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II Comitato centrale del PCI chiama le masse lavoratrici e le forze politiche all'azione unitaria 

Mutare go verno e indirizzi politici per battere 
il contrattacco reazionario e attuare le rif orme 

La relazione del compagno Bufalini — Gli interventi di La
ma, Petruccioli, Sicolo, Cossutta, Rubbi, Terracini, Berlinguer 

La risoluzione del C.C. 

Ecco il te.sto della risolu
zione approvata aU'uiiaiii-
mita dal Comitato Centrale: 

« n Comitato Centrale del 
PCI approva la relazione del 
compagno Paolo Bufalini e 
da mandanto ai gruppi par-
lamentari del Partito di mo-
tivare alle Camere la sfidu-
cia al governo Colombo e il 
rifiuto dei comunisti di con-
siderare che sia possibile 
superare la crisi determina-
tasi nel governo e nella coa-
lizione con un rimpasto. Ben 
altro che qualche limitato 
aggiustamento esige la si-
tuazione: occorre un pro-
fondo mutamento di indiriz
zi e di composizione del go
verno e della maggioranza. 

I fatti gravissimi dell'Aqui-
la non sono un incidente sul 
cammino di questa coalizio-
ne governativa: sono la ma-
nifestazione ultima di tutto 
il proeesso di deterioramen-
to di cui la DC porta le 
maggiori responsabilita. 

II CC richiama 1'attenzio-
ne del Partito e di tutte le 
forze democratiche sulla 
gravita eccezionale di quan
ta e aecaduto all'Aquila: quel 
fatti sono un eplsodio ulte-
riore di un disegno reazio
nario ed eversivo, organiz-
zato da forze interne e inter-
nazionali, che cerca con ogni 
mezzo, utilizzando stati d'ani-
mo e fatti emotivi e compli
city e tolleranze inammissi-
bili, di contrastare e ricac-
ciare indietro l'avanzata del 
movimento operaio e popo-
Jare e le sue conquiste. Si 
vuole impedire, costi quel 
che costi, 1'attuazione di una 
rigorosa e coerente politica 
di riforme della struttura 
della societa, che colpisca-
no interessi parassitari e 
privilegi costituiti; si vuole 
bloccare lo svilupparsi di in-
tese e convergenze unitarie 
tra le forze politiche demo
cratiche e la spinta ad una 
svolta che rinsaldi la demo-
crazia. garantisca l'indipen-
denza nazionale e la pace, 
dia coerenza, organicita e 
oertezza ad una politica di ri
forme. 

n primo obiettivo che og-
gi si pone e battere questo 
piano eversivo e fascista e 
poire fine ad ogni tollefanza 
verso di esso, tolleranza ali-
mentata dalla falsa teoria 
degli opposti estremismi co~ 
stantemente sostenuta dal-
1'attuale segreteria democri-
stiana. Per questo il PCI 
chiede l'esclusione del mini-
stro Restivo dal governo e 
fa da questa richiesta un ele-
mento essenziale del giudi-
zio sulla soluzione che ver-
ra data alia crisi politica in 
atto. Occorre, contempora-
neamente, colpire anche nel-
l'apparato dello Stato ed in 
particolare modo entro i cor-
pi di polizia quegli demen
ti dirigenti che si fanno stru-
mento delle forze politiche e 
sociali reazionarie e che con-
ducono nei reparti, anche at-
traverso forme disciplinari 
inammissibili e servizi esa-
speranti, una politica diretta 
a suscitare tra gli agenti uno 
stato d'animo contrario alle 
forze operaie e popolari e ad 
organizzare connivenza o 
complicity con organizzazio-
ni fasciste. II PCI afferma 
la necessita che i corpi di po 
lizia siano posti alia difesa 
della legalita democratica 
contro l'eversione di destra 
e invita i lavoratori, i giova 
ni, i compagni a svolgere 
un'ampia e costante azione 
per l'awicinamento e la com 
pren^ione tra le masse popo
lari e le forze sane presen 
ti in questi corpi e per le ri
forme democratiche del loro 
ordinamento Occorre anche 
sottolineare la necessita che 
tutta la maqistratura appli 
chi risjorosamente le leggi 
gia cisienti contro le orga-
niz7a7iom fasciste. 

Ma il piano eversivo si 
sconli'^e portando contem-
poraneamente avanti ron de 
cisione e linearita la politi 
ca di riforme; da essa infat-
ti dipende lo sviluppo eco
nomic e civile del Paese a 

da essa dipende. in modo 
particolare, la condizione del 
Mezzogiorno, dove miseria e 
disoccupazione richiedono al 
piu presto una prospettiva 
diversa: non « pacchetti» ca-
suali di concessioni cliente-
lari che mettano una loca
lity contro Taltra, ma orga-
niche misure che arrestino 
l'esodo dalle eampagne, 
blocchino 1'emigrazione dei 
giovani che nel Mezzogiorno 
completano gli studi e non 
trovano il lavoro, e creino 
occasioni di occupazione non 
precarie. Le Regioni devo-
no essere strumenti per que
sta politica, in particolar 
modo nel Mezzogiorno, e non 
debbono in alcun modo di-
ventare elefantiaci carrozzo-
ni burocratici. ' 

Alia controffensiva di de
stra la classe operaia, le 
masse lavoratrici, le forze 
politiche democratiche nan-
no risposto con un moto po
litico unitario senza prece
dent! Questo moto che af-
fonda le sue radici nella Re-
sistenza ed ha la sua piatta-
forma nella Costituzione re-
pubblicana e antifascista 
esige oggi nuovi sviluppi. 

II CC del PCI fa appello 
a tutti i democratici, a tut-
ti gli antifascisti, ai giovani 
perche si estenda e si or-
ganizzi in modo permanente 
l'impegno unitario contro 
ogni reviviscenza fascistica 
e auspica che il «no» al 
fascismo e alia reazione dei 
compagni socialisti, delle si-
nistre democristiane e delle 
forze avanzate del mondo 
cattolico possa portare ad 
una piu pressante azione 
per immediate misure con
tro lo squadrismo e ad un 
piu generale e coerente im-
pegno per una svolta poli
tica negli indirizzi della po
litica nazionale che rinsaldi 
e sviluppi la democrazia. 

