
teste di dirigente. infatti. e co-
stretto a presiedere, in un mo-
do o nell'altro. la oppressiva 
struttura dell'azienda. Intanto, 
la TV ha perduto in ltd uno 
dei suoi personaggi dotati di 
autentica simpatia. Di tanto in 
tanto. lo rivediamo sul video: e 
forse nessuno, come lui. riesce 
a conferire ad una trasmissto-
tie quella particolare atmosfe-
ra di ironica disinvoltura e di 
cordialitd che e ancora tra le 
poche cose buone che la nostra 
TV riesce a offrirci, in eerie 
circostanze. 

Vecchietti sembra ritrovare, 
nello studio, la dimenswne di 
casa sua: la dimensione di una 
Emilia borghese-contadina. af-
fabile ancorche virulenta. final-
mente genuina nei suoi tratti 
di classe. E' quasi una oasi, 
in una televisione che cerca 
continuamente di contrabban-
dare lo spirito piccolo borghe-
se sotto panni falsamente po
polari. 

Non e un caso che la gastro-
nomia sia uno dei terreni fa-
voriti di Vecchietti, alia luce 
di quanta abbiamo detto; e la 
seconda puntata di c ...e fi dt-
rd chi set* — quiz domenicale 
con qualche pretesa di < co
stume > — ha confermato quan-
to queste preferenze siano lo-
giche. Vecchietti si 6 ritro
vato nello studio con alcunl 
amid e alcuni invitati piu o 
meno casuali e. sulla base di 
alcuni interrogativi (dei quali. 
per altro. ha tenuto assai re-
lativamente conto) ci ha of-
ferto una chiacchierata gastro-

nomica non priva di sapide 
battute e di singolari perso
naggi, come la ragazza-som-
mellier. 

A dire il »jero. Voccasione 
avrebbe potuto essere meglio 
sfruttata sul piano del c co
stume >. Vogliamo dire che la 
gastronomia si presta a fun-
zionare da «spia» per osser-
vazioni tutt'altro che banali sul
la quotidiana realta di un pae-
se. Lo ha dimo<itrato Aldo Fa-
brizi che. oltre a esibirsi in 
un divertente quanta spontaneo 
< numero > d'manzi a\ fornelli 
improvvisati. ha accennato alle 
differenze sociali che nella Ro
ma di alcuni anni fa (ma so
lo in quella?) si nascondevano 
dietro I differenti modi di cu-
cinare i sughi. 

Tra tante sciocchezze che sia-
mo costretti ad ascoltare nelle 
pseudo-inchieste televisive (ad 
esempio. per quelle che pre-
tendevano di ammannirci come 
c novitd > Vesistenza di cibi me-
ridionali sui mercatini torinesi 
nella rubrica Nord chiama Sud) 
almeno qui e'era qualcuno che 
discorreva di cose conosciute 
per diretta esperienza. 

Purtroppo. non mancava pe~ 
rd la consueta nota stridula, 
rappresentata. in questo caso. 
dalla presentalrice Gaia Ger-
mani. Probabilmente scelta per 
le sue qualitd decorative, la 
Germani ha preteso, lungo tut
ta la trasmissione. di spacciar-
si per una esperta gastronoma, 
riuscendo soltanto. net suo to-
no tra presuntuoso e falsamen
te spiritoso. a storpiare alcuni 
verb'u Sarebbe stato meglio ri-
durla al silenzio con una fetta 
di torta. tanto per rimanere 
nel clima. 

g. c. 

Programmi Rai-TV 
TV nazionale 
12JO Sapere 
13.00 Oggl carton! anlmatl 
13,30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tuttl 
17.00 Per I piu plcclnl 

Porto Pelucco 
1730 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzl 

Spazio - Gb eroi di 
cartone 

18.45 La tede. oggl 
19.15 Sapere 

Primi Bbrt 
19.45 Telegiornale Sport. 

Cronache itallane 
20^0 Telegiornale 
21.00 I racconti dl Padre 

Brown 
In questo quarto tele
film tratto dalle opere 
di Chestertcn. Cotla-
favi oarra la vicenda 
di un ncco che affida 
il propno patnmo 
mo a I prete e al suo 
compajtno perche to 
pcru in <alvo (perche 
frutu meglio) dalla 
Gran Bretagna oel 
Liechtenstein. 

22^)0 Glovane Africa 
In questa puntata gu 
auton prendono in 
esame 1 processi so-
ciab e culturab che 
mvestono U mondo 
dei ©ovarii e quello 
delle donne. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.15 La spinta dell'au-

tunno 
In questa seconda 
puntata del program-
ma di Giorgio Peco-
nni si nevocano in 
particolare le lotte di-
rette a nvendicare un 
maggior potere dei 
sindacati in fabbnea 
e la possibility per 
gli operai di controlla-
re le k>ro condizioni 
di lavoro 

22.15 Tanto per camblare 
Tra gh ospib di que
sta sera sara Patty 
Pravo 

23 15 Medicina oqqi 

Radio 1 
Ctornai* radio- ore 7. 8. 

12. 13. 14. 15 17. 20. 23: 
6: Maltutmc musicale: 7.45. 
Ieri W Panamento La c o ^ 
missioni pariaaienlarl; 8.31/: •.* 
caniom dei matlino-. 9.18: Vol 
ed to. 11.30: Callcria dal M«-
lOdrtmma: 12.10- 5m«»hl Oi-
Khi • colpo ticuro-. 12.31: F*-
dericc Kcelcia ettetera; 13.15i 
Il lestacoda, 14- Boon pom*-
n99io. 16. Onda verde: 16.20-
Per vo> 9io*am; 18. IS: Canto-
m Jllc iprint; I8.4S: Italia che 
lavora. 19: II airadiKO; 19.30: 
Bit!; 20.20: Mose di Gioacch^ 
no Rosuni direttore \V0ll9an9 
SawalliMri: 22.40. Chtar* toiv 
tana. 23- O941 H Panamento 

Radio 2° 
Giornaic radio or* 6.2b 

7.30 8.30 9.30. 10.30. 
11 30 12.30 13.3b. 15,30 
16.3«i 17.30 19.30. 22.30. 
24. 6 II ftattiniara, 7.40i 
tSuonsiornc con Chart** Ain» 
roui • tar* iami Paul, 8.40: 
Suorti * color' aell orctiettra; 
9.SO: « Icanhor • di Waltet 
Scott: 10.05- Canionl per tut

tl; 10,38: Chiamate Roma 3131 
12.3S: Alto aeadimentoi 18: 
Com* m perch*-, 14.30s frav 
smt**ionl regionall; 15: Noo 
tutto roa di tutto-. 15.40: Cla* 
M unica; 16.05: Pomendiana; 
18.0S: Come • perche: 18.15: 
Long Ptayinr. 18.30: Spe««aM 
CR; 18.45: Un quarto d'era 
di nortrk; 19.02: 8el»»*ime-. 
20.10: Mnsicamatch; 21i Pia-
^•ola ascolto: 21.20: Pin* 
porrf; 21.35: Novitai 22: II 
teroatitolo: 22.40: La avven-
turt del dottor Westlaka dl 
Jonathan S l a n t 

Radio 3e 

Ore 10: Concerto di •perto-
ra; 11.15: Musicne Italian* di 
0991; 11,40: Concerto barocco-, 
12.20: Itinaran oparitticu Va-
nexia • Napoll r»«> '700; 13: 
InlermetTO; 14: Salotto Otto 
cento: 14,30: II disco in vetri-
na: 1S.JO: Concerto *lntonico. 
dirartore Zubin Metita, 17.25: 
fo j i i d'aibum; 17.40: lazx m 
murcnolcot 18: Notiti* del 
Terto? 18.45: I pericolt delta 
citta. 19,15: Concerto di o«nl 
•era; 20.15: L'art* dei diriae 
re; 21i II alornal* del ferae* 
21,30: Festival 4< Roran 1970 

« Due vite parallele di Rim
baud nello stesso film: il 
Rimbaud poeta in Francia e 
il Rimbaud commerciante in 
Africa. I due aspetti dell'uo-
mo scorrono su piani paral-
leli che io ho accostato non 
con flash-back, ma con mo-
menti della memoria >. Cosi 
Nelo Risi spiega la chiave 
del suo nuovo film, Una sta
gione all'inferno. (e il titolo 
di un poema in prosa dello 
stesso Rimbaud) sul famoso 
poeta francese. II film non 
abbraccia solo il periodo 
africano — undid anni — 
della vita del poeta « male-
detto >, ma quasi I'intero ar
ea della sua breve esistenza. 
Ci saranno, quindi, i tentati-
vi di lavorare a Parigi, la 
fuga a Londra e a Bruxelles, 
la tempestosa unione con 
Paul Verlaine, il viaggio in 
Africa, I'incontro con I'etiope 
Gennet. I'unica donna della 
sua vita, Vautodistruzione, la 
malattia che lo uccidera. Tut
ta la vita, dunque, tranne 
I'ultimo anno. 

Nelo Risi racconta come 
Rimbaud giunse in Africa, 
nel periodo in cui I'Etiopia 
si risvegliava e viveva la 
sua prima guerra risorgimen-
tale. Era I'epoca di Ras Me-
nelik e di Ras Makonnen. 
* Rimbaud — spiega Risi — 
entrd nel giro dei mercanti 
d'armi — si dice anche di 
schiavi, ma non $ provato — 
un momento troppo tardi. Ar-
rivd col suo carico quando 
ormai Menelik non ne aveva 
piu bisogno: siamo nel 1884-
1885. Spirito d'avventura, ri-
volta giovanile — quasi un 
fenomeno hippy ante-litteram 
— lo spinsero in Abissinia. 
Voleva fare soldi, crearsi 
una fama, avere una fami-
glia, dei figli. Pud sembrare 
strano per un omosessuale, 
ma non lo d. E tutto cid k 
doevmentato nelle lettere al
ia famiglia e soprattutto alia 
madre. una donna dal carat-
tere di ferro. dura, intransi-
gente >. 

Rimbaud cade vittima del 
< mal d'Africa *. vede il con-
tinente nero come un mon
do pulito. genuino. autentico. 
ma nei suoi sogni ci sono 
evasioni ancora piu lontane. 
come la Cina. 

Risi parla. spiega, ripete. 
fa paralleli tra I'Etiopia di 
allora e il Terzo Mondo di 

adesso, anche lui sembra 
preso dal « mal d'Africa ». 

Riuscira a raccontare il re-
gistapoeta la vita di un poe-
ta-mercante d'armi? L'obiet-
tivo e ambizioso. Comunque 
Risi sembra aver avuto la 
mano felice nello scegliere i 
suoi attori: Terence Stamp i 
Rimbaud, Jean-Claude Bria-
ly e Verlaine, Flgrinda Bol-
kan I'etiope Gennet, I'unica 
donna di Rimbaud Inoltre, 
per le parti di Ras Menelik e 
di Ras Makonnen sono stati 
scelti. rispettivamente, De-
bebe Eshetu e Wogauehu Ne-
gatu, due tra i migliori atto
ri del Teatro nazionale di 
Addis Abeba. 

Risi non ha voluto ricorre-
re a interpreti diversi per le 
diverse eta dei due personag
gi principali. Rimbaud e Ver
laine, ma ha fatto uso, per 
il loro periodo giovanile. di 
«campi lunghi», ottenendo 
risultati di cui & soddisfatto. 

Dopo aver parlato col regi-
sta, breve visita sul set. In 
un teatro di posa di Cinecit
td e stata ricostruita una del
le abitazioni di Rimbaud ad 
Harar. Un attore negro ame-
ricano, Archie Savage, nei 
panni di uno stregone, sta 
per applicare un impiastro di 
erbe sul ginocchio malato di 
Rimbaud, Terence Stamp, il 
quale nel frattempo chiac-
chiera con la piu piccolo del
le figlie di Silvana Mangano 
— una graziosa copia in mi-
niatura della madre — che i 
venuta a trovarlo. Un bambi
no etiope, figlio del ministro 
del Turismo abissino. si ag-
gira sul set. II regista gli 
dice di salire sul letto dove 
avverra la « medicazione > e 
il piccolo, educatamente, si 
toglie le scarpe per non spor-
care le coperte. Qualcuno no
ta il gesto. il bambino si met-
te a ridere, i contento, for
se gia pensa che domani, 
con tutta la troupe, riparti-
ra per il suo paese. Per il re
gista e gli attori si tratta di 
alcune settimane di lavoro 
duro (Risi ha dovuto cerca-
re — dice — le zone dove 
non e'e guerriglia). ma per 
lui & il ritorno a casa. 

m. ac. 
NELLA FOTO: Terence 

Stamp e Jean-Claude Brialy in 
una scena del film. 

le prime 
Musica 

Cathy Berberian 
a S. Leone Magno 

II fatto che le manifestazioni 
di musica nuova siano cosi spo 
radiche e occasional incomin-
cia. purtroppo. a dare nsul'ati 
negativi (searso pubblico. ap-
passionati che abbandonano il 
campo, ecc ) . Si e visto nel 
concerto contemporaneo. allcsti-
to ten dall'lstituzione universita-
ria dei concerli. che, tra laltro. 
prometteva addinttura l'Eros. 

Eros: musica in scera con 
Cathy Berberian, era il titoto 
della manifestazione che lfre-
do Parente potrebbe far r.en-
trare. pero, in una nuo\a edi-
zjone del suo libro « Castita del
la musica ». 

Per buona parte, il program-
ma dava anche ragione all'A-
dorno. circa rinvecclnamento 
della musica nuova. Certi \oca-
hzzi di Bussotti, ad esempio. 
elegantemente rcaluzati dalla 
Berberian. non nascondono la 
loro eta, per quanto nsalgano 
appena al 1965 (sono tratti dal
la Pn.«ion selon Sarle): del pa
ri. sembra pro\en:re da un'epo-
ca rcmola Vaudnione visira di 
Luciano Bono, intitolata Visage 
(1961). La Berberian. perd, 6 
bravissima, e lo scorcio finale 
della composizione ncntra cer-
Lamente tra le migliori cose 
di Berio, applaudito con la sua 
intcrprctc. 

II momento piu nuovo della 
serata si e avuto nel ciclo di 
Liedcr composto nel 1919 da 
Leos Janacek (1854-1928) — 
ventdue brani — inccntrato su 
una stona d'amorc, nnnotata 
da un anonimo contadmo in un 

diario ritrovato e pubblicato a 
Brno, nel 1916. 

La composizione si intitola 
Diario d'uno scomparso. e si 
s\olge prevalentemente con can-
ti di un tenore (pungente la 
voce di Richard Conrad), in-
terventi della Berberian e di 
un coretto (tre cantanti) inter-
no. Al pianoforte sedeva quello 
straordinario musicista che e 
Bruno Canine il quale ha fatto 
il possibile per sottrarre la mu
sica ad un clima impressionLsti-
co talvolta afiiorante. Senonche. 
1'esecuzione in lingua inglese 
(il testo originate e in dialetto 
moravo) ha stranamente sospin-
to il Diario in, una imprcvedibilc 
aura musicale piuttosto alia 
Britten (nel 1913. a\eva sei 
anni). Applausi agh interpret! 
tutU. 

e. v. 

« Ristrutturazione » 

in otto alia Fox 
NEW YORK. 18 

Elmo Williams e stato nomi-
nato nuovo direttore c prowi-
sono > della produzione alia 
20th Century Fox. dopo le di-
missiom di Richard Zanuck. Cid 
ha dato ongme a voci secondo 
cui la Fox sospenderebbe la 
produzione di film a soggetto 
per i prossimi anni. Williams 
ha categoricamente smentito ta
li interpretazioni. precisando pe
ro che la compagma sara «ri-
strutturata >. Qualche giorno fa 
erano corcc voci di contatti tra 
Metro e Fox per una eventualc 
fusione. 

Al teatro 

dell 'Opera 

replica 

di Favorita 
Giovedl, alle 21. quinta reclta 

In abbonamento nlle seconde 
serall « La favorita » dl Gaeta-
no Donizetti, diretta dal mae
stro Ollviero De Fabritils. regta 
di Margherita Wallmann, scene 
e costutnl di Nicola Benols. co-
reografla di Giuseppe Urbanl. 
maestro del coro Tullio Boni. 
allestlmento del Teatro alia 
Scala (rappr. n. 33). Interpre
ti: Florenza Cossotto. Alfredo 
Kraus, Mario Sereni. Ivo Vlnco, 
Lldla Nerozzi, Angelo Marchian-
dl. Nello Zoranl; prlml ballerl-
ni: Marlsa Matteini. Alfredo 
RainO e il corpo dl ballo del 
Teatro. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Giovedl alle 21.15 al Teatro 
Ollmpico, « I Musici » con il 
flautista Gazzellonl (tagl. 
n. 12). In programme gli ultl-
mi tre concertl dell'Op. 10 
per flauto o archi dl Vivaldi, 
Mendelssohn e Bartok. Bi-
glletti In vendita alia Filar-
monica (312 560). 

ASS. AMICI CASTEL S. AN-
GELO 
Domenica nlle 17 concerto del 
flautista Leonardo Angelonl 
(al piano Enzo Blnslo) e del 
planista Giuseppe De Chiara. 
Musiche di: J.S. Bach, Hinde-
mlth, Casella. Allegra. Argan. 

ISTITUZIONE UN1VERS1TA-
RIA DEI CONCERTI 
Alle 21,15 Auditorlo S. Leone 
Magno del. 8G0195 - Via Bol
zano 38) chitarrista Oscar 
Ghiglia. 

TEATRI 
ABACO (Luiigotevere MclHni 

33-A - Tel . 382945) 
Alle 21,30 a richiesta « ne 
Lear da uit'idea dl gran teatro 
dt William Shakespeare» dl 
Mario Riccl produzione G.S.T. 
015. 