U Comitato Centrale chia
ma tutti i comunisti ad es
sere in prima linea in ogni 
azione unitaria. Gli ideali 
della liberta e della demo
crazia, della Resistenza e 
della Costituzione debbono 
essere gli ideali che anima-
no le lotte emancipatrici di 
masse popolari sempre piu 
larghe. Nel legame esteso e 
prof on do con tutti gli stra 
ti de) popolo, nella capacita 
di parlare ad essi e di inter-
pretarne le attese e le spe-
ranze, nella capacita di por
tare rapidamente avanti la 
azione riformatrice, sta la 
condizione fondamentale per 
la difesa della legalita re-
pubblicana. 

Compiti specifici si pon-
gono al Partito. Occorre an-
cora maggiore vigilanza con
tro le forze reazionarie e 
fasciste. 

U Comitato Centrale ricor-
da a tutti i militanti e a tut
te le organizzazioni il va-
lore politico e il dovere di 
difendere e ricacciare, ad 
ogni costo, qualsiasi attacco 
alle sedi, di assicurare il 
funzionamento degli organi-
smi popolari, di resblere 
apertamente e fino in fon-
do contro ogni offesa alljono-
re del Partito. Occorre mag 
giore capacita di organizza 
zione, di mobilitazione, di 
iniziativa politica. Nessuna 
illegality fascista deve rima-
nere senza denuncia e sen 
za una ferma risposta. Co 
mitati unitari antifascisti 
debbono sorgere ovunque: 
nelle fabbriche. nei quartie 
ri, nelle scuole: e ovunque 
vanno rinsaldati i legami 
con gli operai, con i conta 
dini, con gli impiegati. con 
tutti i lavoratori, con gli 
studenti. con I ceti medi La 
lotta per obiettivi di politi 
ca economica non deve mai 
essere separata dalla lotta 
per la liberta e la democra 
zia: ed anche questa non puo 
essere solo affidata alia spon 
taneita. ma esiqe una mobi 
litazione organizzata ed un 
lavoro attento, un Impegno 
continuo di tutto il Partito ». 

Roma. 2 mono 1071 

II Comitato centrale del 
PCI si e riunlto ieri mattina 
a Roma. II compagno Enrico 
Berlinguer, che presledeva, 
ha proposto — a nome della 
Direzione del Partito — una 
modifies all'ordine del glorno 
stabilito in precedenza, in con-
slderazione del gravissimi fat
t i dell'Aquila e dell'lnizlo del 
dibattito parlamentare sulla 
flducia al governo. E' stato 
perci i deciso dl spostare a 
una successiva sesslone del 
C C , da tenersi alia meta di 
questo mese, il dibattito sul te
nia della lotta per le riforme 
di struttura e per la program-
mazione democratica su cui 
r l ferira II compagno Giorgio 
Amendola. Sui probleml aper-
t i dal fatt i dell'Aquila e sul
la situazlone politica del mo
menta ha svolta ieri mattina 
la relazione introduttlva II 
compagno Paolo Bufalini. Sul
la relazione sono intervenuti 
I compagni Lama, Petruccioli, 
Sicolo, Cossutta, Rubbi, Ter
racini e Enrico Berlinguer. II 
compagno Bufalini ha infine 
tratto le conclusion!. II Co
mitato centrale ha approvata 
all'unanimita, al termine dei 
proprl lavori, tl documenta 
che pubblichiamo qui di f ian
c e II resoconto della rela
zione e del dibattito * alle 
pagine 6 e 7. 
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ALLE 18 DALL'ESEDRA A SS. APOSTOLI 
IL CORTEO D E I PARTITI ANTIFASCISTI 

# 

~m 

Un comunicato congiunto di CGIL - CISL - UIL 
Vigorosa mobilitazione antifascista nel Paese 

Prato ha risposta alia provocazione reazlonaria con uno sciopero dl 4 ore e con un com-
battivo corteo per le vie della citta. , 

La CGIL, la CISL e la UIL hanno dlramato 
il seguente comunicato: «Di fronte all'allar-
garsi dell'aggresslone al dirigenti ed alle sedi 
sindacall e politiche, al cospetto dei feno-
meni di recrudescenza di rlnnovate manife-
stazioni di squadrismo fascista, In presenza 
della premeditata strumentalizzazlone dl ogni 
forma di protesta ai fini dl everslone antide-
mocratica e di sterile violenza campanilisti-
ca, le confederazionl dei lavoratori ribadi-
scono con fermezza e con forza che non per-
metteranno il rinnovarsi dl questo vecchio 
gioco. Esse sentono la responsabilita e l'im
pegno di opporre l'unlta dei lavoratori per 
portare congiuntamente al successo lo svi
luppo della democrazia ed 11 rinnovamento 
sociale con la politica delle r i forme^ 

«A tale scopo, CGIL, CISL e UIL, mentre 
confermano la loro volonta di portare avanti 
la politica di riforma e di opporsl al crearsi 
di situazloni che consentano 11 rinvlo degli 
Impegni gia assunti dal governo In materia 
di casa e sanita, ribadiscono altresl l'obiettl-
vo politico, gia indicato al presidents del 
Conslgiio, di mettere al bando tutte le forze 
fasciste e le organizzazioni paramilitari che ad 
esse si collegano, applicando rigorosamente le 
leggi dello Stato e la Costituzione. La CGIL, 
la CISL e la UIL sosterranno con Impegno e 
continuity questa loro rivendicazlone che - e 
chiaramente connessa, nei fatti, con la difesa 
dei diritti operai nella fabbrica contro lo 

- attacco padronale e con il tsostegno alia po-' 
litica delle riforme. L'azione del movimento 
sindacale — conclude il • comunicato — si 
sviluppera in assembles dl fabbrica da rea-
llzzarsi su iniziativa delle organizzazioni 
locali». 

Una dura condanna alia grave provocazione 

compiuta dalle bande fasciste all'Aquila e 
ai piani eversivi delle forze di destra, e, 
stata espressa ieri mattina dal Consiglio r e ' 
gionale laziale, che ha approvato un o.d.g. 
sottoscrltto da tutti I partlti antifascisti (PCI, 
DC, PSI, PSDI, PHI) in cui «si sollecita i l . 
governo e la magistratura ad intervenire con 
sollecitudine, autorita e fermezza »; si chiede 
«l'immediato scioKlimento di ogni formazio-
ne paramilitare » e lo « scioglimento di qual
siasi organizzazione che faccia risalire la sua 
aspirazione al disciolto partito fascista ». 