AL SACCO (Via G. Sacchi, 3 
Telef. 58^2^74) 
Alle 22,30 terza sett. Lino Ban-
fl presenta « Antitutto » dl Al
fredo Polacci con L. Banfl, 
M. Martana, Niki. R. Ruflni. 
M. Traversi. Al piano A. Giu-
sti. 

BEAT 72 (Via G. Bel l i , 72 • 
Tel. 89.95.95) 
Oggi rlposo Domani alle 21.15 
11 Teatro NOI presenta: « Opla 
noi viviamo » dl E. Toller ri-
duzione teatrale P. Palmieri e 
L. Meldolesi. Regia Meldolesi 
con Espana, Mezza, Piazza, 
Rodriguez, Zanchi, Oliva. 

B E R N I N I ( P j a a Bernini 23 -
San Saba - Tel . 573352) 
Sabato alle 21 e domenica al
le 17 Loris Solenghi direttore 
artistico del G.A.D. Bernini 
presenta « Viva la dinamite > 
3 attl di Indro Montanelli. 
Regia i i v i o Vannoni. 

SORGO'S. SPIRITO (Via Pe-
nitenzieri, 11 - Tel. 8452674) 
Sabato e domenica alle 16.30 
la C.ia D'Origlia-Palml pre
senta « Sant'Agnese » 2 tempi 
(7 quadri) di Domenico Tam-
bolleo. Prezzi familiari. 

CABARET PER BAMBINI 
(Al Cantastorie • Vicolo dei 
Panieri, 47 - Tel. 585.605) 
Sabato e domenica alle 16.30 

" Gastone Pescucci presentatore 
della RAI-TV con « II Cabaret 
per bambini » con Franca Ro-
dolft. 

CENTRALE (V. Celsa - P ^ a 
del Gesu - Tel. 687270) 
Sabato alle 17 la C.ia del Tea
tro dei Commedianti diretta 
da Gianfllippo Carcnno pre
senta Maria Teresa Albani 
con « Le Donne di Moravia ». 

D E I SATIRI (Tel . 561.311) 
Alle 21,30 ultima settimana la 
C ia Nuova diretta da Beppe 
Menegatti con Ridoni. U. Gaz-
zolo. Ricatti. presenta « La sl-
gnorina Giulia » di Strindberg. 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. 11 - Tel. 66.71.30) 
Alle 21.45 ultima settimana 
« Rosso o nero ? » « Non e'e 
tempo per peccare » di G. 
Finn e «II mlracolo» di G. 
Prosper! con Spaccesi. Ricca. 
Donnini, Scardina. Rpgia Ca-
pitani e Procaccl. 

DELLE ART1 
Alle 21.45 famil. Aroldo Tier! 
e Giuliana Lojodice in « U n 
aniore impossibile» 2 tempi 
di Costanzo. Novita assoluta. 
Regia M. Costanzo. 

ELISEO (Tel. 462.114) 
Domani alle 21 Eduardo e Ia 
C ia II Teatro di Eduardo pre
senta « Qucsti fantasmi » di 
Eduardo De Filippo (Prenot. 
482114). 

RLMSTUDIO "70 (Via Orti 
d'AIibert 1-C - Tel. 650.464) 
Alle 20.15 e 22.30 « Judex » ter
za sera (1917) di Louis Fcul-
lade • Le soutfrrains du cha-
tean ronge», « Ondine et s l -
rene ». 

FOLKSTL'DIO 
Alle 22 Jazz a Roma presenta 
una eccezionale Jam Session 
di jazz tradizionale. 

IL PUFF (Via dei Salumi 38 -
Tel. 5810721 - 5800989) 
Alle 22.30 « Sclmmlonc l'air!-
cano » di Amendola e Corbuc-
cl con L. Fiorinl. R. Llcary. 
G. D'Angelo. M. Fcrretto. E. 
Grasst Regia Fenoglio. 

I.A l-Klik I Via Purlurnse 78 
I'nrta l»»rirsr I«-l SXIHIT7) 
Da venerdl alle 21.30 a gran-
de richiesta la C.ia Teatro 
B La Fede » presenta « L'im-
prratore della Cina • di G. 
Ribemont - Dessaignes. Dada-
dramma in 3 atti (1916). Re
gia Giancarlo N'anni. 

PARIOLI (Via G. Boral, 1 • 
Tel . 803523) 

Alle 21,15 famll. Anna Procle-
mer e Gabrlele Ferzetti in 
« Quattro glochl in una stan
za » di Bardlet e Gredy. Re
gia Albertazzl. Scene Pier 

Luigi Pizzi. Prenotaz. 803523. 
QUIRINO (Tel. 675.485) 

Alle 21,15 famil. il Teatro 
Stabile dl Bolzano presenta 

< Chlcchignola » dl Petrollnl 
con M. Scaccla, M. Mantova-
ni, G. Bartolucci. Regia Mau-
rizio Scaparro. Scene di R. 
Francia. 

RIDOTTO ELISEO (Telefono 
465.095) 
Alle 21 «La vlspa Teresa» 
con Paolo Poll. 

ROSSINI (P-zza S. Chiara -
Tel. 652770) 
Domani alle 21,15 Checco e 
Anita Durante con Leila Due-
ci nel grande successo comi-
co « II trabocchetto » di Ugo 
Palmerlnl. Regia Checco Du
rante. 

SANGENESIO (Via Podgora 
n. 1 - Tel. 31.53.73) 
Alle 21.30 la C.ia Dell'Atto ne 
« I glusti • di A. Camus con 
Berneck, Campese, Del Gludl-
ce, Di Lernia, Di Prima, Her-
litzka, Meronl, Serra, Zanettl. 
Regia L. Tanl. 

SISTINA (Tel. 485.480) 
Alle 21.15 Garlnei e Glovan-
ninl presenta « Alleluju brava 
eente » con R. Rascel e L. 
Pioietti. Seritta con J. Fiastrl. 
Musiche dl Modugno e Rascel. 
Scene e costumi di Coltellac-
cl. Coreografle Landl. 

TEATRI NO DEI CANTASTO
RIE (Vicolo del Punier!, 57 • 
Tel. 585.605) 
Alle 22.30 « Ballata per un re 
mlnore» (Ferdinando II di 
Borbone) 2 tempi dl S. Spa-
daccina con M. Bilottl. A. Ca-
salino, G. Dedern. G. Gabrani, 
T. Garrani, S. Spadacclno. 

TEATRINO DELLE MARIO-
NETTE (al Pantheon) 
Sabato alle 16,30 le marionette 
di Accettella con « Biancanc-
ve e I sette nani » favola mu
sicale di Icaro e Bruno Accet
tella. 

TEATRO DI VIA STAMIRA 55 
(P.za Bologna - Tel. 425109) 
Alle 21,30 la Comunita Teatrale 
Italiana presenta « I mUterl 
dcU'amore » di Roger Vltrac 
Regia Giancarlo Sepe. Consu-
lenza artistlca Mario Di Gio
vanni. Ultima settimana. 

TEATRO TOR DI NONA (Via 
degli Acquasparta, 16 • Te
lefono 657206) 
Alle 21,30 « Processo dl Gior
dano Bruno * di M. Moretti. 
Regia Jos6 Quagllo. 

USCITA (Via Banchl Vecchi 
n 46 - Tel. 652277) 
Alle 21.30 ciclo dl prolezionl 
sul movimento studentesco in 
Giappone « Un'cstate a Sanrl-
zukl » di Ogawa pres. dl Ste-
fano Bellini. 

VALLE 
Alle 21.15 la C.ia «II Grup-
po» delta Rocca presenta 
i Perela uomo di fumo • di 
Aldo Palazzeschi. Regia Ro
berto Gulcciardini. 

l a scomparsa del 

compositore 

Henri Tomasi 
PARIGI. 18. 

E' morto a Pangi. all'eta di 
70 anni. il compositore e di
rettore d'orchestra Henri To
masi. Di origine corsa. Tomasi 
si dedico giovanissimo alia mu
sica ottenendo nel 1927 il Grand 
Prix de Rome e dingendo a 
lungo 1'Orchestra nazionale del
la radio francese e 1'Orchestra 
dell'Opera di Montecarlo. Fe-
condissima fu Ia sua attivita 
di compositore Iinco. Le sue 
opere piu note sono Miguel 
Manara. Atlantide (tratta da] 
romanzo di Pierre Benoit), Sam-
ptero corso. 11 poverello, e U-
lisse. Notevole. anche. la sua 
produzione coneertistica: To
masi ha scritto in particolare 
una sinfonia ispirata da Una 

stagione m Congo di Aimc Ce-
saire e Un canto per il Viet
nam. su un testo di Jean-Paul 
Sartre, che c stato composto a 
Parigi nel diccmbre 1969. 

CIRCO NACIONAL DE ME
XICO (Roma - Viale Tiziano 
- Tel. 393202) 
Presenta « Fiesta Messlcana 
1971 ». Oggl due spettacoli alle 
16 e 21.15. Circo riscaldato. Si 

proroga al 3 febbralo. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo

no 73.03.316) 
Bye-bye Barbara, con B. Cre-
mer S • e rivista Pia Velsi-
Bertolini 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
I senza uomc, con A. Delon 

DR • • 
ALFIER1 (Tel . 290.251) 

Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
AMBASSADE 

Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
AMERICA (Tel . 586.168) 

I senza nonie. con A. Delon 
DR * • 

ANTARES (Tel . 890547) 
Twin sky, con C. Bronson S • 

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

G • 
ARCHIMEDE (Tel . 875.567) 

Master of the Islands 
AR1STON (Tel . 353.230) 

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

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
Vcnga a prendere II caffe da 
noi. con U. Tognazzl 

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

I tulipani di Haarlem, con C. 
Andre DR • • 

AVENTINO (Tel . 572.137) 
II prrte sposalo, con L Buz-
zanca (VM 18) S • • 

BALDUINA (Tel . 347392) 
Dramnu della gelosia, tuttl 
I particolarl in cronaca, con 
M Mastroiannl DR • • 

BARBERINI (Tel . 471.707) 
Brancaltone alle crociate, con 
V. Gassman SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
I Knerrieii, con D Sutherland 

A • • 
CAPITOL (Tel . 393.280) 

Soldalo bin. con C. Bergen 
(VM 18) OR • • • • 

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

G • 
CAPRANICIIETTA ( T . 672.465) 

Al soldo dl tntte le bandierr, 
con T. Curtis A + 

C1NESTAR (Tel . 789:342) 
Soldato bio. con C Bergen 

(VM 181 DR • • • • 
COLA DI RIENZO (350384) 

I Knerrleii, con D Suther
land A • • 

CORSO (Tel . 67.91.691) 
I J carica del 101 DA • • • 

D U E ALLOR1 (Tel . 273J207) 
I gaerrierl, con D Sutherland 

A • • 
E D E N (Tel . 380.188) 

II re delle Uole. con C Heston 
A • 

EMBASSY (Tel . 870.245) 
La vita prlvata di Sherlock 
Holmes, con R Stephens 

G « # 
EMPIRE (Tel . 835.622) 

La ngtia di Ryan, con S. Miles 
(VM 14) OR • 

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

A • • 
EUROPA (Tel . 865.736) 

La carlca del 101 DA *4>4> 
FIAMMA (Tel . 471.100) 

n fdarriino del Finzt Contlni. 
con D. Sanda DR +4> 

FIAMMETTA (Tel . 470.464) 
IJ« prima nolle drl dr. Danirli 
inrin«triale col romp1e«%o del 
giocatiolo. con L Buzzanca 

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

Le Itole dell'amore 
iVM 18) DO • 

GARDEN (Tel. 582JH8) 
II prete sposalo. ron L Buz
zanca (VM 1B» S • • 

GIARDINO (Tel . 894^46) 
II prete sposalo, con L Buz
zanca (VM IB)S • • 

GIOIELLO 
II clan del Barker, con S 
Winters IVM lfli DR • • • 

GOLDEN (Tel . 755.002) 
Twlnky, con C. Bronson S • 

L* Blflo « M appaioao a*-
Mnto al tltolf del fuj» 
corrurpoadoBO alia •«-
fttent* cluaifleulon* p«r 
fea«rli 
A s Awenturo i* 
C s Comleo 
DA a Dlsegno a n l m a f 
DO B DooumeaUrl* 
DR = Dramoutioo 
O a Glallo 
M c Musical* 
8 8 Sentimental* 
• A s Batlrlco 
•M ta Btoiico-adtol*glM 
II nostro gladbdo taJ tllm 
Tien* etprano • • ! *mod* 
ngneate i 
44>4»4>4> a *eceiloaal* 

+ + + • ts ottlmo 
4»4>4» a buono 

4^> a dlicreto 
4 a mediocre 

VM U m rlecato al ml-
aorl dl II ftaal 

HOLIDAY (Largo Benedetto 
Marcello . Tel. 858.326) 
Le coppie. con M. Vlttl 

(VM 14) SA • 
KING (Via Fogliano, 37 • Te-

lerono 83.19341) 
Borsalino, con J.P. Belmondo 

G • 
MAESTOSO (Tel . 786.086) 

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

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
II rito, con 1. Thulin 

( V M 18) DR • • • 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

II prete sposato, con L. Buz
zanca (VM 18) S • • 

METRO DRIVE IN (TeMo. 
no 60.90.243) 
Spettacoli venerdl, sabato e 
domenica 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
La moglle del prete, con S 
Loren S • • 

M1GNON D'ESSAI (869.493) 
Lo strano trlangolo, con Peter 
OToole (VM 18) DR • • • 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Visonc nero su pcllc morblda 
(prima) 

MODERNO SALETTA (Tele
fono 460J285) 
II paradiso del nudisti, con H. 
Fux (VM 18) S • 

NEW YORK (Tel. 780571) 
I senza nome, con A. Delon 

DR • • 
OLIMPICO (Tel. 302.635) 

Gil orrorl del liceo femmlnlle, 
con L. Palmer (VM 14) DR • 

PALAZZO (Tel. 49.56.631) 
Uomini contro, con M. Fre
chette DR • • • • 

PARIS (Tel . 754.368) 
Quando le donne avevano Ia 
coda, con S. Berger 

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

A Walk With love and Death 
(in cnglish) 

QUATTRO FONTANE (Tele
fono 480.119) 
Strogoff, con J.P. Law A • • 

QUIR1NALE (Tel . 462.658) 
La califfa, con U. Tognazzl 

(VM 14) DR • • 
QUIRINETTA (Tel. 67.90.012) 

L'uccello dalle plume di crt-
stallo, con T. Musante 

(VM 14) G • • 
RADIO CITY (Tel . 464.103) 

Vamos a matar companeros, 
con F. Nero A • 

REALE (Tel . 580234) 
Quando le donne avevano Ia 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
R E X (Tel . 864.165) 

Al soldo dl tutte le bandlere, 
con T. Curtis A • 

RITZ (Tel . 837.481) 
Strogoff, con JJ». Law A • • 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Anonimo veneziano, con T. 
Musante (VM 14) DR • • • 

ROUGE E T NOIR (T . 864.305) 
La califfa, con U. Tognazzl 

(VM 14) DR 4>4> 
ROYAL (Tel . 770349) 

Brancaleone alle crociate, con 
V. Gassman SA • • 

ROXY (Tel . 870304) 
Al soldo di tutte le bandlere, 
con T. Curtis A • 

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

DO • • • 
SAVOIA (Tel. 865.023) 

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

SA • • 
SMERALDO (Tel . 351381) 

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

SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 
La prima notte del Dr. Danlcll 
industriale col cotnplesso del 
giocattolo, con L. Buzzanca 

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

Tel. 462390) 
Venga a prendere II caffe da 
noi, con U. Tognazzl 

(VM 14) SA 4> 
TREVI (Tel. 689319) 

Nlnl Tlrabuscld la donna che 
Inventd la mossa, con M. Vitti 

SA • • 
TRIOMPHE (Tel. 838.0003) 

La morte rlsale a lerl sera, 
con R Vallone G • 

UNIVERSAL 
Soldato bin, con C. Bergen 

(VM 18) DR • • • • 
V1GNA CLARA (Tel. 320359) 

Operazlone Crepes Snzette. 
con J Andrews DR • 

VITTORIA (Tel. 571357) 
Vamos a matar companeros. 
con F.*Nero A • 

Seconde visioni 
ACILIA: La stirpe drgli del, 

con A. Quinn DR • 
ADRIACINE: Riposo 
AFRICA: La conquiita del West 

con G. Peck DR • 
AIRONE: Inlrlgo pericoloso, 

con R. Taylor DR • • 
ALASKA: I tre nemlcl, con II. 

Chanel (VM 16) C • 
ALBA: Stasera mi butto, con 

Franchi-Ingrassia C • 
ALCE: Feminine delle caverne. 

con E. Ronay A • 
ALCYONE: Lo Irritarono e Sar-
tana fece piazza pnlita, con J. 

Garko A • 
AMBASCIATORI: John e Mary-

con M. Farrow (VM 14) S • • 
AMBRA JOVINELLI: Bye-bye 

Barbara, con B. Cremer S • 
e rivista 

AN'IENE: n gobbo, con G. Blain 
DR • • 

APOLLO: La tenda rova , con 
P. Finch DR • • 

AQUILA: Ratook Africa che 
mnore DO • 

ARALDO: Quelle di Amburgo 
ARGO: Colpo di stato, con L. 

Salce SA • 
ARIEL: Tempo di Inpi tempo dl 

violrnza. con R Hossein 
(VM 14) DR 4> 

ASTOR. II dehito coningale, 
con O. Orlando C • 

ATLANTIC El Condor, con L 
Van Clecf A 4> 

AUGl'STLS: Dramma della ge-
losia (*titti I particolarl In 
cronaca,, con M Mastroiannl 

DR «>«> 
Al'RKI IO: Lo Mtangolalorr «H 

Boston, con T Curt id 
(VM 14) <: • • 

Al'KEO: Soldato bin, con C 
Borden iVM 18) DR • • • • 

AURORA: I^litndine zero, c tn 
J. Coiten A • 

AITSONIA II drhito coniusalr. 
con O Orlando C • 

AVOlcIO- l a rnnqnUta del \\ft 
con ~ Peck DR • 

BF.I-SITO: II presldente, con A 
Sordi SA • 

BOITO: Jovanka e le altre, con 
S. Mangano DR 4>+ 

BRANCACCIO: \* maledizlnnc 
del Fankenstcln, con P. d i 
shing G 4> 

BRASIL: E venue 11 giorno del 
Umonl nerl, con A. Sabato 

DR 4> 
BRISTOL: Nell'anno del Hlgno-

re, con N. Manfredi DR 4»+ 
BROADWAY: La tortura delle 

verglnl, con H. Lorn 
(VM 18) DR 4> 

CALIFORNIA: II prete sposato, 
con L. Buzzanca 

(VM 18) S + • 
CASTELLO: Adios Cjamango 
CLODIO: Edlpeon, con A. Nana 

DR + 
COLORADO: SUvestro 11 gatto-

tardo DA 4> 
COLOSSEO: E Dio dlsse a Cal-

no, con K. Klnski 
(VM 14) A + 

CORALLO: Sexy Baby, con B. 
Skay (VM 18) S 4 

CRISTALLO: La tortura dello 
verglnl, con II. Lorn 

(VM 18) DR + 
DELLE MIMOSE: La vita l'amo-

re la murte, con Amldou 
DB 4> 

DELLE RONDINI: Johnny Gul-
tur, con J. Crawford A • 

DEL VASCELLO: Lo Irritarono 
e Sartana fece piazza pullta, 
con J, Garko A • 

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

DR + • 
DIANA: II prete sposato, con L. 

Buzzanca (VM 18) S • • 
DORIA: L'ossessione del mostro 

con P. Cushing G + 
EDELWEISS: Hclga e Michael 

(VM IB) DO 4 
ESPERIA: Soldato blu, con C. 

Bergen (VM 18) DR • • • • 
ESPEUO: Riuscira la nostra ca-

ra arnica a rimanere verglne 
ftno all.i fine della nostra sto-
rla? con M. Liliedal 

(VM 18) 8 4 
FARNESE: La sua giornata dl 

gloria, con R. Martinez 
DR • • 

FARO: Inchlodatc l'arinata sul 
pontc, con R. Basic DR • • 

GIULIO CESARE: 1 due gladla-
tori SM • 

HARLEM: Django cacciatore dl 
taglie 

HOLLYWOOD: II deblto conlu-
gale, con O. Orlando C • 

IMPEKO: La notte dei mortl 
vlvcnti, con M. Eastman 

(VM 18) DR 4 
INDUNO: Colpo dl sole 
JOLLY: II presldente, con A. 

Sordi SA • 
JONIO: Ardenne '44, con B. 

Lancaster DR • 
LEBLON: Le avventurc dl Plp-

po Trlppa e Nicola Gorgon-
zola 

LUXOR: I tulipani dl Haarlem, 
con C. Andre DR + • 

MADISON: La sqnadrlglla del 
falchi rossi, con D. Mc Callum 

DR • 
NEVADA: Tarzan e il flgllo del

la giungla, con M. Henry A • 
NIAGARA: Quando la morte 

portava l'elmetto 
NUOVO: II presldente, con A. 

Sordi SA • 
NUOVO OLIMPIA: Playtime, 

con J. Tatl C • « > • 
PALLADIUM: I 4 flgll di Katie 

Elder, con J. Wayne A + • 
PLANETARIO: Antotogla di 

TV-7 
PRENESTE: I tulipani di Har

lem, con C. Andre DR • • 
PRINCIPE: La colomba non de-

vc volare, con H. Buchholz 
A • 

RENO: I mister! della magi* 
nera, con C. Riquelme A • 

RIALTO: Fragole e sangue, con 
B. Davison (VM 18) DR • • • 

RUBINO: Alice's restaurant (in 
origlnale) 

SALA UMBERTO: La squadra 
dell'lmpossiblle, con M. Lan
dau 6 • 

SPLENDID: II pistolero di Dlo, 
con G. Ford A • 

TIRRENO: L'invaslone degli 
astromostrl, con N. Adams 

A • 
TRIANON: L'americano, con G. 

Ford A • 
TUSCOLO: Sel dannatl In cerca 

dl gloria, con S. Whitman 
A • 

ULISSE: Metello, con M. Ra-
nieri DR • • • • 

VERBANO: II deblto conlugale, 
con O. Orlando C • 

VOLTURNO: L'amlca, con L. 
Gastoni (VM 14) S • 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Rlposo 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: La piscina, con A. 

Delon (VM 14) D S • 
NOVOCINE: Un dollaro per 7 

vigliacchi 
ODEON: Brncla amore brncla 
ORIENTE: Duello di aqulle 
PRIMAVERA: Riposo 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: Un trono per Crl-

stina, con C. Kaullman 
DR + • 

GIOV. TRASTEVERE: n mlste-
ro del tempio indlano 

NUOVO D. OLIMPIA: Arrlvano 
I dollar!, con A. Sordi C + + 

SAVERIO: Anche gli eroi p lan-
gono e Noi siamo zingarelli 

TRIONFALE: La calda notte 
dell'ispettore Tibbs, con S. 
Poitier G « • 

COMUNICATO 
ROTARY CLUB di ROMA 

Marled) 19 dicembre alle ore 
2030 presso I'HOTEL QUIRI-
NALE, Via Nazionale parlera II 
Dolt. Gilbcrto Beraabal sul la
ma: « II Sud Africa nella ana 
realta ». 

ANNUNCI ECONOMIC. 
7) OCCASION I L. 541 

AURORA GIACOMETTI eccezio. 
nalmente svende SERVIZIO PIAT-
Tl PORCELLANA per dodfel a 
lira 9.900. Altra mille occasionllll 
QuaHrofontane 21/C 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio m at lnmo iaaiw par la « • • 
goon • cura «*at"« " a h " disrunxioai 
• oabolazza ansaaa dl arifltna aa*» 
M M . pricfclca • laoulaa (• 

•tariilta, pf«c«cit») 
C m Innocua, InooMt 

prv-postmcrrhnonlan 

PIETRO dr. MONACO 
M , U 4 7 1 1 1 * 

(di front* Ttatro d*irOp«rs • Stmlm-
M ) Or* 8-12; 15-19. Festhi par Aaav 
(Non si curano *enerc«. pana ace) 
A. Com. Roma 1«01t oal 22-11- t« 

Me«lco apedalltta deautatofa 

STROM 
DOTTOR 

DAVID 
Cora adaroaaot* lamouiatorlala 

•enxa operazlone) deNe 

BiORPOIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazlonl: raaadl, 
fleblU, eczeml, ulcere varlcoaa 

V I N I R E I - P B L L t 
DISFUNZiONl SBSSUAL1 

VIA COUDI RIENZO n. 152 
Tel S54 Ml - Ore B-20; featlvl a-ia 

LAut. M San. o. T79/2331MI 
4tel 20 aaactio ItMl ^ 
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II «diavolo» gia campione d'inverno 
^J;„* *•?*' 

MILAN- 'CAGLIARI 4-0 — Maldera che e stato I'autore del primo goal rossonero (anche con VICENZA - LAZIO 1-0 — Chlnaglia ha avuto due o tre occasion! per segnare, ma le ha 
la complicity di Alberfosi) Impegna dl testa II portiere cagliaritano. sciupate tulle, come questa della foto quando si e fatto precedere dal portiere vicentino 

IL MILAN IPOTECA LO SCUDETTO 
»SWNC^NXNNNNNNVS\VCO^>^\X\N\XVV>XVCVV«> Sfatistiche e curiosita 

I 
I I 

Anche nella penultima 
giornata della serie A, si 
e confermata la tendenza 
al ribasso delle segnature 
gia manifestatasi nelle ul-
tlme domenlche: solo 15 in 
totale sono stati i goal, 
dei quali tre su rigore (a 
San Siro). Sono stati pert 
annullati altri quattro goal 
(a Domenghlnl, Combin, 
Rampant! e Pirazzini) che 
avrebbero portato it totale 
a 19 se convalidati. 

* • * 
A proposito del tre rigor! 

di San Siro bisogna ag-
giungere subito che non 
fanno record. Come ha fat
to Sbardella nel corso del
la partita di S. Siro, asse-
gnando 3 rigor! (2 all'lnter 
e 1 alia Fiorentina), gia 
avevano fischlato tre rigor! 
in una partita, Lo Bello 
in Napoli-Spal (tre rigor! 
al Napoli realizzati da Al-
taflni) e Gonella In Bo-
logna-Cagliari (due al Bo
logna e uno al Cagliari). 

II record e futtora detenu-
to dall'arbitro Zambotto 
che flschio quattro rigori 
nel corso della partita Ata-
lanta-Livorno (4-1) del 
6 gennaio 1949. 

• • * 
Grazie ai due rigori mes-

si a segno contro la Fio
rentina il centravanti del-
I'lnter Boninsegna e final-
mente riuscito a conqui-
stare la vetta della clas-
sifica dei cannonieri sea-
valcando Savoldi. Ora in-
fatti Boninsegna e primo 
con 13 goal, davanti a Sa
voldi con 12 e Prat! con 11. 

• • * 
Sono stati cancellati altrl 

due « zeri s dalla classifi-
ca: II Napol! non e piu 
imbattuto In trasferta, il 
Cagliari non e piu Imbat
tuto in casa. Ora H Milan 
resta I'unlca squadra lm-
bafluta in assoluto, il Va
rese- I'unica squadra che 
finora non ha mai vinlo 
(ma ha infilato ben 11 

pareggi!), ed I campi an-
cora inviolaii sono quelli 
del Milan, del Bologna, del 
Torino, del Foggia e del 
Varese. 

* • * 
Un'occhlata alle cifre 

della classifica. II Milan 
(che ha sempre segnato) 
ha I'attacco piu prolifico 
con 33 goal, precedendo 
I'lnter (23) e il Bologna 
(19). La squadra che ha 
segnato di meno invece e 
il Varese (7 goal). 

La migliore difesa inve
ce resta quella del Napoli 
(7 goal), seguita dalle di-
fese del Milan (10 goal) 
e del Bologna (12). Le di-
fese piu fragili al contra-
rio sono quelle della Lazio 
(23 goal al passivo) e del 
Vicenza (19). 

• • * 

Una curiosita. II Caglia
r i non aveva mai subito 
da quando e in serie A, 
una sconfltta per 4 a 0 in 

casa. Aveva si perso due 
volte per 4 a 0, ma in 
trasferta, nel '64-65 a To
rino e nel '68-69 in casa 
dell'lnter. Per di piu il 
Cagliari non perdeva in 
casa da quasi due anni: 
la precedente sconfltta ca-
salinga dei sardi risaliva 
infatti all'8 marzo 1969 
(1-0 con la Juventus). 

• • • 

Un record stagionale e 
stato stabilito dal Totocal-
cio, in cui montepremi ha 
toccato ieri la vetta di 876 
milioni (58 milioni in piu 
che nella domenica prece
dente). Pud darsi che II 
record sla ancora battuto 
domenica prossima, ultima 
con la schedina a 75 l ire: 
ma che succedera quando 
tra quindicl giorni entrera 
in vigore la schedina a 
100 lire per colonna? An-
dranno meglio le cose o 
peggioreranno? Staremo a 
vedere. 

II campionato di serie B 

// Mantova sempre piu in alto 
II Palermo sempre piu in basso 

sport 
flash 

Bossi-Hernandez il 
5 marzo a Madrid 
Carmelo Bossi mettera in pa-

lio il titolo mondiale dei medi 
junior il 5 marzo nel Palazzo 
del lo Sport di Madrid, contro 
10 spagnolo Jose Hernandez I 
contratti per I'incontro sono 
stati flrmaii nel tardo pomerig-
gio dopo una riunione tra l'or-
ganizzatore Rodolfo Sabatim e 
11 proeuratore di Bossi. Ceccht. 
• gli orgamzzaton spagnoli Jo-
• e Mana Losa e Henzo Casa dei 

Adinolf i - Macchia 
per il «tricolore » 
L'orgamzzatore di pugilato 

Mario Libertini ha reso note 
di aver concluso le trattative 
per il campionato d'ltaUa dei 
pesi medxxnassimi tra il deten-
tore Adinolfi e k> sfidante Mac
chia. L'incootro si svolgera il 
13 febbraio nel Palazzetto dello 
sport e la riunione avra come 
sotlo-cJou U combattimento in 
otto riprese al Iimite dei pesi 
OTper-leggen tra Marocco e il 
francese Pesenti 

Domani Del Papa 
parte per Beriirto 
D campione d'Europa dei pesi 

mediomassimi Piero del Papa, 
accompagnato dal proeuratore 
Umberto Brar.chim. dal maestro 
Morandi e dal peso medio Sao-
ro Soprani partira mercoledl al
le ore 14 30 per Berlino. via 
Franoorone. dove il 22 gen
naio incomrera Velewsek. tito
lo in palm • 

Match in Germania: 
19 milioni a Cooper 

II tcrmine ultimo per la »ti-
pulazioru- d«-U"acrordo per II 
match di nuiii at- - titolo eu-
fopeo dei m.i«vmi in pallo — 
fra il deieniore. Hnglese Hen
ry Cooper e lo -«fldanie. il te-
desco Jiiorgfii BUn. e stata po-
sticipata al .11 gennaio Per 
eombattere in GermanM. Coo
per ha riccvuto un'offerta dl 
19 milioni di lire 

n Mantova e passato a ve-
le spiegate sul campo della 
Massese, l'Atalanta si e fatta 
intrappolare in casa dal bal-
danzoso Arezzo. il Ban ha rin 
tuzzato e respinto il perico-
loso assalto del Brescia. Que-
sto in sintesi il comportamen-
to delle tre capoliste. 

B adesso U Mantova (il cul 
portiere Da Pozzo non subi-
sce un goal de 772') fa da 
battistrada, e l'Atalanta segue 
ad un punto, e il Bar! a due 
Confermata. dunque. la straor 
dinaria organizzazione della 
squadra mantovana, con tan 
H complimenti al giovane al 
lenatore Giagnom, tra 1 po-
chissimi tecnici delle ultime 
leve che non si sia bruciato 
con atti di presunzione. L'Ata
lanta, invece. sembra in leg 
gera flessione: i'altra domem 
ca subi la prima sconfltta del 
campionato a Novara, adesso 
e stata costretta al pareggio 
casalingo dalJ'Arezzo. Un mo 
mento di niassamento? Una 
pausa per tirare il fiato? La 
controprova domenica a Pe
rugia. 

II Ban: na ottenuto una vit-
toria importante, e Ilia otte-
nuta con pieno merito. Ti-
neatto ha mandato in campo 
U vecchio Purlanis al posto 
del deconcentrato Diomedi. e 
Purlanis e stato tra l migMon 
in campo; e rientrato per la 
occasione anche Sega, dopo lo 
infortumo, e senza por tempo 
In mezzo na realizzato un 
goal. Vuol dire che la squa 
dra e ncca di determinazio 
ne, sa quello che vuole. e sa 
ancora meglio quali tremen 
di osiacoh ci sono sul la stra 
da della promuzione II Bre-
scia e uno dei piu pencolosl 
fra questi e to ha dimostra 
to sul campo II Ban ha sa-
puto allnntanare la minaccia, 
ma non puo nposare sugli 
allori. Tre punti di vantaggio 
sul la Temana e quattro sul 
Brescia e sul Modena, col Ca 
tanzaro che non desisie. non 
possono significare tranquil 
lit* 

Dicevamo della Temana: ha 
assunto nuovamente il ruolo 
di prima inseguitnce, batten 
do netto la sconcertata Caser 
tana (e forse Cosiagliola ha 
le ore ronlate) Saprd insiste 
re adesso la squadra umbra 
o cadra ancora m qualche al 
tra disavventura? Questo pro 
cedere a strappi, difattl. e 11 
motivo pei cui la Temana non 
e riuscila ad inserirsi, come 
forse avrebbe potuto, con piu 

decisione nella lotta per la 
promozione. Ma anche per la 
Temana la verifies e imme-
diata: domenica gioca a Man
tova. Fra Ternana e Brescia 
si e inserito inaspettatamen-
te 11 Modena per effetto della 
sua franca vittoria sul Mon-
za sul campo neutro dl Lecco. 
Questo Modena ringiovanito 
da Remondini comincia a di-
ventare interessante. 

II Catanzaro ha battuto dl 
stretta misura 11 tenace Livor-
no: conta ora diciannove pun
ti in classifies, come 11 Pe
rugia. il Novara. 11 Livorno e 
11 Como. II gruppetto di cen-
troclassifica. Insomnia Ma 11 
Catanzaro deve recuperare la 
partita col Monza E il Mon-
za abbiamo visto in quali con-
dizlonl si trova Se tanto ml 
da tanto.- la squadra calabre-
se potrebbe rendere ancora di 
piu prestigiosa la sua class! 
fica. 

A Palermo e scoppiato 11 
dramma. Come si temeva. La 

Reggina ha vinto con un goal 
di Merighi. e Carmelo Di 
Bella si e dimesso. E ades
so? Non bastano le dimissio-
ni deU'allenatore a sanare i 
guasti se questi hanno radi-
ci piii profonde E i dirigenti 
del Palermo non possono piu 
indugiare per individurle 

Perche la classifies e diven 
tata paurosa: il Palermo e pe-
nultlmo. e intanto il Taranto 
(esaltante la sua impresa!) 
e andato a vincere a Cesena. 
e 11 Pisa ha battuto il Nova
ra con un goal che ha fatto 
morire d'infarto uno spettato-
re. Insomma il Palermo deve 
scuotersl. e subito anche. 