Oggi a Roma si svolgera una grande ma-
nifestazione unitaria antifascista, promessa da 
PCI, PSIUP, PSI, sinistra dc, PRI, MPL ed 
ANPI. L'appuntampnto e a piazza Esedra, 
alle ore 18: un corteo percorrera. le vie del 
centro fino a piazza SS. Apostoli, dove par-
leranno il compagno Bufalini, Bertoldl (PSI), 
Gallon! (DC), Gordino (MPL) e Cecchlni 
(PRI). 

Numerose, energiche prese di posizlone si 
sono avute in numerose localita dell'Abruz-
zo, dalla provincia di Pescara a quella di 
Chleti, a quella di Aquila. 

A Pirenze il Consiglio reglonale toscano 
ha approvato un odg unitario (con la sola 
esclusione del MSI) in cui si chiede «al go
verno e al Parlamento di intervenire per 
stroncare qualunque attacco teso a minare 
le istituzioni democratiche ». 

A Pistoia oggi si scioperera per due ore in 
concomitanza con una manifestazdone anti
fascista. Anche a Volterra fabbriche, uffici e 
scuole rimarranno chiusi dalle 11 alle 13. 
Fermate dal lavoro si sono avute ieri in 
numerose fabbriche del Bolognese. 

ALLE PAGiNE 2 E 8 

Indetta per domenica dalle cinque Federazioni abruzzesi 

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE 
DEI COMUNISTI ALL'AQUILA 

Parlera il compagno Pietro Ingrao — La decisione presa nel corso di una riu-
nione presenti i compagni Chiaromonte e Pecchioli — Gravi affermazioni del 
sindaco democristiano — Gruppi squadrisffici tentano di imporre la chiusura dei negozi 

> 

Dal nostro inviato L*AQUILA, 2 
Mentre una calma, densa tuttavta di preocenpante tensione, rcgna oggi su l'Aquila, l'Abruzzo si prepara 

a manifestare il suo sdegno antifascista e la sua volonta unitaria di lotta per il r innovamento della re-
gione. Domenica infatti parlera all'Aquila il compagno Pietro Ingrao nel corso di una manifestazione decisa 
dai segretari delle cinque federazioni comuniste d'Abruzzo (Aquila, Pescara , Chieti, Teramo, Avezzano) 
che si sono riuniti presso la sede provvisoria della Federazione, alia presenza dei compagni Chiaramonte 
e Pecchioli della Direzione del partito. « E ' stato com piuto — afferma il comunicato emesso al termine del-

l'incontro — un esame della 
situazione della citta dell'Aqui 

La Corie Costituzionale restHuisce 

all'art. 7 il suo vero significato 

II Concordato 
non fa parte 

della Costituzione 
II Concordato non fa parte della Costitu
zione e percid le sue clauso'e non possono 
essere considerate norme costituzionali, 
alle quali si debbano adeguare le leggi 
italiane Questa e rimportante conclusio-
ne cui e giunta la Corte Costituzionale, 
con tre sentenze che riguardano il matri-
monio concordatario. 

E' stato in sostanza affermato il principio 
che le leggi italiane di applicazione dei 
patti lateranensi del 1929 non sono intan-
gibil i. A l contrario pessono essere modi-
ficate in quei punli che fossero giudicati 
anticostituzionali. 

La decisione della Corte sancisce implici-. 
tamenfe la legge sul divorzio, conferman-
done la plena legittimita costituzionale 

A pag. 7 le notizie e una dichia-
razione della compagna Nilde Jotti 

la e della Regione abruzzese 
e sono state decise le inizia-
tive da portare avanti per un 
totale ripristino della legalita 
democratica e costituzionale ». 

In questo quadra e stato de 
ciso di convocare a l'Aquila 
una pubblica manifestazione 
del PCI < in nome degli idea 
Si deH'antifascismo e della 
democrazia, e per l'unita e 
lo sviluppo dell'Abruzzo, per 
l'awenire dei lavoratori aqui-
lani e abruzzesi. TJ PCI in
vita i comunisti. i lavoratori, 
gli antifascisti, i giovani di 
tutta la Regione a partecipa-
re in massa alia manifesta
zione che avra luogo nella 
mattina di domenica 7 marzo 
a l'Aquila, a piazza Palazzo >. 

Questa iniziativa e stata 
decisa in una giomata il cui 
carattere. come abbiamo scrit-
to. puo essere riassunto in 
due parole: calma e tensione. 

Lo calma e segnata da una 
evidente emarginazione dei 
gnippi oltran7isti che ha con 
sentito il ritiro in periferia 
della polizia e dei carabinie-
ri: la tensione e indicata sia 
dal tentativo di questi grup
pi di protrarre un impossi-
bile clima di rivolta. sia dal
la coscienza lentamente affio-
rante che gli attentat! fasci
st! di sabato non possono es
sere cdimeniicati» e che e 
dunque indispensahile la se> 
vera pumVione degli isligato-
ri e gli autori degli incendi 
e devastazfoni. L'equilibrio 
fra questi due fattori. tutta-
via. e assai precarlo. 

In mancanza di allii argo-
ntnti i fomntatori della ri

volta hanno lanciato infatti 
la parola d'ordine della im 
mediata scarcerazione degli 
arrestati. che si tenta di 
spacciare per « eroi * cittadi 
ni. Si spera cioe di imporre 
alia citta una soluzione che 
sarebbe molto grave. L'Aqui
la e PAbruzzo rifiutano tut-
tavia questa indicazione, iso-
lando i provocatori. come di-
mostra la spontanea manife
stazione degli - studenti del 

Dario Natoli 
(Segue in ultima pagina) 

300 VELIVOLI USA DISTRUTTI J * - - - • ' -
cambogiano contro fl porto e la raffineria di Kompong Som e il fatto saliente fra le notizie 
di ieri sulla guerra in Indocina. Azloni partigiane sono state sferrate anche contro la base 
di Khe Sanh e altre basi nel Vietnam del Sud, mentre vengono diffuse noJizie sul prossimo im-
piego nel Laos di 2 J M mercenari i n w o i addestrati dalla CIA. Le perdite degli invasori nel 
mese di febbraio sono state di dieci battaglioni annientati e di altri died decimal!. NELLA 
TELEFOTO: un elicottero USA si alza da Khe Sanh verso i l Laos. In febbraio 300 tra aeroi ed 
elicotteri sono stati abbattuti o distrutt i al suolo. 

A pag. 12 le informazioni 

OGGI 
qui e lassu 

„ ITN CERTO numero 
^ di sacerdotl hanno 

scelto di svolgere la loro 
missione all'interno di una 
comunita composta prefe-
ribilmente di poveri e di 
diseredati. Identificandosi 
con la comunita stessa e 
sposandone le scelte glo-
ball (quindi anche sinda
call e politiche) che sono 
scelte di Classen. Queste 
parole si potevano teggere 
ieri sul *Corrierc della 
Sera* in un breve servi-
zio dedicato alia vicenda 
del belga Padre Gerard 
Lulte, il sacerdote salesia-
no che e andato a vivere 
tra i barcccati e i poveri 
di Prato Rotondo. alia pe
riferia di Roma, e che i 
nuoi auperiori hanno to-

speso « a dwinis » per ave-
re dato alia sua azione 
« un carattere di lotta clas-
sista piu che di servizio 
secondo la vocazione sale-
siana ». 

Ora not vi preghtamo di 
considerare la riguardosa 
delicatezza di quella «co
munita composta pre/eri-
bilmente di poveri e di 
diseredati». A Prato Ro
tondo ha tentato piu volte 
di andare a vivere anche 
il principe Torlonia, ma 
quei baraccati non lo han
no voluto: vi sono *prefe-
ritin I mtseri, tra topi, 
rifluti e fogne, e Padre 
Lutte, essendo andato in 
mezzo a loro, ha dato alia 
sua azione pastorale «un 
carattere di lotta classl-

stan. Non si capisce dav-
vero perchi lo abbia /at
to, dal momento che a 
Prato Rotondo cib che oc
corre 6 Vistituzione di una 
sezione del Rotary e una 
fervida propaganda inter-
classista, afhncM quei ba
raccati tmparino a vivere 
cordialmcnte anche tn mez
zo ai miltardari che sono 
soliti, la domenica, recar-
si a Prato Rotondo in al-
legre scampagnate. Nel co
municato col quale le au
torita salesiane hanno da
to ragione del loro atteg-
giamento nei confronti di 
Padre Lutte. si fa cenno 
piu volte alia differenza 
tra l'azione di questo sa
cerdote e la «vocazione 
salesiana». Padre Luite 

vuole che ai poveri siano 
rtconosciuti t loro diritti, 
mentre i salesiam voglto-
no far loro la carita. Le 
autorita salesiane stanno, 
proprio come Padre Lutte 
afferma, cot ncchi, ai qua 
li fanno da elemosimeri: 
e ancora una mamera di 
affermarne i privilegi, as-
sicurando loro, tn piu, la 
gratitudine dei beneficati. 

Ecco come, contro i Pa
dre Lutte che si moltipli-
cano in tutto il mondo, 
certo clero interpreta la 
sua missione: conservare 
ai ricchi i loro denari e 
provvedere, in aggiunta, a 
guadagnare loro il Paradi-
so. Qui prosperi e lassu 
bcati: & una cuccagna che 
non pub durare. 

Fortebracclo 
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La riunione della Direzione del partito 

IIPSI rinvia il giudizio 
alia fine del dibattito 

Sollevato nuovamente il problema delle misure da prendere contro i nuclei dell'ever-
sione fascista — II PSDI si pronuncia contro la crisi di governo e chiede il ministero del-
la Giustizia — Critiche di Donat Cattin alia segreteria dc — Documento del PSIUP 

Cominciato ieri pomeriggio 
alia Camera il dibattito sulle 
sorti del governo Colombo (il 
presidente del Consiglio ba let-
to frattanto anche al Senato 
il testo del suo telegrafico di-
scorso sulle dimissioni di Rea-
le e sul disimpegno del PRI), 

i l'attivita dei partiti governa-
tivi si orienta sul fllo delle 
scadenze e dei problemi che 
l'attuale confronto parlamen-
tare propone. A Montecitorio 
la discussione giungera a ter-
mine domani. con la replica di 
Colombo e le dichiarazioni di 
voto. Subito dopo riprendera 
al Senato. Dei quattro partiti 
governativi, due, il PRI e la 
DC. banno parlato nell'aula 
della Camera, attraverso i lo-
ro segretarl, La Malfa e For-
lani. II primo non ha fatto al-
tro che illustrare le delibera-
zioni della Direzione repubbli-

cana: il secondo ha eluso tut-
ti i problemi di maggiore por-
tata che l'attuale fase politica 
propone. 

In relazione al dibattito par-
lamentare, ieri mattina si so-
no riunite le Direzioni del 
PSI e del PSDI. 

II documento finale del so
cialist! e statu approvato alia 
unnnimita. Esso contiene, in 
sostanza, una conferma delle 
posizioni emerse nell'iiltimo 
Comitato centrale, insieme ad 
una riserva di giudizio circa lo 
esito del dibattito sulla fiducia 
(e prevista un'altra riunione di 
Direzione per domani). II con
fronto in Parlamento. secondo 
la Direzione del PSI, e una 
occasione seria ed impegnati-
va < per verificare la volonta 
politica dei partiti che parte-
cipano al governo, e in primo 
luogo della DC, di rimanere 

coerentl con gli xmpegni as-
sunti al momenta della for-
mazione del governo, respin-
gendo ogni tentativo di deter-
minare una involuzione mode-
rata della politica governati-
ra >. Nel documento vi e inol-
tre la conferma della tesi sul 
carattere « aperto > della coa-
lizione. secondo il «metodo 
gid positivamente sperimenta-
to di ricercare sui contenuti 
delle riforme convergenze ed 
accordi con i sindacati, gli 
enti locali, i gruppi parlamen-
tari dell' opposizione di sini
stra che rappresentano inte-
ressi popolari >. « Di fronte 
all'offensiva reazionaria ed 
apertamente eversiva in alto 
— affermano i socialisti —. di 
cui i gravi avvenimenti 'del-
I'Aquila sono una ulteriore ri-
prova, la Direzione riconfer-
ma la necessita e I'urgenza 

Atteggiamento di totale sordita di fronte ai problemi del Paese 

Immobilista e conservatore 
il discorso del segretario dc 
Forlani cerca di eludere i drammatici problemi posti dai fatti di 
Reggio e dell'Aquila — Una ripresa, appena attenuata, della tesi 
degli « opposti estremismi » — La Malfa contesta il diritto del 

Parlamento ad una dialettica aperta 

n dibattito sulla fiducia al 
governo e stato aperto ieri 
alia Camera dal discorso del-
Ton. La Malfa, che ha in pra-
tica giustificato l'uscita del 
PRI dal governo con la ne
cessita di una «delimitazio-
ne > della maggioranza di 
centro-sinistra nella quale tut-
tavia esso : rimane. Secondo 
La Malfa si tratterebbe di 
contrastare • la pratica che 
egli ha definito < usuale > di 
modificare nelle Camere, con 
un procedimento parlamenta-
re «aperto >. i progetti piu 

, importanti del governo e le 
stesse riforme piu «qualifi-
canti >. A questo discorso di 
La Malfa ha fatto riscontro 
un intervento del segretario 
della DC Forlani, il quale si 
e dovuto esibire in un diffi
cile gioco diaJettico per con-
ciliare sostanziali concessioni 
aH'impostazione del leader re-
pubblicano con generiche e 
solo verbali assicurazioni (de
dicate ai socialisti e alle si-
nistre dc) sulla volonta del 
suo partito e del governo di 
favorire il confronto con l'op-
posizione, e con il PCI sul ter-
reno delle riforme. 