II Perugia ha pareggiato a 
Como: ma ormai ci ha tal-
mente abituato, il Perugia, a 
queste imprese. che quasi non 
ci si fa piii caso. E' veramen 
te una bella squadra quella 
che ha costruito il bravo Maz-
zetti. 

Michele Muro 

Con il secondo posto ad Adelboden 

Thoeni al comando 
della Coppa del mondo 

ADELBODEN. 18 
Patrik Russel. ancora rab 

bioso per aver perso ieri nel 
lo slalom speciale del Lau-
berhorn. oggi si e preso una 
clamorosa rivincita nel gigan 
te di Adelboden • 

Secondo ad un secondo e 
mezzo dallo scatenato francese 
si e piazzato I'azzurro Thoeni 
che arrivato solo quinto nella 
prima manche fdominata da 
RuAsel), si e rifatto nella se 
conda. scavalcando tutti gli 
avversan. meno logicamente 
Kussel che si era troppo av 
vantaggiatn 

Nella classifica complessiva 
dopo le due manche. Russel 
era dunque primo col tempo 
cnmplessivo di 2'23"47. con 
tro i 2.24 95 di Thoeni. i 2.26.43 
di Duvillard. staccato da Thoe 
ni nella seconda manche di 

ben ottantaquattro centesimi 
di secondo. 

LA CLASSIFICA: 1) Patrick 
Russel (Fr) M3"47 (ri2*'15 + 
I ' l l "32)- 2) Gustavo Thoeni 
( It) 2'24"« ( r i3" l«+111" IS ) ; 
3) Henri Duvillard (Fr) 2'25"43 
(112"34 + 1'13"W); 4) Josef 
Loidl (Au) 2*27"00 (1'13"11 + 
1'13"M); S) Sepp Hec Lmiller 
(Germ. Occ.) 2'27"0S (1'12"W + 
1'14"H); «) Jean-Noel Auger! 
(Fr) 2'27"14 (1'14"2* + 1'12"I«); 
7) Werner Bleiner (Au) 2?7"24 
(1'13'W + 1'14"21); I ) Alain 
Penz (Fr) 2'27"4« (1'14"5I + 
1'12"M); 9) Andrzej Bachleda 
(Pol) 2"27"7I (1'14"13t1'13"45); 
1«) David Zwilling (Au) 2'27"M 
(T13"37 + 114"4»). 

Questa la classifica individuals 
della Coppa del mondo: 1) Gu 
ilavo Thoeni (II.) punti W; 2) 
Henri Duvillard (Fr.), M; 3) P» 
trie Russel (Fr.), IS; 4) J.N. Au-
gert (Fr.), 77; S) E. Bruggmann 
(Svi.), SI; 4) Schranz (Aus.), 
49; 7) B. Ruul (Svl.), 42. 

II C.T. Valcareggi ha promesso ad H.H. 
di convocare Bet in azzurro per I'incon
tro con la Spagna 

Tempi tupi 
per le romane 

Presentato ieri da Sabatini 

E' I'anno del Milan? Sem
bra proprio dt si, i dubbl 
cadono ad uno ad uno, la 
convimione si rafforza e st 
generalizza. Non perche il van
taggio dei rossoneri abbia as
sunto proporzionl tncolmabiU, 
non perche la squadra di Roc-
co stia dando dimostrazionl 
indiscutibili di potema e dt 
jorza: ami il vantaggio di 
soli tre punti potrebbe con-
siderarsi scarso, ami gli os-
servatori sono concordt nel 
sottoltneare che anche a Ca
gliari il « diavolo » ha gtoca-
to molto al di sotto delle sue 
possibilita. 

Ma e'e il fatto che il Milan 
continua ad avere dalla sua 
la fortuna (che a Cagliari st 
e concretata nelle a papere » 
di Albertosi), e'e la convin. 
zione che U Milan dovra ere-
scere ancora. e'e il comporta-
mento delle rivali. Non par-
liamo owiamente di Juve e 
Fiorentina. ormai da tempo 
fuori dal giro scudetto. ma 
del Napoli innanzitutto, poi 
dell'lnter e del Cagliari. 

II Napoli come si sa 6 
incocciato in una giornata 
storta a Bologna, perdendo 
e hnendo a tre punti dai ros
soneri: non sarebbe un dram
ma per la verita, ma e'e U 
pericolo che ora i partenopei 
st * scarichino» del tutto. e 
subiscano quel ridimensiona-
mento che ci si attendeva da 
tempo. 

L'Inter a sua volta conti
nua a inseguire il Milan ma 
potrebbe presto risenttre I'af-
tanno: sotto questo aspetto 
pud essere sintomatico che 
abbia avuto bisogno di due 
rigori per battere la Ftoren 
Una in diect. sciupando una 
serie incredibili di occasioni 

II Cagliari {nfine costretto 
a cercare la vittoria ad ogni 
costo a causa della battuta 
d'arresto di Napoh si & in-
nervosito. si e dtsunlto ed or. 
mai ha perso ogni ulteriore 
speranza: quando potra recu
perare Rita (sembra tra due 
domeniche) avrh solo la pos-
sibttitd di battersi per una 
delle piazze d'onore. 

Cos} si vede come pur cOn 
tutti i suoi difetti attuali il 
Milan rimanaa la squadra qvt-
da del campionato. Vunico 
punto termo- cosl st spiega 
come si pud dire che aaqiu-
dienndosi con una aiornafa dl 
anticipo il titolo di campio
ne d'inverno abbia posto an
che una seria ipoteca sullo 
scudetto. Lo contermano an
che. le sfatistiche: nei prece-
denti tornej a 7/J squadre. 7 
volte lo scudetto e andato 
alia squadra che ha tagllato 
per prima il tragvardo d'tn-
ierno e solo 5 volte alia se
condo (che perfy era distaC-
cata di uno o due panti. 
mai di tre). 

Doll alto in basso, senza so-
ste nella zona mediana (che 
presenta scarsi motivi dl in
ter esse) per rilevare le gros-
se novitd veriticatesi in co
da: ove U Catnnio impostosl 
al Torino in una partita dal 
finale mglallo* ha raggiunto 
la Lazio battuta dal Vicenza 
che invece ha fatto un altro 
passo in avantt. mentre sta. 
zionane restnnc le cOridiziom 
di Varese. Sampdorla e Ve
rona che hanno preso un pun
to ciascuno Poiche Vicenza. 
Catania. Varese. Verona « 
Sampdorla erano aid nelle 
previsinnt della vlgllia le squa
dre destinate a lottare per 
la salvezza. si pub dire che 
la grossa forpresa sia costt 
tmta dalla vnxizione della La 
zlo In effettl la squadra dl 
Lorenzo dnpo il bel campio 
nato dell'anno icorxo era ac-
creditata di una povtzinnc ml 
gliore Ma propria questo tor 
se e stato uno del motivi del 
suo declino: partiti con trop 
va tidnrin nelle Inro po«ib* 
litd i bianco azzurri hanno 
aiocato senza modettta an 
dando all' nttacco all nrmn 
binnca auando inrece done-
vano puntnre ad una parti 
ta ditensira ver cercare fl 
pareggio. Sbagliate It prim* 

partite e persi i primi pun-
ti. la squadra st e innervo-
sita, ed anche per I'accant-
mento della sfortuna. e anda
to di male in peggio. 

Ora non e'e che da spera-
re in un cambiamento del 
vento. ed un ritorno alia mo-
destia, alia lucidith alia tran-
quillita: ma e una speranza 
che cozza contro la realta 
del calendario che chiama la 
Lazio a due partite difficili 
consecutive interne contro In
ter e Milan e ad una trasfer
ta altrettanto terribile a Ca-
gliari. Come dire che ci vor. 
ranno nervi saldissimi da par. 
te di Lenzini. Lorenzo e del 
tifosi bianco azzurri per su-
perare questo periodo infeli-
cissimo. 

Se Sparta piange, Atene pe-
rb non ride Anche la Roma 
infatti continua a deludere. 
perche e priva assolutamente 
di una manovra offensiva va-
lida. Le punte non riescono 
ad andare a bersaglio: inu-
tilmente Herrera ha alterna-
to Ziqoni. Amarildo. Cappellt-
ni e Vieri nel compito di 
tirare a rete Ormai non e'e 
che provare a dare un diver. 
so assestamento al centra 
campo facendo giocare Del 
Sol in una posizione piu avan-
zata e sctogliendo il tandem 
Vieri - Cordova (due dop-
pioni. a quanta andiamo so-
stenendo da tempo) Ma an
che la Roma non ha un ca
lendario facile: il periodo dun
que non e proprio proptzio 
per gli experiment!. Unica nota 
lieta la promessa di Valcareppi 
di convocare in azzurro Bet. 
per I'incontro con la Spapna. 
Hanno rapione allora coloro 
che sostenoono come H.H. ab
bia perso troppo tempo, distrat-
lo da faccende private? 

Non si pud concludere sen
za un accenno agli arbitrag. 
gi che ancora una volta si 
sono dimostratt inadeguati. in 
specie a Torino e a Catania. 
A Torino Pieroni ha fatto del 
tutto per aiutare la Juventus, 
annullando inspiegabilmente a 
gol di Pirazzini che avrebbe 
sianificato il pareggio per il 
Foggia. A Catania Vacchint 
ha annullato il goal del pa-
reoaio del Torino Rado ave
va respinto il rigore dt Ram-
pantt il grannta areva Hpre-
so e messo in rete. ma far-
bitro non ha convalidato il 
goal, altrettanto inspiegabil
mente 11 problema e vecchio 
purtroppo: e'e solo da ag 
givnaere che perd non st ve-
dono miglioramenti: le cose 
enntmuano ad andare sempre 
male! 

JOA0 HENRIQUE: 
«Non hopaura 

di Bruno Arcari» 

r. f. 

La presentazione di Joao Hen
rique e avvenuta ieri a Roma. 
II pugile brasiliano. giunto due 
giorni fa, per prepararsi al 
combattimento che il 30 gennaio 
lo vedra opposto al campione 
del mondo dei super leggeri 
Bruno Arcari, ha destato buo 
na simpatia. Ha risposto. tra-
mite il rappresentante della fe 
derazione pugilistica brasiliana 
signor Mattei. alle domande dei 
giornalisti con semplicita, quasi 
con bonomia, ma anche con un 
pi/iico di spavaldena quando 
gli e stato chiesto se pensava 
di potere tornare in Brasile con 
la corona mondiale. 

c Ho rispetto — ha detlo — 
ma non paura di Arcari. che 
stimo molto perche e un pupile 
che ho visto attraverso i film 
comportarsi leahnente e anche 
coraggiosamente. Penso che la 
nostra boxe si eguagli. Penso 
anche che il pubblico si appas-
sionerd. Siamo due combattenii 
e quando la baitaglia si accen-
de non si valittano mai le con-
scnuenze >. 

Joao Henrique, faccia pulita 
da bambino buono (neppure un 
segno dei colpi ricevuti duran
te i trentasei combattimenti so 
stenuti). ha detto poi che per 
lui non esiste ne un problema 
di peso, ne di preparazione. Po
trebbe eombattere domani stes-
so Fara palestra per mantener-
si in forma e basta. Si e por
tato dietro per incrociare i 
guanti. Miguel De Olivera, 22 
anni, super welter, settimo nel
la classifica mondiale e Orlan
do Ribeiro. Saranno loro a c ri-
finirlo ». 

— Quale e stato il combatti
mento piu difficile da lei soste-
nuto? — gli e stato chiesto. 

— 11 primo con Perkins — ha 
risposto pronto Henrique. 

— All'estero quante volte ha 
combattuto? 

— Una volta. contro Loche 
per il titolo mondiale e ho per-
duto. 

— Perch6 preferisce eombat
tere in casa? 

— Non ho mai avuto occasio
ne di sostenere grossi impegni 
fuori. Al richiamo di Arcari ho 
subito accettato. 

Prima di lui aveva parlato Ro
dolfo Sabbatini. che con Del Pre-
te organizza la riunione del 30 
gennaio. 

Oltre all'incontro per il titolo 
mondiale si avranno i seguenti 
combattimenti: super welter: Ri-
beira contro Matt Donovan (10 
riprese): medi: Lamagna con
tro Caleabrini (8 riprese): medi: 
Romersi contro Menchi (8 ripre
se): mediomassimi: Sciarrone 
contro Traversaro (6 riprese) e 
nessuno sara teletrasmesso. 

Rifacendo la storia dell'orga-
niz/.azione del match che ha avu
to diverse traversie e che e poi 
stato definitivamente fissato a 
Roma, sede ideale per lo scontro 
mondiale. Sabbatini ha detto che 
guardando in faccia Henrique 
gli viene in mente Monzon. c La 
stessa faccia pulita dell'argenti-
no. Quando presentai Monzon 
dissi che per Benvenuti sarebbe 
stato un avversario terribile e 
qualcuno sorrise ironicamente; 
Henrique pud impegnare a fon-
do Arcari. pud andare anche ol
tre. E' un ragazzo che ha la di-
namite nei pugni. Vedremo un 
combattimento scintillante. Dal 
punto di vista tecnico Arcari-
Hernique e uno dei match piu 
xmportanti che abbia mai arga-
nizzato. Arcari i un picchiatore. 
un demolitore. Henrique^ e an
cora piu picchiatore. piu estro-
so. piu tecnico. Tirate le conclu-
sibni voi»-

Dopo la conferenza stampa 
Henrique, accompagnato dal suo 

proeuratore Waldemaro Zumba-
no. si e recato alia palestra del
lo stadio Flaminio per fare le 
prime riprese con De Oliveira e 
Ribeiro. Cos! fara tutti i giorni, 
fino alia vigilia dell'incontro. 

Alia presentazione erano pre
sent! numerosi procuratori e or-
gamzzatori fra i quali abbiamo 
notato Casadei e lo spagnolo La-
sa. appena giunti da Madrid per 
discutere con Sabbatini in me
rito ali'organizzazione dell'incon
tro per tl titolo mondiale tra 
Carmelo Bossi ed Hernandez. 
Casadei e Lasa hanno rifento 
sugli ultimi sviluppi in merito 
airorganiz7azkxie del match 
Velasquez Puddu per il titolo eu-
ropeo. rinviato al 5 febbraio e 
sul quale i'EBU ha posto il veto 
dicendo che deve svolgersi en 
tro il 29 gennaio. Lasa ha spie-
gato che per quella data non e 
possibile essendo la pista del 
Palazzo dello Sport di Madrid 
impegnata per t campionati di 
atletica leggera. Dunque o il 5 
febbraio. oppure I'incontro non 
si effettuera. 

JOAO HENRIQUE si e presentato cosi ai giornalisti al suo ar-
rivo a Fiumicino. Un segno abbastanza eloquente il suo: e ve-
nuto per vincere. Ci riuscira? Tra il dire e il fare e'e sempre 
di mezzo... I'avversario: e Arcari e sicuro di restare campione 
del mondo. Vedremo la nolle del 30 gennaio quale dei due cam-
pioni sapra concretare le sue speranze. 

Giusfa, ma limifata, decisione 

Antidoping severo 
anche per i pugili 

Nella riunione dell'EBU II 
scgretarlo generate Piero Pint, 
ba comunicato che saranno ap-
plicale severlssime mlsure nel 
confront! di coloro che Infran-
geranno le nortne dell'anti-
doping. Cosl, a titolo sperimen-
tale. per un anno, ad ogni cam
pionato europeo dovra essere 
obhligatorlamente a disposizione 
degli arhitrl e dei tnedlcl, il 
necessario materiale per un 
eventualc controllo antidoping 
che dovra essere effettuato ogni 
qualvolta un sospetto dovesse 
nnscere, per I'attegglamento dri 
pugili o per un slngolare anda-
mento dell'incontro. Dovranno 
essere sottoposti a controllo en-

tratnbl i pugili 1 quali non po-
tranno, per alcuna raglone, rl-
flutarsi. 

II campione che dovesse ri-
sultare «posit ivo » perdera il 
titolo e sara sospeso per alme-
no sei mesl; se invece rlsul-
tera • positivo» lo sfidante, 
questi, anche se vincitore del
l'incontro, non conqulstera il 
titolo e sara anch'egll colpito 
dal provvedimento dl sospen-
sione. Cast dl recldivita com-
porteranno II ritiro definitive 
della Itccnza di pupile. Le deci
sion! deU'EBU vanno senz'altro 
approvate, seminal e'e da chle-
dcrsi perche non vengono este-
se a tutti gli Incontrl. 

Domani nuovo colloquio 

Beltoise interrogato 
ieri dal giudice 
a Buenos Aires 

.BUENOS A1KES. 13 
Per almeno quarantotto ore 

Jean Pierre Beltoise non potra 
lasciare TArgentina: mercoledl 
dovra ncomparire davanti al 
giudice islruttore che stamane 
ha inttrrogato per due ore e un 
quarto il pilota francese. in me
rito all'incidente avvenuto nello 
AutodroniK di Buenos Aires del 
19 gennaio. nel quale e morto 
Ignazio Giunti 

La notizia. che smentisre le 
versioni pubblicate a Buenos 
Aires dopo l'interrogatorio di 
stamane. secondo le quali Bel
toise poteva lasciare TArgenti
na quando voleva a condizione 
d'impepnarsi a tornare al mo-
mento del processo. e stata data 
dallo stesso Bertoise. il quale si 

Nelle prove a Cervinia 

Mondiali di bob a 2: 
gli azzurri i piii veloci 

CERVLNTA, 18 
Ventinove equipaggi del bob 

a due hanno provato sulla pi 
sta del Lago Bleu in vista dei 
mondiali che lnir.eranno il 22 
Unico assente il bob amenca 
no di Lamey Huscher. per I'm 
cidente occorso ten. net corso 
del quale il p.Iofa ha nportato 
la frattura del setto nasale. Ot 
time le condiziom della pista: 
la lemperatura era di -14 alia 
pa it en za e —12 all 'arnvo. Si e 
registrato un netto dominio de 
gli equipaggi Italians, che nan 
no ottenuto * miglion tempi in 
assoluto 

Due gli incidenti da registra 
re II primo a I bob svizzero com-
poato da Wicky-Schenker. che 
dopo aver percorso la prima 

prova con i'eccellente tempo di 
1'12"19. ha affrontato malamen 
te nella seconda. la terza curva 
del grande labirinto. ed e anda
to a sbattere contro un para-
petto. • 

I due sono perd nusciti a 
mantenere il controllo dei mez 
za. non hanno nportato fente 
e si sono irovati wlamente con 
un pittino rotto II secondo in 
cidente e occor<*> ai ledeschi 
Zimmerer Utschne'der all' tiscita 
della curva bianca- fuon uso 
.1 mo7?o <1el boh h*nno dnvuro 
conciiKlere ia prova con un 
modesto 1'22"45 I due atleti 
hanno nportato leggere con 
tusioni. 

Mercoledl Eugenio Monti an-
nuncera 1'elenco delle due aqua. 

alia dre che parteciperanno 
prova mondta:e. 

Ed ecco i miglion tempi: 
Compignoni Bonichon l'12"16 -
ri2'"34. Gaspan Armano I'12" 
e 84 112 "«6. Vicano-Del Fab-
bro 1'12"52 I'M' 62. Barturone 
Rosat <Sp.) n.T'67 114 66. 
Panturu Focseneau (Rom ) 1" 
1.VT9 r n " « : Zimmerer Ut 
5cnne:der ((lerm Occ ) l'l.T'80 
- I U 4i. Eio>nClifror <(', R » 
F14"9x 114 4 i . Mmciark Ra 
thsaio « ; B 1 114-79 114 60 
Pilka rre> Hi occ t 115 (W 
I'l.l 94 Storey ll.irtley ( O n a 
dai I I.VT2 115 41: Rv! e 
karl S;*vlins? (Austria! 116 J6 
l '14'8I; Pansot Mnntte! (Fr) 
1M7" - riV'39. Rothy Boning 
(Fr) ri6"83 - ri4"61. 

e. inoltre dichiarato s odd i l ia t lo 
per il colloquio avuto con il 
magistrato 

« Entro due giorni — ha detto 
il pilota della Matra — dovro 
recarmi di nuovo dal giudice 
Estcban Vcrgara. il quale mi di-
ra allura se potro Kisciare U 
paese * 

In m e n i o airinierrogatono 
odic-rno. Bclluise lia dutlo. c 11 o 
npetuto al magistrato la depo-
sizione gia fatta al cornmissa-
nato il giorno stesso della tra-
gedia. II giudice mi ha poi n v o l -
to alcune domande alle quali ho 
risposto. Ere accompagnato dal-
ravvocato argentino Roberto 
Colombo Murua, e da un altro 
legate di Buenos Aires a 

Come e nolo. 1'Arrfbasciata di 
Franci.i alia quale si era rivolto 
Beltoise venerdi, dopo aver ri-
cevuto la convocazione del g iu
dice istruttore, non ha delegato 
alcun a w o c a t o al colloquio 
odierno. I'assistenza dell'Amba-
sciata si mamfesterebbe sol tan
to nel caso in cui venisse for-
mulato un capo d'accusa nei 
confronti del pilota. 

Fino ad ora. benehe il fasci-
colo riguardanle 1'incidente del 
10 gcnna:o rechi I'intestazione 
«omic id io colposo», il magi
strato non e giunto a nessuna 
decisione di nnviare Beltoise a 
giudizio Anche questo lo ha 
confermato il pilota francese. 

A parte la richiesla di npre-
scntarsi entro due giorni, il giu
dice non ha emesso alcun prov
vedimento restri t tno della llber-
ta del pilota anzi. Beltoise. per 
la scoria fine di settimana, si e 
potuto recare a Mar del Plata 
— citta balneare a 400 chi lome-
tri a sud di Buenos Aires — per 
riposarsi Ma anche a Mar del 
Plata egli 6 stato oggetto d'in-
tere^se da parte dei giornalisti 
at quali ha fatto brevi dichia-
razioni npetendo in sostanza 
quanto aveva gia detto agli or-
g.ini di stampa negll scorsi 
giorni 

Rispondendo ad una daman-
da. Beltoise ha dichiarato di 
non IVIT incora deci«!o se la
sciare r Argentina dopo la 
udien/a dl merroiedt, nel caso 
in rin gh w n m c dato il per-
m c « o di l i-ci ire il paese. o 
attt-nd'Ti- ane.ira qualche gior
no. ••veritu.'! mente fino alio 
svolgimento della gara di formu
la 1 in prngr.imma per il 24 gen
naio Come e noto. Beltolne 6 
stato squaliflcato per questa 
para nella quale doveva parte-
ciparo e n una Matra. 
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Secondo notizie di agenzie occidental 

Richieste degli operai 
di Danzica al governo 

Esse riguarderebbero la produftivita, la disfribuzione del 
reddito, gli investimenti, le elezioni sindacali, la libera-
zione degli arrestati di dicembre - I lavoratori vorrebbero 
discuterle direttamente con Gierek - Nei cantieri « Lenin » 

vi sarebbe stata un'astensione dal lavoro 

Intervista al 

segretario del PC 

dell'Ecuador 
QUAJAQUILLE (Ecuador), 18 

Le autorlta dell' Ecuador 
hanno declso dl tenere un 
plebiscite alio scopo di chia-
rire la possibility di lntrodur-
re nuovamente nel pa3se la 
costltuzione del 1946. 

II Partjto comunlsta del-
l'Ecuador e diversi altrl par-
titl si sono dichiarati contro 
il plebiscito e il ritorno alia 
precedente costituzione. 

II segretario generate del 
Partito comunista dell'Ecua-
dor, Pedro Saad. In una in
tervista alia rlvista « Vistaso », 
ha definito questa costituzio
ne Invecchiata e non confor. 
me all'attuale rapporto delle 
forze delle classi, che prendo-
no parte alia lotta per lo svl-
luppo del paese; inoltre, egll 
ha sottolineato che « dietro lo 
schermo di questa costltuzio
ne vennero commessi criminl 
e arbitrii che hanno portato 
1'Ecuador al grado dl arre-
tratezza e di miseria che 
oggi possiamo osservares. 

VARSAVTA. 18 
Secondo alcune agenzie di 

stampa (I'italiana ANSA, la 
francese AFP, le americane 
AP e UPI). alcune migliaia 
di operai dei cantieri navali 
« Lenin » di Gdansk (Danzica) 
si sarebbero messi in sciopero 
oggi ponendo una serie di ri-
venclicazioni. Si tratta degli 
stessi stabilimenti nei quaii 
ha avuto inizio il movimento 
del dicembre scorso. in se-
guito al quale si sono avuti 
i noti. dolorosi incidenti, e i 
mntamenti al vertice del par
tito. del governo, dello Stato 
e dei sindacati. Le stesse 
agenzie riferiscono tuttavia 
che le autorita di Varsavia 
hanno smentito che vi sia sta
to uno sciopero. dicendo: « C'e 
stata solo una riunione *. Un 
funzionario della Associazione 
fra i cantieri navali polacchi 
ha detto che vi e stata una 
«diminuzione del ritmo pro-
duttivo in alcuni settori t. 

Un redattore del giornale di 
Danzica Glos Wi/brzeza. inter
rogate per telefono da alcuni 
giornalisti stranieri accredita-
ti a Varsavia. avrebbe preci-
sato che « le maestranze han
no sospeso il lavoro per una 
ora. mentre si svojgeva un 
incontro fra la direzione e 
rappresentanti degli operai ». 

Schwarzenbach lorna all'atfacco 

Svizzera: i razzisti 
scatenati contro 

uno spagnolo 
Un giornale fascista chiede I'espulsione dell'emi-
grato ed indica il suo recapito con i'invito a scri-
vergli e telefonargli per minacciarlo e insultarlo 

Nostro servizio 
ZURIGO. 18 

I razzisti svizzeri. raggruppa-
ti attorno al Movimento antistra-
nieri (fondato e ispirato dal de-
putato Schwarzenbach) sono pas-
sati in questi giorni a metodi 
di lotta apertamente e tiptca-
mente nazisti 

II giornale del Movimento an-
tistrameri Volk und lleimat 
(Popolo e Patria) e infatti usci-
to con un violenlo attacco con
tro un emigrato spagnolo accu-
sato di essere un agitatore co
munista e antisvizzero. di « aver 
fatto un viaggio in Bulgaria >. 
di vo'er sobillare gli emigrati 
contro l'ordine elvctico e la pa
ce soriale Dl Carlos Gonzales. 
questo il nome dell'emigrato spa-
pnolo in questione. domiciliato 
z Basilea da alcuni anm. il 
jfiornale fascista chiede il li-
cenziamento dal posto di lavoro e 
I'espulsione da 11a Svizzera da 
parte della polizia politica. Non 
solo, ma ne vipne pubhlicato 
lindinrzo postale e il recapito 
telefonieo. con I'invito ai let-
tori a volergli senvere o tele-
fonare. ovviamente per insul
tarlo e minacciarlo e invitarlo 
a lasciare la Svizzera 

Si tratta di una vergognosa 
campagna. ne' tentativo di aiz-
zare al linciaggio morale un 
emigrato. che eudentemente pu6 
dar fastidio per il suo impegno 
anttfascista e stndacale. sul 
conto del quale comunque nes-
suno ha mai potuto rileva re a)-
cunche di negativo. L'atteggia-
mento della stampa svizzera. di 
fronte a questo vergognoso at
tacco non ha mancato di solle-
vare qualche sorpresa: mentre 
i giomali comunisti e socialist! 

sono stati molto energici e ca-
tegorici nel sollevare lo scan-
dalo. una parte almeno delta 
stampa borghe.se. ha preferito 
tacere o relegare il fatto in 
posi7ione irrilevante. 

Noi siamo convinti che si 
tratti invece di un tentativo 
di inserire nella vita politica 
e sociale svizzera un ben de 
terminato metodo di lotta. cioe 
il metodo del terrore morale 
e politico, nei confronti della 
parte piu avanzata e impegna-
ta dell'emigrazione straniera. 
Se andasse bene una prima 
volta. si puft essere certi che 
il metodo sarebbe generalizza-
to e verrebbe allargato anche 
agli emigrati provenienti da al-
tri paesi ed agli stessi cittadini 
progressist! svizzeri. 

La reazione al tentativo del 
fascisti e comunque fino ad ora 
stata buona: pur avendo nce-
vuto molte telefonate e lettere 
di insulti e minacce. il Gonza
les ha avuto anche moMissime 
testimomanze di simpatia e di 
solidaneta da parte di lavora
tori italiani e di as«ociazioni 
democratiche. Ancora una cosa 
ci sembra utile rammentare: 
all'inizio di dicembre. nel corso 
di una conferen7a stampa a Ber-
na il capo della polizia svizze
ra degli stranieri. dott. Mador. 
disse che di fronte al fatto che 
gli emigrati davano vita trop 
po spes^j a dimostrazioni di 
piazza, e'era da attendersi an
che delle controdimostrazioni da 
parte di cittarimi svizzeri. I raz 
ziMi hanno preso oer buona 
queH'idea e innestandovl sopra 
f metodi delle campigne hitle-
riane contro gli ebr^i. I'hanno 
per primi mes^a in atto. 

Ettore Spina 

Un migliaio di lavoratori. riu-
niti davanti aH'edificio della 
direzione, scandivano intanto 
le parole d'ordine che sintetiz-
7avano le loro richieste, avreb
be detto il giornalista. 

Sulle richieste e sulIa dura-
ta della sospensione del la
voro. si hanno versioni di-
veise. Secondo 1'Associated 
Press, il dirigente regionale 
del partito Stanislaw Celichow-
ski avrebbe dichiarato che le 
agita/ioni * si sono limitate a 
un rdduno di circa tremila 
operai. dunito circa un'ora e 
me//a ». Gli scioperanti — 
sempre secondo TAP — avreb-
bero z proclamato uno sciope
ro di sei ore x>. ma sarebbero 
poi tornati al lavoro dopo 

avere x ricevuto la promessa 
che i dirigenti (dei cantieri) e 
delegati dei lavoratori si sa
rebbero recati a presentare 
le loro richieste a Varsavia >. 

La stessa AP ha fornito — 
circa le richieste — due in-
formazioni. La prima riguar-
da solo il rapporto salari pro-
duttivita. Agli operai dei can 
fieri sono stati accordati au-
menti salariali dai 200 ai 700 
zloty per compensare 1'aumen-
to dei prezzi. ma e stato chie-
sto anche un piu intenso sfor-
zo produttivo. La protesta si 
sarebbe diretta appunto con
tro le nuove « norme T> pro-
duttive. La seconda informa-
zione dell'agenzia americana 
contiene una lista di richieste 
riguardanti anche problemi 
politici: allontanamento dai 
posti dirigenti del partito di 
alcuni dirigenti (ad essi ver
rebbe rimproverato di aver 
ordinato o sollecitato 1'uso 
delle armi da fuoco contro i 
dimostranti): una visita a 
Danzica (per discutere con gli 
operai) del nuovo leader del 
POUP Gierek e del nuovo pre
mier Jaroszewicz: la libera-
zione degli operai* arrestati du
rante gli incidenti: una libe-
ralizzazione della stampa. 

Secondo l'ANSA. I'AFP e 
I'UPI. le richieste (l'informa-
zione e attribuita al redattore 
di Glos Wybrzeza di cui perfi 
non si fa il nome) riguarde 
rebbero. oltre alia visita a 
Danzica di Gierek. anche una 
diversa distribuzione del red
dito nazionale. ed investimenti 
piu intensi nel settore dei beni 
di consumo; nuove elezioni 
per le cariche dirigenti ,dei 
sindacati; allontanamento dai 
posti di responsabilita dei di
rigenti che non godono piu 
della fiducia delle masse; cilia 
rimento approfondito circa la 
sorte delle vittime degli inci
denti di dicembre. e indica-
zione del lungo dove sono stati 
sepolti i morti. A questo pro-
posito. il redattore di Glos 
Wybrzeza ha detto che il suo 
giornale. d'accordo con la ma-
gistratura. ha pubblirnto una 
lista dei norni e degli indirizzi 
di 28 morti negli incidenti a 
Danzica. Gdynia e nel distret-
to di Elblag. 

Secondo le agenzie stranie 
re. la situazione a Danzica e 
ancora fluida. UnVquipe del
la TV polacca sarebbe entra-
ta nei cantieri «Lenin » per 
intervistare gli operai. Celi-
chowski avrebbe detto in tono 
perplesso che le richieste so
no cosi numerose e diverse 
che t ci vorra un'intiera riu
nione del governo per discu
terle tutte ». 

Fino a stasera. non sem 
bra che I'agitazione abbia da-
to lungo a incidenti. ne ri-
sulta che vi sia no stati movi-
menti della polizia Fuori dei 
cantieri. la situazione e nor 
male. 

Ribadito il dissenso sull'intervento militare 

IL PCF CRITICA IL D0CUMENT0 
del Partito comunista cecoslovacco 

PARIGI. 18 
Sotto U tltolo «A propo-

sito dl un documento del 
Comitalo Cent rale del Par 
tito comunista cecoslovac
co* x'Humamte di stamal 
tino pubblira ampt stralcl 
del teste -ipprovato il 10 
dicemnre soirsi dal ComJ 
tato centra:e 'lei Partito co 
mumsta .^efiJ^U^'acco e lo 
fa secure 1> ur commen 
to redazi m% - nor flrmflro 
| f l qu.nf -:a !al ' rc e det
to. « La p»i-M?'<.ni del Par 
tito comun •»•« franrese e 
nota. II nostra partito si 
6 pronunclato contro I'ln-
terv«nto militare In Ceco-
sloracchla. Esso ha sempre 

preconlzzato un regolamen-
to politicu della crisi Insl-
stendo sulla necessita dl rl-
srxmdere alle attiviia antl 
sociabste, il PCF ha sem
pre ritenuto che spettasse 
al Partito comunista e al 
la classe jperaia cecoslo-
vacch; d: rispondere a que
sta esigenza t che esls'es 
sero oel ^nese ie lorze ne 
cessane vrt raggluneer 
quest) obtetttvl » 

Piii avanti I'organo cen 
traie del PCF rileva cne 
rwi documento cecoslovac
co vengono introdottl «nel-
le concezlone dl sovranlta 
nazionale degli Stati socia
list! element! che non ap-

partengono ai prlnclpl del 
movimento comunista in-
ternazionale quaii sono sta
ti definitt tn comtine dal-
la conferenza tnternaziona-
le dei partut comunisti e 
operai del giugno 1969». A 
questo proposito VHu-
mamte rlproduce il passag-
glo in questione della di-
chiarazlone del 1969 sulla 
sovranita dei paesi sociali
st! ed afterma In conclusio-
ne: «Quest! princlpi sono 
eguaimente valid! net rap
port! tra I partiti comuni
sti. II nostro partito vuole 
rtsolutamente rlspettare la 
lettera e lo spirito di que
st! princlpi». 