La Malfa ha innanzitutto 
motivato le ragioni per cui i 
repubblicani ribadiscono la 
loro adesione al centro-sini
stra. pur uscendo dal gover
no. Cid e perche soltanto nel-
l'ambito di tale schiera mento. 
secondo La Malfa. vi e la pos
sibility di realizzare una po
litica economica programma* 
ta . della quale ha accentuato 
tutti gli elementi ccentraliz-
zatori >. in contra pposizione 
alle spinte autonomistiche e 
disgregatrici che verrebbero 

' dai sindacati e dagli enti lo
cali. 

Tra I'altro La Malfa ha an
nunciate la prossima presen-
tazione di un documento cri
tic© del PRI ai «libra bian
co > sulla spesa pubblica. Inol-
t re U PRI conferma la fidu
cia al governo perche il suo 
«disimpegno » non possa es-
sere scambialo per opposizio 
ne alle riforme. 

II problema. pero. e dei 
contenuti di tali riforme. E 
La Malfa. richiamandosi agli 
esempi della riforma tribu 
taria e della riforma univer-
sitaria, ha lamentato che i 
disegni di legge concordati 
in sede govemativa siano 
stati modificati alle Camere. 
Contrario a tali modifiche. il 
PRI si sarebbe trovato in im-
barazzo. dovendosi aslenere 
dalle votazioni su tali prov-
vedimenti. se i suoi unmini 
fossero rimasti nel governo. 

Nel disimpegno del PHI non 
vi e motivo di crisi di gover
no. € Se si vunle approtitiare 
del chiarimento d ie abbiamo 
fatto della nostra posizione — 
ha concluso La Malfa — per 
introdurre altri elementi di 
discussione che possono nor-
tare alia crisi. chi lo fa se ne 
assumera la respon^abilita ». 

A proposito della politica del
le riforme. FORLANI ha arfer-
mato che su questo terreno il 
parlamento ritrova una ragione 
di dialogo e di confronto con 
I'esecutivo. mentre ai sindacati 
si offre I'occa.'ione di un r.ip-
porlo non mcramente rivendica-
zionistico. ma « responsabile c 
costruttivo». Rispendendo ;mi 
direttamente a La Malfa il se 
gretario dc ha nlevato che le 
riforme tributaria e umversita-
ria «ci vedono impegnati in 
due punti nodali di crisi >. sui 
qilftU si sta procedendo < con la 
riflesskxie opportuna anche in 

ragione del loro particolare va-
lore sociale ». 

II confronto che su tali que-
stioni si sviluppa nel paese, nel 
parlamento e tra le forze poli-
tiche e un riflesso di una so-
cieta molto articolata e com-. 
plessa. e non ci si pud perfanto 
chiudere in difesa, ma bisogna 
intensiricare il rapporto e il col-
legamento con il paese. Nella 
difesa dei limiti di una maggio
ranza. ha aggiunto Forlani. non 
possiamo superare quello oltre 
il quale cadremmo in una spi-
rale immobilistica. E una poli
tica di sviltippo democratico do
ve si misurano anche le capa
city delle opposizioni in un con
fronto costruttivo. deve avere 
— in ordine alia difesa dei va-
lori castituzionaU — un'area piu 
larga di quella del governo. 

Questo e stato il punto di mag
giore concessione che Forlani ha 
offerto ai socialisti. alle sini-
stre catto'.iche e a tutta l'opi-
nione pubblica antifascista e de-
mocratica. Ma da quello stesso 
momento il suo discorso si e in
volute rendendo e a La Malfa 
e alle destre interne ed esteme 
alia DC. ben piu rilevanti ga-
ranzie. Sui fatti di Reggio Ca
labria e de I'Aquila. Forlani ha 
accampato la tesi che essi non 
possono collegarsi con lo scon-
tro di tendenze politiche in atio 
sul piano nazionale trattandosi 
di «sussulti legati a situazioni an-
Uche «... PAJETTA RIAN CAR
LO — Questo e un bel favore al 
vostro amico Battaglia! 

FORLANI: Comunque ogni spi-
rale sediziosa non trovera un 
potere centrale inerte e rinun-
ciatario... 

BARCA: Ma che cosa ha fat
to Restivo in tutti questi mesi? 

FORLANI: Restivo ha la no
stra completa fiducia. .-

Dopo avere dedicato appena 
un accenno alia politica estera. 
per esprimere qualche dichia-
razione di buona volonta. il se
gretario della DC ha riparlato 
della teoria degli c opposti 
estremismi». apportando una 
lievissima correzione rispetto 
alle sue recenti dichiarazioni. 
Non si tratta. egli ha concesso. 
di farne una dottrina. ma ha 
tuttavia affermato che 1'estre-
rhismo e un pericolo in quanto 

trova nella societd una rispon-
denza e una ramificazione. II 
fa sc is mo non sarebbe passato 
se non avesse trovato una ri-
spondenza, un collegamento con 
un'opinione pubblica... 

PAJETTA GIAN CARLO: E 
anche con un paio di ministri! 

FORLANI: ...un'opinione pub
blica ii> parte disponibile per 
una sorta di coraggio che na-
sce dalla paura. 

- Dimostrando cost quanto ser-
vono. per una direzione mode-
rata e conservatrice della DC 
e del governo. le spinte di de-
stra ed eversive. Forlani ha: 
quindi affermato che chi attac-
ca la DC, in realta attacca la 
linea di difesa rompendo la 
quale si aprirebbero spazi e si 
provocherebbero vaste rispon-
denze a un'iniziativa di destra 
e reazionaria. 