Nostra intervista con il ministro cileno della industria mineraria 

Perche il Cile nazionalizza il rame 
Orlando Canfuarias e stato fervente fautore della coalizione di sinistra nel partito radicale: a lui e ora affidata una po-
sizione-chiave nel governo Allende - Un passo nell'avanzata verso il socialismo «senza violenze e attraverso la legge» 

E' facile trovare i muri di Santiago del Clle trasformati in gior nail, con immagini e parole che richiamano I'attenzione dei pas santi. Nella foto: a Lavoro e educazione sono la forza del po-
polo » e la didascalia al disegno degli operai, mentre « I bam bini nascono per essere felici » e il commento alia madre che al za il figlio tra le braccia. 

Nostro servizio 
SANTIAGO DEL CILE. 

Dopo essere stato uno dei 
maggiori sostenitori della for-
mazione del governo di Vnita 
popolare all'interno del vec-
chio Partito radicale cileno. 
Orlando Cantuarias e l'uomo 
die. dopo il presidente Allen
de. firmera uno degli atti fon-
damentali del programma di 
governo che la maggioranza 
dei cileni, anche quelli che 
non hanno votato il 4 settem-
bre scorso per la coalizione 
di sinistra, appoggia indiscu-
tibilmente: la nazionalizzazio-
ne della ricchezza fondamen-
tale del paese. la grande in
dustria mineraria. Cantuarias. 
veglierii sulla realizzazione di 
questo grande tentativo libe-
ratore dal ministero dell'indu-
stria mineraria. posizione-chia-
ve della strategia di Unita po
polare-

Abhiamo sottoposto a Orlan
do Cantuarias un questionario. 
al quale egli ha sollecitamen-
te risnosto. 

Strategia 
dello sviluppo 
Ecco il testo dell'intervista. 
D. - Signor ministro. qual e 

il significato generale della 
nazionalizzazione del rame ci
leno nella storia del nazlona-
lismo economico latino ameri-
cano (petrolio in Messico. fer-
rovie in Argentina, stagno in 
Bolivia, zucchero a Cuba)? 

R. - Ritengo che la nazio
nalizzazione del rame cileno 
sejni un'altra tappa dello svi
luppo economico e sociale del 
1'Amenca Latina. Essa e un 
pnmo passo verso la realiz
zazione del orogramma di l/ni-
ta popolare. che tende alia 
completa trasformazione del
le precedenti strutture econo-
miche del Cile. 

Con que.-to atto il governo 
popolare del dottor Allende 
avvia mutamenti profondi del 
sistema. connnciando col mo-
dificare drasticamente la con-
cemrazione della proprieta e 
la distribuzione del reddito. 
per definire una strategia del
lo sviluppo che norienti lo 
sfoivo produttivo verso le ne 
cessita fondamentali della po 
polazione 

Un riorientamento di questo 
genere non poteva realizzarsi 
attraverso gli strumenti tra 
dizionali della r»litica econo 
mica del Ci!e. Altro e il tipo 
di conduzione necessano per 
realizzare i camhiamenti che 
si impongono E questo niolo 
secondo il programma di Unita 
pnp'Jarc. spetta alia * aiva d. 
propreta sociale * che sar.i 
co^titiiita dalle imprese attual 
mente di proprieta statale e 
da quelle che saranno n.iz:o 
nalizzate nel settore dell > 
sfrunamenlo delle ncchez/f 
fond.imentali r|t>l pat^e 

Se si c«>nsidera che il ramf 
rappresenta attualmente circ.T 
il 70 per cento del totale del 
le divise del paese e che ne 
gli ultimi anm ha portato al ' 
l'erario piu dell'80^ delle en 
trate in dollari si potrA facil-
mente apprezzare rimportan-
za di questa industria per la 
formazione e il consolidamen 
to dell'< area di proprieta so
ciale >. tanto piu che la sua 
nazionalizzazione portera al 
Cile innumerevoli vantaggi di 
ogni tipo, come: 

1) un importante contributo 
alia rottura della dipendenza 
esterna in materia commercia-

Ie. tecnologica e culturale; 
2) un controllo del ricavato 

totale delle vendite di rame. 
il che significa tonificare fon-
damentalmente la situazione fi-
nanziaria del paese e miglio-
rare il suo potere contrat-
tuale: 
" 3) la creazione di un gran
de complesso industriale che 
centralizzi tutte le attivita cu-
prifere e permetta un miglior 
sfruttamento delle risorse mi-
nerarie deH'economia e la 
creazione di una tecnologia 
propria. Questo complesso 
permattera inoltre di stabili-
re un'industria di sfruttamen
to de! rame manifatturato e 
lo sfruttamento dei pregiati 
sottoprodotti del rame. che si 
fa oggi solo in forma molto 
parziale (oro. argento. renio, 
mohbdeno ecc) . 

4. - Qual e la posizione del 
Cile nel mercato mondiale del 
rame e quaii sono i suoi prin-
cipali chenti? Quale tendenza 
rivela 1'evoluzione del prezzo 
mondiale negli anni recenti? 
Qual e il significato del recen-
te ribasso? 

R. - II Cile e uno dei quat-
tro maggiori produttori mon-
diali di rame. I suoi princi
pal! clienti sono la Germania, 
I'lnghilterra. la Francia. la 
Spagna. il Belgio. 1'ltalia. la 
Svezia. in Europa; in Ameri
ca. gli Stati Uniti. I'Argentina. 
il Brasile e la Bolivia: e inol
tre il Giappone e la Polonia. 
Per quanto riguarda il prez

zo del rame sul mercato mon
diale e la sua evoluzione negli 
anni recenti. posso dirle che 
dal 1%0 al IflM il prezzo c 
soli to a una media di 43.9 cen-
tesimi di dollaro per Iibbra e 
dal 19IV) alia fine del 1969 ha 
avuto le sue migliori quotiz-
zazioni: 58.6. 69.4. 51.1. 56.1 e 
66.5. Questo valore ha subito. 

a partire dell'aprile del 1970. 
un ribasso che ha portato il 
suo prezzo a un valore medio 
di quasi 48 centesimi nel mese 
di dicembre. 

Per valutare obiettivamente 
questj fenomeni bisogna con-
siderare che gli Stati Uniti. i 
quaii sono il maggior consu-
matore di rame. hanno dovu 
to affrontare uno sciopero del
la durata di piu di sei mesi 
nei loro centri minerari. cio 
che ha provocate un rialzo 
straordinario del prezzo du
rante il 1969. Risolto questo 
problema e nel momento in 
cui il rame doveva subire un 
piccolo ribasso per ritrovare il 
suo valore normale. si ebbe 
durante l'anno scorso uno scio
pero di quasi sette mesj alia 
General Motors, che e il prin
c i p a l acquirente privato di 
rame del mondo. Questo fatto. 
unito alia vendita diretta da 
parte del Giappone del suo 
stock (il Giappone non e un 
produttore di rame) e ad una 
certa debolezza del mercato 
europeo. spiega il ribasso del 
metallo rosso che si e osser 
vato nell'ultimo anno. 

Politica 
comune 

Dj fronte a questi fatti e 
per evitare che future even-
tualita incidano cosi fortemen-
te sul prezzo del rame sul mer
cato mondiale. il Cile. insieme 
col Peru. Io Zambia e il Con
go (K). paesi che fanno parte 
del CIPEC. hanno iniziato lo 
studio di diverse alternative 
per una Tutura politica co 
mune. 

D. - Nel 1966 Pallora pre 
sidente Frei annuncio che nel 
1970 la produzione cilena di 

rame sarebbe raddoppiata. 
Evidentemente cio non si e 
verilicato. II governo attuale 
annuncia significativi aumenti 
della produzione a termine re-
lativamente breve. Sono ben 
fondate queste speranze? 

R. — Si. La costituzione del
le societa miste prevedeva un 
piano di espansione delle atti
vita cuprifere che doveva por-
tare al raddoppio della nostra 
produzione. Abbiamo gia visto 
che questo tipo di nazionaliz
zazione negoziata non diede ri-
sultati e che. in conseguenza 
del suo fallimento. non si d 
avuto I'aumento di produzione 
sperato. 

I nostri calcoli ci permetto-
no di supporre per il 1972 una 
produzione di 1.235.0000 tonnel-
late che. confrontate alle 710 
mila tonnellate ottenute nel 
1969. rappresentera un au-
mento del 73.5'o: una cifra 
abbastanza elo^uente. 

II controllo totale da parte 
del Cile della nostra industria 
cuprifera ci permettera di rea
lizzare una pianificazione d'in-
sieme e di adottare misure le 
quaii ci garantiseano die rag-
giungeremo le norme che ci 
siamo fissati. 

D. — Puo dirci qual e 1'am 
montare approssimativo degli 
investimenti stranieri nella 
produzione del rame cilena? 
Come vi procurerete le risorse 
per finanziare la nazionalizza
zione? II prezzo sara determi
nate d'accordo con le compa-
gnie o per decisione del go
verno? 

R. — L'ammontare degli in
vestimenti stranieri nelle in-
dustrie che saranno nazionaliz-
zate. ammontare che dara ori-
gine al pagamento degli in-
dennizzi corrispondenti. sara 
determinate secondo le norme 
stabilite nel progetto dj emen-

Morti tra le fiamme 
16 bambini negli USA 

NEW YORK, 18. 
Diciassette psrsone, U delle quaii bambini, sono 

morfe in fre Incendl che hanno distrullo altrel 
tante abltazioni. La prima sciagura e awenula 
in una fattoria di Sulphur Spriys, nello slato 
di New York: le vittime sono due gemelline di 
nove anni, Betty e Debbie Beardsley, t i fratel-
iini, Charles 7 anni, Beverly 14, Penny 11 anni. 
Si e salvata soltanlo la sorella maggiore, Patri
cia, che si e lanciata dalla flnestra dal prlmo 
piano, piombando su alcuni cumuli di neve. Altrl 
cinque bimbi tono morti a Denver, nel Colo
rado, nel rogo che ha dlstruYto la loro casa 
dl legno. I piccoll erano toll In casa, I'lncendio a 

scoppiato per un corto circullo. La sciagura piu 
grave • awenuta a Lawrence, nel Masiachus 
setts: selte vittime tra le fiamme che hanno 
devastate una palazzina, provocando anche il 
crollo di alcuni soffitli I vigil) del fuoco hanno 
recuperato i corpi senza vita di una giovane 
madre, Sandry Yaun, e delle tre figliolette: Chri-
sty 4 anni. Barbara 3 e Kim tre mesi. Tutti 
bimbi anche gli altrl uccisl: Tracey Bagley 4 
anni, il fratelllno Larry 15 mesi. e la sorellira 
Carrie, 61 appena sei settimane. 

NELLA FOTO: I'ediflcio di Lawrence, devaslato 
dalla flamma. 

damento costituzionale sottopo
sto al Congresso dall'organi-
smo generale di controllo del
la repubbhea. 

In queste condizioni non po 
trei indicare nessun ordine di 
cifre poiche cio potrebbe es
sere interpretato come un pre
cedente. 

II pagamento degli indenniz-
zi fissati si fara in denaro. a 
meno che gli interessati accet-
tino un'altra forma di paga
mento. per esempio in rame. 
C'e un termine di trent'anni 
per la sua cancellazione ed e 
previsto un interesse annuo 
del trenta per cento. II servi
zio dj questo debito si fara in 
quote annuali. eguali e succes
sive. esigibili. la prima un 
anno dopo la data in cui ri-
sulti deliiiitivamente fissato lo 
ammontare dell'indennizzo. 

Riteniamo che questa forma 
di pagamento permettera pie-
namente al Cile il servizio del 
suo debito sulla base dei mag
giori introiti che offrira To 
sfruttamento integrale. da par
te dello State, della nostra 
ricchezza cuprifera. 

D. — Signor ministro. sa
rebbe interessante conoscere 
la sua opmione sul ruolo delle 
imprese straniere neU'econo-
mia cilena 

R. — Considero molto im
portante la domanda. tanto 
piu che la mancanza di infor-
mazioni sull'autentico signifi
cato che ha avuto per la no
stra patria. sul piano economi
co e sociale Io sfruttamento 
straniero delle ricchezze fon-
damentalj in generale. e del 
rame in particolare. e stata 
totale, tanto nel nostro paese 
che aU'estero. 

Processo di 
mutamenti 

Bastera. per formarsi una 
idea della sua importanza. no-
tare che I'investimento statu-
nitense nel rame cileno signi-
fico in origine un apporto di 
capitale esterno deU'ordme so-
lamente di 3.5 milioni di dol
lari. Tutte il resto e uscite 
dalla stessa operazione. Ugua-
Ie situazione si e create per 
il ferro e per il salnitro. 

Ora. se si considera che le 
quattro grandi imprese sta-
tumtensi che hanno sfruttate 
nel nostro paese queste ric
chezze fondamentali hanno 
realizzato negli ultimi sessan-
ta anni entrate per Tammon-
Ure di 10.800 milioni di dol
lari e che il patnmonio nazto 
nale realizzato in quattrocen
to anni d| sforai ammonta a 
circa 10 500 milioni di dollari 
si a\ ra clie queste quattro im 
pre^e statumtensi hanno rea 
!.7zaio in poco pni di mezzo 
secolo I'eq'.nvalente di tutto 
c.b che e stato creato dal po 
p<>lo cileno in Industrie, stra 
de. porti. abitazHMii. scuole. 
ospedah commerci. ecc in 
tutte la sua storia Questa e 
la ragione della nostra esi-
zua crescita industriale. della 
di^occupazione. dei I issi sala 
ri. dell'alta nxirtalita infantile 
e del nostro sottosvilupoo in 
generale 

Di fronte a questa situazio 
ne. da molto tempo si sono 
fatte leggi in un'ansia di ot 
tenere migliori condizioni per 
il Cile nel commercm del ra 
me Dal 1940 al 1945 sono stati 
deltati venticinque strumenti 
legah. Nel 1945 fu dettata la 
legge numero 11.828 che si ri-
tenne avrebbe fissato condizio
ni definitive, ma porto invece 

t a un altro disastro. giacche si 
basava ancli'essa sulla idea di 
concedere nuove possibility 
alle imprese statunitensi, spe 
rando che queste dessero im-
pulso con i loro investimenti 
all'industrializzazione del Cile, 
cio che naturalmente non si 
verifico. Sullo stesso schema 
si baso la legislazione detta 
delle societa miste, dettata 
quattro anni fa. I fatti hanno 
dunque dimostrato che non e 
possibile marciare al fiancj de
gli interessi stranieri e condi-
viderne la sorte. 

Al di fuori del questionario 
e di sua iniziativa il ministro 
ha aggiunto: « Desidero appro 
fittare di questa intervista per 
dire che. mandando al con
gresso il progetto di emenda-
mento costituzionale che per 
mette la nazionalizzazione del 
rame. il governo popolare ha 
iniziato senza violenza la sua 
marcia verso il socialismo-

€ Comprendiamo che questo 
nostro atteggiamento dovra 
mettere in movimento tutto 
I'apparato pubblicitario di cui 
dispongono i grandi monopoli, 
i quaii non solo controllano 
organi di stampa nei paesi in 
cui operano ma hanno questo 
controllo in tutto il mondo e 
attraverso numerose agenzie 
di stampa per tentare di for-
mare una falsa immagine del 
governo popolare cileno e del
le sue misure immediate. Sia
mo coscienti di cio e abbiamo 
fiducia che qualsiasi campa
gna di questo genere non avra 
eco ne nei paesi d'America 
ne nell'opinione pubblica mon
diale. 

< Porteremo avanti il nostro 
processo di mutamenti entro 
gli stretti limiti delle norme 
legah. indennizzeremo le com-
pagnie secondo i criteri fissa
ti e continueremo ad adempie-
re agli accordi di consegna del 
nostro rame ai clienti abituali 
come si e fatto finora. Ci6 in
sieme al fatto che abbiamo 
1'appoggio della grande mag
gioranza del paese ci fa goar-
dare con serenita all 'awenire •>. 

Rodolfo Walsh 
deH'agenzia 
Prensa Latina 

la « DC » cilena 
contro 

i complotti 

SANTIAGO, 18 
«Noi rispettiamo la Costi

tuzione e non riteniamo che 
1'appello a rovesciare II go
verno costituzionale di Salva
dor Allende rappresentera la 
salvezza del Cile. Su una se
rie di questioni noi possia
mo divergere dall'attuale go
verno. ci opporremo ad esso, 
ma non consentlamo di esse
re coinvoltl in un complotto 
contro Allende ». ha dichiara
to in una conrerenza stampa 
il vice presidente del Partito 
democrat ico cristiano, il de-
putato Fernando Sanuez. 

Egli ha in tal modo rispo-
sto alle affermazioni del se-
natore dl destra Raul Morales 
Adriasol, il quale lancia inviti 
a creare assleme ai democra
tic! cristiani il cosiddetto 
« fronte civico » alio scopo di 
rovesclrre il governo Allende. 

« Noi siamo Tunica alternati
ve all'attuale governo e siamo 
ben decisi a svolgcre il ruolo 
di opposizione costruttiva ed 
a contribuire alia soluzione dei 

firoblemi sul quail abbiamo 
a stessa oplnlone del gover

no*. 

f 
\ 
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Attentato dinamitardo, attribuito dal FBI alia Lega di difesa ebraica 

Bomba devasta la sede 
della missione RAU all'ONU 
Protesta del delegato della RAU e scuse del governo americano — Conclusi i collo-
qui di Podgorny con Sadat — II memorandum egiziano a Jarring illustrate ieri agli am-

basciatori dei Paesi membri del Consiglio di sicurezza 
NEW YORK. 18. 