La forza che la DC rappre-
senta non e riconducibile den-
tro lo schema «unitario» pro-
posto dal PCI. Momenti unitari 
— ha concesso Forlani — pos-
scfno sorgere contro episodi cri-
minosi. ma se si seguisse una 
linea permanente che confon-
desse i caratteri distintivi tra 
le forze politiche. si provoche-
rebbe una pericolosa insorgen-
za di destra. 

Forlani ha concluso rammari-
candosi della decisione del 
PRI di uscire dal governo, au-
spicando che essa consenta ai 
repubblicani di seguitare la lo
ro collaborazione con la mag
gioranza di centrostnistra. 

Ultimo oratore della giorna-
ta. il missino Almirante ha ri-
levato che la crisi politica e 
resa evidente dai contrast! che 
dividono i partiti del centros;-
nistra su tutti i problemi. dalla 
politica estera alle rirorme. Al 
mirante • ha quindi affermato 
che. con la richiesta di dimis
sioni di Restivo da parte del 
PCI. i comunisti vogliono bru-
ciare le tappe di un'aggressio-
ne estesa a tutte le forze po
litiche. di cui la campagna con
tro il MSI e solo un primo 
segno. 

II dibattito proseguira nella 
giornata di oggi durante la qua
le interverra il compagno 
Natta. . -. 

Dimissionario a Palermo 
il sindaco fanfaniano 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 2. 

Per evitare di vedersi annul-
lata la sua « elezione > dagli or-
gani di contro!!o presso cui giS 
pendeva un ricorso dei comuni-
str. il dc Marchelto ha ras«e 
gnato que.=ta sera al Consiglio 
coniunaie di Palermo il mandato 
di sindaco. 

Dopo la cacci.it.2 di Ciancimi-
no. 6 quo^ta" ta <eeonda dura 
sconlitta CJH? subisce il disegoo 
atitontano de! gruppo fanfania 
no che fa capo al'.'on. Gioia. e 
d: cm si sono fatt' mallevadon 
i sociaIdemocr.itici e i repubbli
cani. di imporre una ammimstra 
ziane basata sulla corruzione 
chenlelare e sulla degradazione ' 
de«li istituti del potere locale. . 
Marchello ha infatti dovuto am 
mettere questa sera che con 35 
voti su 80 (altrettanti ne aveva 
avuti I'mdipcndente Lo Cascio. 
sul cm no me avevano fatto con-
vergere i loro suffragi comum 
sti. socialisti. socialproletari e 
ben un terzo del gnippo dc) non 
si puo tenere la carica. 

II Consiglio sara riconvocato 
nel giro d; otto giorni. Con qua 
h prospcttive? Una serie di di 
chiarazioni raccolte questa sera 
dall'< Ora > lestimoniano delle 
possibihta e delle larghe dlspo-
nibilita per dare alia iniziaUva 

delle sinistre unite anche un se
gno positivo. come sottolinea giu-
stamente il dc I'iero Albergoni. 

I suoi colleghi di partito Aval-
lone (« Forze Nuove >. membro 
deila direzione provinciate) e 
Reina (andreottiano. consizhere 
comunalei FOttoIineano it succes 
so. e le prospettue che ne de 
nvano. della hatta^ha in atto d.i 
otto mesi per far saltare un di-
segno * rhe ha come obieitivo 
il tentativo di bloccare 02m moio 
ill nnnovamento nella gestione 
del pot«Tf. neila socielA e nel 
n-wtro sfesso partito ». Da qui. 
p*r Alessi (consighere comuna 
le di • f Base »). I'estgenza di 
« scelte politiche nuove ». 

Decisivo diventa dunque. per 
Barcellona «;apugruppo comum 
sta; ma il PCI ha avvertito che 
un tentativo di incancrenire la 
situazione doira essere fronte^-
giato con nuove elezioni) e per 
Motta segretario della Federa-
zione socialproletaria).' che le 
forze politiche democratiche 
cnntinuino. pur nella loro auto-
nomia. « a dare fiducia alia cit-
lA nella possibility di una solu-
zione positiva della crisi». 

Questa prospettiva trova lo 
esphcito consenso e I'apporto di 
una larga parte del PSI di cui 
ai fa interpret* 11 comigliere oo-
tnunale Guarrad. 

che il governo dia pratica at-
tuazione all'odg votato dal Se
nato contro le violenze fasci-
ste, applicando le disposizioni 
di legge che prevedono lo scio-
glimento delle organizzazioni 
paramiliiari fasciste >. A 
Mancini. che aveva svolto la 
relazione introduttiva. e stato 
dato mandato di illustrare la 
posizione del PSI alia Camera: 
la Direzione si riserva comun
que <t un giudizio definitivo in 
base alio svolqimento e alia 
conclusione del dibattito >. 

Nel corso della discussione 
e intervenuto anche De Marti-
no. ma il testo del suo discor
so non e stato diffuso. La 
linea di esso sembra comun
que rintracciabile nel docu
mento finale. II compagno Ric-
cardo Lombardi. leader della 
sinistra, ha espresso un giu
dizio severo sull'iniziativa del 
PRI. Dinanzi alia decisione di 
disimpegno presa dai repub
blicani — ha soggiunto —, il 
PSI «non pud rispondere a 
sua volta provocando pregiu-
dizialmente la crisi; ma nean-
che pud escluderla >. Dopo 
avere sottolineato la necessita 
della costruzione di un gover
no < bicolore DC-PSI orien-
tato a sinistra >. Lombardi ha 
detto che bisogna dare conte
nuti concreti all'azione antifa
scist a: < la sostituzione del 
ministro degli lnternl — ha 
detto — appartiene non alia 
logica del rimpasto. ma a 
quella della crisi; ma occor-
re chiedere percid lo sciogli-
mento per atto amministrativo 
delle organizzazioni paramilt-
tari fasciste. non importa se 
promosso dall'altuale ministro 
o da un altro >. 

Nella Direzione del PSI, in 
sostanza, non sono emerse dif-
ferenziazioni di fondo. Alcuni 
degli intervenuti, tra i quali 
Fortuna, avevano proposto la 
assunzione dell' interim della 
Giustizia da parte di De Mar-
tino. ma p a r e ' c h e ' H d i r e t t o 
-interessato non abbia espres
so molto entusiasmo per la 
prqposta. II PSDI. d'altra,par
te,--, ha chies^o ieri per. se 
questo portafoglio (per Lupis, 
a quanto si dice). Sembra pe
ro che Colombo sia intenziona-
to a prendere egli Vinterim, in 
base a un compromesso che 
dovrebbe vedere anche la par-
tecipazione di De Martino alia 
trattativa col Vaticano per la 
modifica dei Patti lateranensi. 
Nenni ha annunciato un pro-
prio intervento a titolo perso
nate nel dibattito al Senato. 

Delia Direzione del PSDI si 
connsce solo il documento fi
nale. Esso esprime « ramma-
rico > per il disimpegno del 
PRI e « preoccupazione » per 
l'attuale situazione politica e 
termina con una conferma del
ta partecipazinne e della fidu
cia sncialdemocratica al go
verno. 
- Sullo sfondo del dibattito sul 
governo rimangono i proble
mi della DC. Donat Cattin. 
parlando ieri a Grosseto. ha 
detto che esistono le condi-
zioni per il mantenimento in 
vita del governo Colombo, ma 
tuttavia «Vobiettivo non pud 
essere quello della continuita 
ad ogni costo ». Dopo una nuo-
va presa di posizione contro 
un eventuale monocolore. il 
ministro del Lavoro ha sog
giunto che dinanzi alle attua-
li scadenze la DC avrebbe po-
tuto presentarsi c avendo gid 
chiarito le sue posizioni» at
traverso la costituzione di una 
nuova maggioranza interna. 
Criticata la posizione assunta 
da Forlani per la tesi degli 
€ opposti estremismi » in pre-
senza di un'offensiva fascista. 
Donat Cattin si e riferito alle 
« voci di condanna > di Gallo-
ni, Granelli e Zaccagnini per 
chiedere che la Direzione dc. 
della quale ha sollecitato una 
comocazione urgente. esprima 
* una posizione chiara >. 

rj lUr La Direzione del 
PSIUP ha approvato un docu 
mento che riguarda sia i fatti 
dell'Aquila sia le decisioni del 
PRI. Tut to questo - afferma 
la Direzione del PSIUP -
« conferma la cnxi del cenlro 
sinistra ed il fatto che la poli-
fico ynrernalira Javonsce an 
itche" contrastare le spinte del 
la destra eiersira >. « Combal-
tere questa situazione — affer
ma la Direzione del PSIUP — 
esige che sia sconfitta la poll 
tica che ha portato al caro 
vita, alia disoccupazione. alia 
emigrazione, a nuove ingiuste 
tasse, aggravando le condizio-
ni dei lavoratori. Questa lotta 
chiede V unit a di tulle le forze 
di sinistra e impone al PSI e 
alle sinistre calloliche di non 
render si ulteriormente com-
plici a scelte e contenuti che 
sono contro le esiyenze delle 
masse lavoratrici». 

C f. 

In tutfo il paese continuano le manifestazioni di condanna dell'aggressione squadristica all'Aquila 

SI MOBIUTANO LE FORZE ANTIFASCISTE 
CONTRO I DISEGNI EVERSIVI DI DESTRA 

Manifestazione provinciale unitaria a Viterbo e iniziative a Vallerano, Orte, Civitacastella-
na — Quattro ore di sciopero e corteo ieri a Prato — Astensione di due ore oggi a Pistoia 

e Volterra — Prese di posizione unitarie di p artiti, organizzazioni ed Enti locali 

In tutto il Paese si estende il 
forte inovimento unitario di mas-
sa contro i piani eversivi della 
destra e contro la gravissi-
ma provocazione fascista del
l'Aquila. * 

A VITERBO tutti i partiti an
tifascist!, assieme ai sindacati, 
banno indetto una manifestazio
ne provinciale: un appello e sta
to indirizzato dai consigii conni-
nali afTinche deliberino la lo 
ro partecipazione. Manifestazioni 
antifasciste si terranno nei pros-
simi giorni a Vallerano. Orte. 
Civitacastellana. La Federazione 
viterbese con un primo versa-
mento di 100 mila lire ha lancia-
to una sottoscrizione di un mi-
lione i>er la nuova sede del PCI 
all'Aquila. Ordini del giorno, con 
i quali si chiedono le dimissioni 
deila giunta provinciale soste-
nuta dai fascisti sono stati pre-
sentati i consigii comunali di 
Viterbo. di Honciglione e Tar-
quinia. 

A PRATO ha manifestato la 

intera popolazione. Dalle 10 al
le 14 1 lavoratori di tutte le 
categorie si sono astenuti dal 
lavoro e dalle 10 alle 13 gli arti-
giani. 1 commercianti, gli eser-
centi hanno chiuso negozi e la-
boratori. Anche le scuole hanno 
risposto compatte all'appello e 
gli studenti in massa hanno par-
tecipato alia dimostrazione. Mi-
gliaia e migliaia di persone so
no scese in piazza a manifesta-
re. rispondendo all'appello di 
tutti i partiti antifascists dei 
sindacati e delle organizzazioni 
democratiche. Un grande corteo 
ha percorso la citta. con alia 
testa i sindaci della zona con i 
gonfaloni comunali. per conflul-
re in piazza del Comune. dove 
ha parlato il vice sindaco. com
pagno Paolo Benelli. 

In TOSCANA oltre alio scia 
pero di Prato. si sono svolte 
numerose manifestazioni. A FI-
RENZE il Consiglio regionale 
toscano ha approvato (con la 
sola esclusione del MSI) un or-

Eletto per la prima volta 

A Reggio Emilia 
consiglio di rione 
a suffragio diretto 
Dalla redazione 
REGGIO EMILIA. 2. 

Sono stati resi noti i risul-
tati delle elezioni per il rin-
novo del consiglio di quar-
tiere « Reggiane-Mancasale > 
tenutesi domenica scorsa nel
la nostra citta. Si e tratta-
to delle prime elezioni a 
suffragio diretto per un or-
ganismo democratico a li-
vello di quartiere: un'espe-
rienza estremamente positi
va. visto che alle operazioni 
di voto hanno partecipato 
ben 3091 cittadini. il 54.7 per 
cento degli aventi diritto 
(hanno votato anche i gio-
vani dai 18 anni). Dalle ur-
ne e emersa la seguente ri-
partizjone di suffragi: PCI 
1915 voti (63 per cento): 
PSIUP 168 voti (5.5 per 
cento): PSI 197 voti (6.5 
per cento): PSDI 91 voti 

(3 per cento): DC 668 voti 
(22 per cento). 