La sede della missione egi-
ziana alle Nazioni Unite e sta-
ta devastata questa notte dal-
lo scoppio di un ordigno. Ingen-
ti i danni, ma nessun danno a 
persone. Gli uffici erano de.ser-
ti e davanti al portone non so-
stava alcun agente (l'assenza 
dei poliziotti addetti alia sor-
veglianza non e in verita un 

• fatto normale). Si tratta del 
secondo attentato compiuto con-
tro la missione della RAU alle 
Nazioni Unite nel giro di cin
que settimane. Un portavoce 
della missione ha dichiarato die 
cNew York e diventata un \x>-
sto insopportabile per coloro 
che vi debbono la\orare». II 
capo della delegazione egjzia-
na El Zayyat ha ind:n//ato 
una energica protesta alia tie-
legazione USA presso 1'ONU (i 
due governi non hanno rclazio 
ni diplomatiche) e ha chiesto 
che le autorita detdi Stati U-
niti prendano le misure neces-
sarie per la protezione delle 
persone e dei beni della RAU 
alle Nazioni Unite. L'attentato 
ha su.scitato viva impressione 
all'ONU. 

II Dipartimento di Stato ha 
subito fatto trasmettere alia de
legazione egiziana le scuse del 
governo di Washington per l'in-
cidente, mentre funzionari del-
lo stesso Dipartimento hanno 
dichiarato che. a giudizio del-
1'FBI. la responsabilita del-
l'attentato ricade sull'organizza-
zione sionista * Lega di difesa 
ebraica». II capo della missio
ne della RAU ha detto che «le 
scuse non bastanoa e ha riba-
dito la richiesta che gli Stati 
Uniti assicurino la protezione 
delle delegazioni all'ONU. 

• • * 

IL CAIRO, 18. 
H Presidente Podgorni ha in-

trapreso nel pomeriggio di oggi 
l'ultima fase dei suoi colloqui 
politici con i dirigenti della 
RAU. II Presidente del Presi
dium del Soviet Supremo, che 
si trova da mercoledi in visita 
ufficiale in Egitto e che ha 
presenziato alle cerinionie per 
l'inaugurazione della diga di 
Assuan, ha visitato questa mat-
tina il grande complesso side-
rurgico di Helium. Era accom-
pagnato dal Presidente della 
RAU "El Sadat. II complesso di 
Heluan fu costruilo e viene ora 
ampliato con l'aiuto sovietico: 
stamane, alia presenza di Pod
gorni e El Sadat e stato inau-
gurato un reparlo di galvaniz-
zazione nel laminatoio. (Per da
re una idea dell'importanza del-
raiuto sovietico, diremo che 
l'URSS — in base a un accordo 
firmato nel 1%5 — ha contri-
buito con circa 32 milioni di 
sterline alia costruzione del la
minatoio). 

Nel corso della sua visita in 
Egitto, Podgorni ha ripetuta-
mente sottolineato l'amicizia 
fra l'URSS e la RAU. Ieri sera, 
a] termine d'un pranzo ufficia
le. ha pronunciato un discorso 
dichiarando fra l'altro: * Le no-
stxe navi da guerra nel Medi-
terraneo hanno un ruolo impor-
tante, quello di ricacciare gli 
imperialisti e di bloccare i Ioro 
comploUi e le loro avventure 
contro i movimenti di liberazio-
ne nazionale di questa regione. 
Le nostre navi visitano Ales
sandria portando macchinari. 
auto, trattori. prodotti petroK-
feri, grano e molte altre cose. 
Le nostre navi da guerra ven-
gono qui per visite di amicizia 
neH'interesse dei nostn due 
Paesi. Nei cantieri, i nostri 
equipaggi ed esperti lavorano 
per sviluppare la flotta egi
ziana >. 

Per quanto riguarda le mas
se diplomatiche intomo al ne-
goziato guidato dall'incaricato 
di U Thant. non si hanno in-
formaziom particolare2|tiatc sul 
cotitenuto del memorandum d ie 
il delegato della RAU Zayyat 
ha consegnato a Jarring in ri-
sposta a quello corusognatogli 
da gli israehani. 

Il sottosegretario egiziano 
agli Esteri Salah Gohar ha 
convocato ieri sera e questa 
mattina gli ambasciaton dei 
Paesi membri del Consiglio di 
sicurezza deY.e Nazioni Unite: 
con ess: — hanno detto fonti 
ufficial: egiziane — Gohar ha 
discusso l'attuale situazione nel 
Medio Oriente. il memorandum 
israeliano a Jarring c la n-
sposta egiziana. consegnata an-
che cssa. come si e detto, a 
Jarring. Gohar ha ncevuto i 
capi delle missiom dipk>mati-
d ie di: Italia, Belgio. Polonia. 
Giappone, Somalia. Sierra Leo
ne, Siria, Argentina e Burundi. 

Nel racconlo di un giovane guerrigliero 

Impressionante 
testimonianza 
sulla tortura 

in Brasile 
Bruno Dauter Magalhaes e uno dei settanta de-
tenuti scambiati col diplomatico svizzero Bucher 

SANTIAGO DEL CILE. 18 
Bruno Dauter Magalhaes e 

Silva, e uno dei settanta de-
tenuti politici brasiliani scam
biati con 1'ambasciatore sviz
zero a Rio. Giovanni Enrico 
Bucher, e come i suoi com-
pagni parla delle torture su-
bite nelle carceri del regime 
con un tono di voce mono-
corde, quasi temesse di farsi 
t radire dall'emozione ciie pro-
va a ricordare quegli episodi 
di violenza e di dolore. 

« Ho ventidue anni — dice 
Bruno Magalhaes — e sono 
entrato nella guerriglia nel 
196R, svolgendo compiti se-
condari all 'interno del mon
do della scuola »: in seguito, 
nel 19C9, fu espulso dall'uni-
versita per la sua attivita po-
litica in seno al Partito count-
nistn rivoluzionario brasilia-
no. 

ALESSANDRIA — Sadat e Podgorny durante un comizio tenuto insleme ad Alessandria 

Carli a Mosca 
II governatore della Banca 

d' l talia, Guido Carli, e parti
to ieri mattina dall 'aeroporto 
di Fiumicino alia volta di 
Mosca. 

Carli, che e accompagnato 
da alti funzionari della Ban
ca d'l talia, avra colloqui di 
carattere tecnico con i diri
genti della Banca Centrale del-
l'URSS nel quadro dei contat-
ti bilaterali fra le banche cen-
trali dei vari paesi. 

II r ientro a Roma di Carli 
e previsto per giovedi pros-
simo. 

Schedati 18.006 cittadini pacifteti e progressisti 

NIXON RILANCIA NEGLI USA 
L0 SPIONAGGIO MACCARTISTA 

L'operazione e cominciata circa due anni fa e viene condotta dai servizi segreti dell'esercito - II 
sen. George McGovern annuncia la sua candidatura alia designazione democratica per le elezioni 
presidenziali - II sen. Muskie rientrato in USA dopo il viaggio in Europa e in Medio Oriente 

Alia conferenza di Singapore 

Monito a Heath 
contro una nuova 

«crisi di Suez» 
Violenti incidenti a Londra per una ma-
nifestazione contro le armi al Sudafrica 

SINGAPORE, 18 I 
La conferenza dei capi di 

governo dei paesi del Com-
momcealth e ripresa questa 
matt ina con la discussione sul-
le question! economiche. II 
cruciale problema del proget-
to britannico per la vendita 
di armi al governo razzista 
del Sud Africa, che rischia di 
provocare una frattura t ra 
Londra e i paesi associati. 
sara affrontato domani. 

II ministro degli esteri In-
diano. Swaran Singh, ha unito 
frattanto la sua voce, in una 
conferenza stampa. a quel
le dei rappresentanti africani 
che chiedono al primo mini
s t ro britannico. Heath di re-
cedere dalla sua decisione. Di-
versamente. ha detto Singh. 
niolti paesi rhed ranno la lo
ro posizione 

II presidente dell'Uganda. 
Milton Obote. ha paragonato 
la decisione di vendere armi 
al Sud Africa alle scelte fat-
te dalle potenze occidental! 
nel 1956 scelte che portaro-
no ?Ua « crisi di Suez » e pro-

Dopo i recenti gravi scontri 

Belfast chiede al 
governo britannico 

rinforzi militari 
BELFAST. 18 

II pr imo ministro irlandese 
Chichester-Clark si e recato a 
Londra per discutere con i di
rigenti britannici nuove mi-
sure militari per fronteggia* 
re la situazione, dopo i gravi 
incidenti di Belfast e London
derry . Clark chiedora maggio-
wi poteri di intervento per 
l 'esercito, ruovi rinforzi mi
litari e un iw.pegno piii am-
pio di Londra in quella che 
egli ha definito « una lotta co-
rnunen contro le attivita 

dell'lRA (Irish Republican 
Army). -

La notte scorsa a Belfast la 
situazione aveva raggiunto un 
puvito critico quando gross! 
raggruppamenti di cattolici e 
protestanti si erano fronteg-
giati al confini dei rispettivi 
quartieri . Tutte le unita mili
tari erano state mobilitate e 
disposte a dividere I due 
gruppi, Impedendo che que
st! giungessero alio scontro 
frontale. 

vocarono un drastico deterio-
• ramento delle posizioni delle 
stesse potenze in Africa. « Se 
!1 governo di Londra si fos
se comportato diversamente — 
ha detto Obote — i sovieticl 
non. si sarebbero istallati co-
si rapidamente nel Mediter-
raneo ». 

Obote ha detto che I'atmo-
sfera della conferenza «e te-
s a » e che se la Gran- Bre-
tagna non rinuncera al suo 
progetto egli non potra piu. 
probabilmente n tenere a fre-
no le attivita anti-britanniche 
nellTJganda ». « Heath - deve 
dirci — ha soggiunto — se e 
pronto a rinunciare agli inte-
r a ^ i inglesi nell'U»anda e in 
altri paesi». 

A quanto sembra i tentativi 
di emendare la « dichiarazione 
di principi» proposta dallo 
Zambia che condanna il pro
getto britannico. sono failiti. 
Una serie di emendamenti 
proposti dalla Gran Bretasma 
sono stati respinti a maggio-
ranza e Obote ha det to che es-
si avrebbero trasformato la 
dichiarazione o in una carta 
per la vendita di armi al Sud 
Africa J>. 

Nella seduta odierna. nume-
rosi oratori hanno parlato del 
crescente divario tra i paesi 
Industrialmente sviluppati e 
quelli arret rati. 

LONDRA. 1« 
Violenti incidenti si sono 

verificati questa sera a Lon
dra durante una manifestazio-
ne contro la vendita di armi 
britanniche al Sudafrica, de-
cisa dal governo conservato-
re. Alia manifestazione hanno 
partecipato quattromila perso
ne, tra cui Bemadet te Devlin, 
la giovane deputatessa nord-
irlandese scarcerata di recen-
te. Gli incident! sono iniziati 
quando gruppi di teppisti fa-
scisti hanno cercato di distur-
bare il comizio cantando inni 
hitleriani. « Forse i piii gio-
vani non riconosceranno que
st! slogan, ha gridato il pre
sidente dell 'assemblea, John 
Ennals , ma io li ho uditi a 
Norimberga nel *33». I dimo-
strant! hanno applaudito, men
tre i nazisti cercavano di pro
vocare nuovi incidenti. La po-
lizia e allora intervenuta « per 
ripristinare l'ordine » e ue so
no scaturiti violenti incidenti. 

NEW YORK. 18 
Nixon rilancia il maccar-

tismo. Negli ultimi due anni 
i servizi segreti dell'esercito 
americano hanno schedato di-
ciottomila cittadini « per moti-
vi di sicurezza ». A questa in-
fame e vasta operazione a 
carat tere spiccatamente anti-
comunista, hanno partecipa
to un migliaio di agenti dei 
servizi segreti . i quali hanno 
raccolto inrormazioni «poli-
tiche e personal!» su per
sone note ed ignote apparte-
nenti a formazioni politiche 
di diverso orientamento, ma 
in primo - luogo ad organiz-
zazioni democratiche e mili-
tanti, comprese t I'Associnzio-
ne per il progresso della gen-
te di colore», l'associazione 
« Studenti per una societa de
mocratica >, il Parti to delle 
pantere nere. Queste rivelazio-
ni sono pubblicate dal « New 
York Times» il quale elen-
ca fra i gruppi presi di mira 
(evidentemente a puro titolo 
di copertura) anche il «KKK* 
e la fascista «John Birchl 
Society > ma sottolinea appun 
to che I'attenzione della po-
li7ia segretn militare america-
na si e appuntata soprattut-
to contro gli elementi radica
l s i militant! negri e le per
sone contrarie alia guerra nel 
Vietnam. . • - . • ' 

Secondo il <r New 'York Ti
mes* , il comando deH'eserci-
to ha affermato che le sche-
dature enntinuano. ma ora 
solo a carico di persone che 
« possono provocare incidenti 
capaci di porta re ad una ri
chiesta presidenziale di inter
vento delle truppe federal! » 
una formula ipocritamente 
tortuosa per dire che l'opera
zione maccartista prosegue e 
proseguira. contro tutti colo
ro che appoggino o siano so-
spetti di ap|K>ggiare le orga-
nizzazioni democratiche. 

Nel clima inquieto pro\o-
cato dalla nuova eicalation 
nel Vietnam, dalle persecu-
zioni di democratici. dal pro^ 
cesso ad Angela Davis, il se-
natore (demncratico del Sud 
Dakota) George McGovern ha 
annunciato oggi la sua candi
datura alia designazione de
mocratica per le elezioni pre
sidenziali americane del 1972. 
impegnandosi a rit irare rapi
damente ogni soldato ameri
cano dal Vietnam e a guidare 
la nazione verso « una sccon-
da rivoluzione americana >. 

McGovern ha annunciato la 
sua candidatura in un discor-
so pronunciato a Sioux Falls, 
nel Sud • Dakota, ed in una 
lettera inviata a 275.000 ame-
ricani. II senatore ha detto 
che cominciare una campa-
gna per le elezioni presiden
ziali con 18 mesi di anticipo 
ft un fatto senza precedenti, ' 

ma ha spiegato che egli spe-
ra di provocare « un dialogo 
nazionale basato sul recipro-
co rispetto e su di una co-
mune speranzn. Per una cam-
pagna del genere ci vuole 
tempo — ha detto 

Mentre gli Stati Uniti si 
avvicinano al 200/mo anniver-
sario dell'indipendenza, McGo
vern ha auspicato <t una se-
conda rivoluzione americana ». 
Ma, ha detto «non una ri
voluzione di violenza, ma una 
serena determinazione di con-
formare la politica e le prio-
rita del paese agli ideali che 
hanno ispirato i documenti 
dell'indipendenza >. 

Nel suo di.scor.-o a Sioux 
Falls . McGovern ha detto che 
il paese ha davanti a se due 
compiti: «Allontanare I'incu-
bo del sud est asiatico » e vin-
cere z In peggiore inflazione e 
la piu dura crisi di disoc-
cupazione da dicci anni a que
sta pa r t e» . Egli ha definito 
1"« impegno > americano nel 
Vietnam come «uno spaven-
toso errore ». « Non vi e altra 
via — ha aggiunto — per por-
vi fine e liberare i nostri pri-
gionieri se non quella di an-
nunciare una data definitiva 
e vicina per il ritiro di ogni 
soldato americano: io vi fac-
cio questa promessa senza ri-
s e n ' e *. 
P e r quel che riguarda l'eco-
nomia. McGovern ha detto 
che il paese deve diminuire 
i suoi impegni militari e spa-
ziali e modernizzare I'indu-
stria in vista di un suo im-
piego in tempo di pace. 

II senatore Edmund Mus
kie. rientrato da un viaggio 
in vari Paesi d'Europa e in 
Medio Oriente. appresa la no-
tizia della iniziativa di McGo
vern ha dichiarato: « Faccio a 
George i migliori auguri : ab-
biamo blsogno di tutte le vit-
torie democratiche che potre-
mo ottenere >. Egli ha rifiuta 
to di mettere in relazione il 
suo viaggio con "eventnali am 
bizioni presidenziali e. per 
quanto riguarda il suo so,i-
giorno a Mosca. ha detto di 
aver avuto con Kossighin un 
colloquio 4 libero e franco >. 
McGovern ha anche prean-
nunciato una conferenza stam
pa sul suo viaggio. 

Beriino: oggi 
nuovi colloqui 

BERLIXO. 18. 
Domani riprenderanno le trat-

tative su Berhno cui r*artecipa-
no gli ambasciaton delle quat-
tro potenze. URSS. USA. Fran 
cia e Gran Bretagna. I-a se
duta di domani sara prcsiedn-
ta dall'ambasciatore americano 
Kenneth Rush. 

<t Quando la polizia mi arre-
st6, il 2 maiv.o dello scorso 
anno, cominciarono a tortu-
tami dal primo giorno, cer-
cando di farmi dire con quali 
compagni ero stato in contat-
to, ma io fornii informazioni 
sbagliate ed essi ebbero 11 
tempo di mettersi in salvo *. 

« Questo gesto, pero — con-
tinua Bruno Magalhaes — mi 
costo molto caro: era di notte. 
mi portarono in una strada 
isolata e, appena sceso dal 
cellulare cominciarono a pren-
dermi a pedate ed a colpir-
mi con i calci delle pistole e 
dei fucili, fino a farmi san-
guinare dalla testa e dal cor-
po ». 

Un'altra volta lo portarono 
al quartier generale della pri
ma brigata della polizia mili
tare dicendo che lo avrebbero 
fucilato. invece lo torturaro-
no di nuovo per diverse ore, 
continuando a chiedergli di 
rivelare i suoi incarichi in 
seno alia guerriglia. 

« L a prima volta mi tortu-
rarono per dodici ore filate, 
quindi fui seviziato diverse al
tre volte nei giorni seguenti 
ma dopo due mesi cessarono 
questo trattamento e lo han
no ripreso solo dopo alcuni 
mesi ». ' 

« La tortura — dichiara an-
cora Bruno Magalhaes, sem-
pre con la stessa voce mo-
nocorde e lo sguardo fisso 
sul microfono del registrato-
re — e ormai stata istitu-
zionalizzatq come la forma di 
interrogatorio ufficiale dei pri-
gionieri politici. ma viene lar-
gamente usata anche come ar-
ma di repiessione e di inti-
midazione, anche contro per
sone che dimostrano poi di 
non aver nulla a che vedere 
con la guerriglia. Lo scopo 
principale che ci si prefigge. 
quando si torturano dei "po
litici" in carcere, e quello di 
ottenere delle confessioni o 
delle inrormazioni sul movi-
mento clandestino, ma spesso 
si puo essere torturati senza 
motivo, per punizione o per 
semplice sadismo dei secon
ding ». 

Quando gli viene chiesto co-
sa ne pensa delle prospettive 
della guerriglia in Brasile, il 
giovane sembra svegliarsi dal 
suo torpore e la voce si fa 
piu forte ed incisiva: «II pro
blema principale — dice — 
e oggi quello di raggiungere 
un'unita di azione delle varie 
formazioni della sinistra, sia 
sul piano politico che milita
r e : questa unita potra per-
mettere una maggiore incisi-
vita della guerriglia sia nelle 
grandi citta che nelle campa-
gne, per poter avanzare piu 
rapidamente verso l'abbatti-
mento del regime militare e 
la liberazione definitiva J>. 

Imminente 
visita di 
Kekkonen 
a Roma 

HELSINKI. 18 
II Presidente finlandese 

Kekkonen visitera ufficialmen-
te l'ltalia nei prossimi giorni, 
con una delegazione della qua
le fara parte anche il mini
stro degli Esteri Vaino Le-
skinen. Tema del colloqui che 
gli statisti finlandesi avranno 
a Roma sara — oltre agli 
scambi economici e ad even-
tuali problemi bilaterali (co-
munque di peso modesto. da-
to che i rapporti fra i due 
Paesi vengono definiti ootti-
mi») — la preparazione della 
conferenza sulla sicurezza eu-
ropea. 

Alia conferenza il governo 
di Helsinki ha dedicato nello 
ult;mo anno una attenzione 
p.:»rt:colare. svolgendo sondag-
gi sulla possibilita di arriva-
re a una intesa comune anche 
attraverso contatti multila-
terali oltre che bilaterali. Va 
ricordato anche che il gover
no finlandese si e offerto di 
ospitare I'auspicatA conferen
za sulla sicurezza europea. 

Ad Helsinki, mtanto e giun-
ta oggi una delegazione un-
gherese: il Primo ministro 
ungherese Jeno Fock, il mini
stro degli Esteri. e il ministro 
per il Commercio estero ma* 
eiari discuteranno coi mini-
stri finlandesi il miglioramen-
to d?i rapporti commercuili. 
di collaborazione economica, 
indu.-tnale e cuiturale. Ma ne-
gh incontri. secondo quanto 
nsul ta anche dalle dichiara-
zioni rilasciate prima della 
p-irtenza da Fock. verra altre-
si discussa la situazione inter-
nazionale e in particolare la 
preparazione della conferen
za per la sicurezza europea 
per la quale sia l*Ungheri3, 
che la Finlandia stanno svol
gendo un ruolo di primo piano. 

H colloqui di questi giorni 
insomma, prima con i dirigen
ti ungheresi e poi con quelli 
italiani, mdicano l ' immutato 
impegno della d.plomazia fin
landese di compiere ogni sfor-
zo perche i giovam di Europa 
arrivino ad affrontare Insieme 
i problem! della sicurezza. 

DALLA PRIMA PAGiNA 
Contadini 

A Fer ra ra , intanto, un im-
poi-tante dooumento unitario 
sul problema dei fatti agra-
ri e stato approvato dai rap
presentanti del PCI, della 
DC. del PSI, del PSIUP e 
dal PIU. Nel dooumento si 
sottolinea la necessita di con-
cludere la discussione sulla 
legge per la riforma dell'af-
IHto dei fondi rustici per ve
nire incontro alle aspettative 
dei coltivatori e dei lavora-
tori agricoli. A Verona. «ca-
pitale verde del MEC >, hanno 
sl'ilato per le s t iade centinaia 
di contadini, anch'essi aderen-
ti alle organizzazioni promotri-
ci della manifestazione nazio
nale e alia stessa Coldiretti. 
Motivo dominante della mani
festazione e stata I'unita. 
« Unita nelle campagne >, di-
ceva un enorme striscione che 
precedeva il corteo. <t Uniti si 
vince » direva un altro. E che 
si trattasse di un messaggio 

di unita lo ha ripetuto 1'ora-
tore ufficiale, il responsabile 
del set tore terra delle ACLI, 
Picchi. 

Nel corso della manifesta
zione sono state ricordate tut
te le altre iniziative unitarie 
svoltesi in questi ultimi gior
ni nel Veneto dove, com'6 
noto, lo stesso Consiglio regio-
nale. ha espresso un voto uni
tario per I'approva/ione della 
legge. 

Vale la pena di ricordare a 
questo punto, sia pure breve-
mente. i motivi per i quali 
questa legge di riforma degli 
affitti agrari e divenuta un 
banco di prova importante per 
le foi7e governative. 

La legge approvata dal Se-
nato prevede prima di tutto, 
una diminuzione dei canoni 
da calcolare complessivamen-
te in non meno di 40 miliar-
di 1'anno. Soldi che sarebbero 
cosi tolti dalle mani della ren-
dita parassitaria (che oggi in-
veste prevalentemente in spe-
culazioni edilizie) per essere 
restituiti ai lavoratori delle 
campagne i quali necessaria-
mente li utilizzerebbero per 
trasformare la agricoltura 
e cambiare le Ioro condizioni 
di vita. 

L'altro elemento caratteriz-
zante della legge e il fatto che 
viene data al milione e piu di 
fittavoli. al contrario di oggi. 
la possibilita di prendere ini
ziative. di contare sul fondo. 

Una legge. in complesso. 
che elimina molte ingiustizie 
dalle campagne. che spinge 
obbiettivamente i contadini a 
restare. a non emigrare. Una 
riforma che non costa una li
ra alia societa. ma che con-
sente anzi di indirizzare nella 
giusta direzione soldi oggi 
estorti. con una vera e pro
pria rapina. a chi ne avreb-
be tanto bisogno. 

Sulla legge la Democrazia 
cristiana non ha ancora chia-
rito la propria posizione. Tut-
to sembra rimandato alia riu-
nione del gruppo parlamenta-
re che avra luogo oggi. In 
quella sede sara deciso se pre-
sentare emendamenti o meno. 
Nel primo caso la legge cor-
rerebbe il rischio di ritornare 
al Senato e quindi di venire 
insabbiata. E ' un rischio con
tro i) quale si sono gia espres-
si i contadini fittavoli nelle nu-
merose manifestazioni svoltesi 
in ogni parte del paese da un 
anno a questa parte. 

Intanto nel tardo pomeriggio 
alia Camera e ripreso il di-
battito sulla proposta De Mar-
zi-CipolIa. Hanno parlato i re
lator! di minoranza. il missi-
no Sponziello e il liberale Bi-
gnardi . Entrambi hanno eser-
citato pressioni sulla DC per
che modifichi radicalmente la 
legge. Sono risuor.ate tutte le 

logore argomentazioni dei pa
droni. II parlamentare libera
le ha addirittura definito di 
dubbia costituzionalita il pro
getto di legge che porta la fir-
ma di un comunista e di un 
democristiano. Egli ha rivol-
to ancora un attacco alia pre-
sidenza della Camera, colpe-
vole. secondo lui. di avere 
c spodestato la commissione 
agricoltura ». alia quale ave
va giustamente tolto la legge 
per porla all'ordine del gior
no dei lavori dopo un anno 
di continui rinvii. 

II presidente di turno Zac-
cagnini ha respinto questo at
tacco affermando che la presi-
denza della Camera anche in 
quella occasione aveva opera-
to nel pieno rispeito del rego-
lamento. 

I relatori di maggioranza 
Padula e Ceruti. entrambi dc. 
hanno riaffermato che la leg
ge sui fitti agrar i . approvata 
dal Senato. va cambiata. Si 
tratta di una grave presa di 
posizione che non puo non su-
scitare a l larme fra le masse 
dei fittavoli coltivatori. D'al-
tra parte il governo, tramite 
il ministro airagricoltura Na
tal i pure lui intervenuto nel 
dibattito. ha mantenuto sulla 
vicenda che ha spaccato i dc 
e la maggioranza di centro 
sinistra un atteggiamento equi-
vocamente neutrale. I*i sostan-
za della posizione del mini
stro e riassunta nelle parole 
conclusive del suo discorso: 
«Sono eonvinto — ha detto 
Natali — che il pariamento 
sapr.i da r luogo ad un prov-
vedimento in grado di calare 
idoneamente nella reaitii del
le nostre campagne soddisfa 
cendo le aspettative del mon
do rurale. e favorendo I'impe 
gno di valorizzazione posto in 
alto dalla gente dei campi in 
un momento in cui veramen-
te si decide della sua sorte». 

La Camera a questo punto 
ha concluso la discussione ge
nerale sul progetto di legge 
Do Marzi-Cipolla. 

Riforme 
forme diventa, per ! sindaca-
ti, < un vasto processo inno-
vatore che deve essere in par
ticolare strumento di radicale 
modificazione dell'attuale mec-
canismo di sviluppo al fine di 
indirizzarlo verso obiettivi ed 
equilibri piu direttamente le-
gati agli interessi della clas-
se lavoratrice ». In altre paro
le — come rileva la relazione 
— « la lotta per le riforme di-
viene un momento che. unita-
mente all'azione contrattuale. 
ha come obiettivo generale 
la creazione di nuovi equili
bri di potere nella societa e 
I'acquisizione di responsabi
lita e poteri crescenti per la 
classe lavoratrice ». 

Un'ampia parte della rela
zione e dedicata alia defini-
zione degli obiettivi immedia-
ti (casa, sanita, fisco) e dei 
tempi di intervento in vista 
delle iniziative per la scuola, 
i trasporti. Macario ha ricor
dato fra l'altro che sulle que-
stioni della casa e della sani
ta il governo deve ancora 
precisare alcuni orientamenti 
e che. in particolare, sulla ri
forma fiscale lo stesso gover
no ha « mantenuto sistemati-
camente un atteggiamento 
elusivo ». Quest'ultima riforma 
pertanto — prosegue la rela
zione — « rischia di divenire 
un terreno di grave scontro 
politico tra governo e sinda-
cati in quanto i criteri ai qua
li si ispira la riforma attual-
mente proposta dal governo 
risultano lesivi degli interessi 
delle classi meno abbienti». 
I sindacati intendono riaprire 
col governo, su questo punto 
nodale, un approfondito dibat
tito e «in caso di non accet-
tazione si propongono di es
sere ascoltati direttamente dal 
Pariamento ». 

Quanto alia politica econo
mica. dopo aver precisato che 
non si puo lasciare campo li-
bero al padronato e ai gover-
nanti. la relazione indica al-
cune scelte prioritarie di in
tervento dei sindacati nei ri-
guardi delle Partecipazioni 
statali e dei programmi di set-
tore (neirindustria e in agri
coltura). La relazione sottoli
nea inoltre l'azione in atto nel
le campagne per l'approvazio-
ne immediata della legge sui 
fitti agrari e per il superamen-
to della mezzadria e della co-
lonia. Affrontate quindi le que-
stioni della necessaria articola-
zione della lotta e dell'ade-
guamento delle strutture sin-
dacali. specialmc-nte per quan
to riguarda le categorie e le 
organizzazioni territoriali, la 
relazione afferma d i e « la pro-
secuzione delle lotte restera, 
per lungo tempo ancora, l'uni-
co modo per rimuovere le ul-
time resistenze ». Occorre tut-
tavia evitare che si promuo-
vano «scioperi per obiettivi 
generici e non ben definiti *. 
L articolazione della lotta. 
«soprattutto a livello territo-
riale ». deve diventare « una 
pratica che pud risultare par-
ticolarmente efficace ». 

Una importante indicazione. 
collegata all'esigenza di ren-
dere i lavoratori sempre piu 
partecipi delle decisioni del 
sindacato. e quella relativa 
alia necessita che Io sciopero 
assuma una precisa <: caratte-
ristica politica s>. * Lo sciope
ro — ha detto Macario a no-
me delle tre Confederazioni 
— deve progressivamente per-
dere il suo carat tere di mera 
astensione dal lavoro, per di
venire un'occasione di precisa 
manifestazione politica della 
volonta dei lavoratori >. Oc
corre altresi promuovere for
me di sciopero che colpiscano 
le « controparti reali. riducen-
do al massimo il disagio per 
la cittadinanza e per i lavo
ratori. Tale esigenza — sot
tolinea la relazione — riguar
da soprattutto gli scioperi che 
interessano l'intero comparto 
dei servizi pubblici ^. 

A questo punto la relazione 
ricorda la campagna antisin-
dacale scatenata nelle ultime 
settimane * con lo scopo di 
addebitare alle organizzazio
ni dei lavoratori la responsa
bilita esclusiva per le attuali 
difficolta economiche. di pa-
ralizzare l'intera azione sin-
dacale e. in particolare, di in-
sabbiare la politica delle ri
forme >. A questa campagna 
il sindacato risponde <riaf-
fermando il suo diritto a par-

tecipare alia formazione delle 
decisioni di interesse genera
le e la necessita di intensifi-
care l'azione di pressione da 
parte dei lavoratori al fine di 
ottenere una immediata e sod-
disfacente soluziune delle que-
stioni relative a casa, sanita 
e fisco x/, . 

La relazione • presentata da 
Macario affronta. infine. H 
problema della « compatibility 
tra riforme e svilup|>o econo-
mico », rilevando che i sinda
cati «non hanno mai inteso 
rifiutare l'esatne del proble
ma del rapporto tra le rifor
me e rammontare delle risor-
se che la situazione economi
ca rende disponibili». Que
sto rapporto. pero. e inteso 
dal sindacato « in senso inno-
vatore e dinamico in quanto 
uno dei flni delle riforme e 
propn'o quello di incidere sul-
l'attuale meccanismo di svi
luppo. sul modo come si rea-
lizza nel nostro paese l'im-
piego delle risorse. sia nei suoi 
termini generali. sia nelle sue 
applicazioni specifiche che ri-
guardano casi ricorrenti di 
sperpero dei mezzi pubblici e 
di difesa di posizioni di rendi-
ta e speculazione ». 

Concludendo. dopo aver in-
dicato 1'esigenza di un « sen-
sibile aumento » dell'interven-
to pubblico. la relazione pre
cisa che «esistono anche ri
forme che non costano» (co
me la democratizzazione del-
1\ Rai-Tv) e che i sindacati 
non rifiutano un esame delle 
* compatibilita » fra risorse e 
riforme, ma intendono fare in 
modo che anche questo pro
blema venga inquadrato « nel 
loro disegno generale di radi
cale rinnovamento della so
cieta ». 

RDV 
niente che questo termine viene 
inteso tanto ampiamente da di
ventare privo di significato». 
In effetti. mentre fino a non 
molto tempo fa le « missioni di 
interdizione » erano ufticialmen-
te dirette soltanto contro «le 
vie di comunicazione e di rifor-
nimento» esse concernono ora 
anche in Cambogia. come nel 
Vietnam del sud e nel Laos, 
qualsiasi obiettivo considerato 
i nemico ». 

Per quanto riguarda il Viet
nam del sud. combattimenti 
vengono seimalati nella regione 
di Hue. nella provincia di Quans? 
Nam, nei nressi della citta di 
Guan? N'jiai. in cinque province 
settentnoiidli ed in una localita 
a 200 clulometri da Saigon. 
Gli amerieani. oltre a subire 
numerosi morti e feriti. hanno 
perduto due elicotteri. uno nella 
provineia di Chan Doc e l'altro 
nella regione di Hue. cJ un 
cacnabonibardiere nella zona 
settentrionale. 

Le ultimo due notizie della 
giornata. non meno preoccu-
panti in quanto rivelano indi-
rettamente le vere intenziom di 
Ni\on e Laird, riguardano la 
consistenza delle truppe ameri
cane in Indocina. A Saigon fonti 
militari USA hanno rivelato che 
gli Stati Uniti hanno < conge 
lato > il ritiro di personale del-
1'aviazione dall'Asia sud orien-
tale per non indebolire i born-
bardamenti e la copextura aerea 
fornita ai regimi fantocci di 
Saigon. Phnom Penh e Vien
tiane. Sempre a Saigon, il bol-
lettino settimanale do! comando 
USA ha segnalato. per la prima 
volta in nove mesi. un aumejito 
degli effettivi amerieani ne! 
Vietnam. La settimana scorsa 
il corpo di si>edizione USA am-
montava a 332.500 uomini (esclu-
se lo forze aeree di stanza in 
Thailandia e le forze della 
VII flotta), ora conta mvece 
333.300. n portavoce USA ha 
parlato di una < fluttuazione 
temporanea >, ma gli svilupp: 
degli ultimi giorni inducono a 
pensare a ragioni ben piu serie 
e pericolose. 

U Thant non 

vuole rinnovare 

il suo mandato 
NEW YORK. 18 

D segretario generale del
le Nazioni Unite, U Thant. ha 
dichiarato oggi che non inten-
de restare in carica alio sca-
dere del suo mandato nel di-
cembre 1971. 

Thant. che ha 62 anni. & 
segretario generale da 10 an
ni. La decisione di non chie-
dere un'estensione della ca
rica e stata annunciata nel 
corso di una conferenza 
s tampa. 
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