I 19 consigUeri sono stati 
cos! ripartiti: 10 el PCI. 1 
al PSIUP. 1 al PSI. 2 al 
PSDI, 5 alia DC. II numero 
dei seggi era stato stabilito 
— secondo regolamento — 
g\& in precedenza dalla com 
missione comunale di de-
centra mento sulla base del
la consistenza dei diversi 
gruppi in consiglio comuna
le. I cittadini perd. coi voti 
di preferenza. hanno potuto 
determinare l'elezione dei 
candidati preferiti, sceglien-
doli aH'interno delle liste 
presentate da ogni partito. 

E" da rilevare che i cin
que partiti in lizza si era no 
presentati agli elettori con 
un programma elaborato uni-
toriamente. e discusso coi 
cittadini nel corso di affol-
late assemblee pubbliche. 

II Policlinico 
di Perugia 
denuncia 
I'IN AM 

ler in^olvenzo 
L'ente mutualistico ha 
accumulate 3 miliardi 
di debiti - II nosoco-
mio non pu6 acqui-
slare i medicinali nfe 
pagare i dipendenti 

'PERUGIA. 2 
II consiglio di amministra-

zione del Policlinico ha de-
nunciato per insolvenza 1'Inam 
all'autorita giudiziaria. L'am 
ministrazuine ospedaliera van-
ta da parte degli enti mutua-
listlcl un credito superiore ai 
sette miliardi di lire. Tra 1 
magglori debitor! sono le mu-
tue del colt:vatori direttl ge-
stite dalla Bonomiana e 1'Inam 
che deve versare nelle casse 
dell'ospedale una cifra pari a 
circa tre miliardi. 

Tale stato dl insolvenza ha 
portat-o rammintstrazione del
l'ospedale in una situazione 
drammatica L'ospedale. in
fatti. non e in grado di far 
fronte ai debiti che a sua vol
ta si e trovato costretto a 
contrarre con le ditte produt-
trici di medicinali molte delle 
quali hanno gia sospeso le for 
niture; lo stesso hanno gia 
faUo o minacciato dl fare mol-' 
te altre aziende locali forni-
tnci di generi alimentarl. 

Anche 11 personale dlpen-
dente. regolarmente retnbuito 
fino ad oggi grazie a soluzta 
nl di emergenza trovate dal
la amministrazione, vede se-
riamente In pericolo la corre 
sponsione degli stipend! a par-
tire dal mese di marzo. 

II rtschto del «crak» rt-
nanzlano viene ad inserlrsl 
nel quadro piii generale e del 
resto comune a tuttt gli ospe 
dali italiani del disservizio 
sanltano assistenziale. delle 
strutture edilizie ctte sorgono 
non in base alle reali esigen/e 
ma esclusivamente per mo 
tivt di preswgio e di avidita 
dei baroni. 

Clo che accade a Perugia In 
questi giorni n propone tn ter
mini drammatici una situazio
ne che non puo essere trasci-
nata oltre: gh enti mutuall-
stlcl. questi inutlll «carroz-
zoni » devono scorn pari re; tut-
to II sustema sanitario nazio
nale deve essere profonda-
mente riformalo 

Per lunedl 8 alle ore 18 al
ia sala dei Notarl II consiglio 
di amministrazione ha indetto 
una assembles pubblica. La 
Reglone, facendo propria la 

f iroposta dell'ente, assicurera 
a propria presenza, invitando 

Inoltre tutti gli ammlniitrato-
rt degli oapedall dallUmbrla. 

Iniziativo 
del PCI 

per la riforma 
dell'infor-
mazione 

Riunione dei giornali-
sti comunisti - Propo-
ste per una grande 
campagna unitaria di 

massa 

Nella sede della Direzione 
del Partito si e svolta una 
riunione di rappresentanti dei 
giomahsti comunisti impegna-
ti nei quotidian], nei periodici, 
nella BAI-TV, nel corso della 
quale sono stati alfrontati i 
problemi relativi alia lotta per 
la riforma democratic^ dell'in-
fonnazione. 

Nella relazione introdutti
va svolta dal compagno Ales-
sand ro Curzi. redattore capo 
dell'Umtd, e nell'intervento 
del compagno Gino Galli. vice 
responsabile della sezione 
stampa e propaganda del PCI, 
sono state esposte le linee di 
azione. le iniziative che devo-
nu essere sviluppate in tutto 
il paese per dare a questa 
battaglia i caratteri di una 
grande lotta unitaria di mas
sa. che super! ogni iimite set 
toriale. I massicci ostacoli che 
si oppongono ad una genera-
Ie ed effettiva riforma della 
RAI-TV, la grave situazione 
esistente nell'editorla: in Italia 
nel 1970 ancora solo 12 cittadi 
ni su 100 Ieggevano un quo-
tidiano. cifra quasi simile al 
1939 (10 quotidian! per 100 
cittadini) e nel merulione 
questa cifra scende fino a 
punte davvero preoccupanti 
(un quotidiano su 100 abitan 
ti) di most ran o I'urgenza e la 
compIessitA dei compltl di 
lavoro che sono oggi di fronte 
non solo a gruppi di speciali 
sti ma a tutte le forze politi
che e sindacnli che lavorano 
per il consohdamento e lo svi-
luppo della democrazia In 
Italia. 

La discussione a cui hanno 
preso parte i compugm Mar-
chetti, • Borelli, Lombardi. 
Morrlone. Succa, Cardulll. Fl-
dora, Simeone. Frasca Polara, 
Cruicchi. ha sottolineato II 
ruolo decisivo che anche su 
questi problemi spetta al no 
stro partito, alia nostra forza 
organizzata se dalla denuncia 
e dalla pur necessaria agita-
zione, si vuol passare alia 
azione concrela, se si vuole 
— come da tutti e stato rite-
nuto necessario — fare della 
riforma deU'informazione un 
nuovo ed avanzato terreno dl 
lotta. 

Al termlne della riunione 
sono state concordate una se 
rie di proposte da soltuporre 
alle organizzazioni dl partito 
per lo sTlluppo dl quetU at-
UvitJu 

dine del giorno in cui si chiede 
al governo e al Parlamento di 
inter venire per c stroncare qua-
lunque attacco teso a minare 
le istituzioni democratiche ». Un 
telegramma di solidarieta delle 
forze democratiche della Tosca-
na e stato Inviato al Consiglio 
regionale abruzzese. 

A VOLTERRA dalle 11 alle 13 
di oggi. rabbriche, uffici e scuole 
rimarranno chiusi. La decisione 
e stata presa dai tre sindacati, 
che con il PCI. il PSI. il PSIUP. 
il PL1. I'ANPI. I'ANPPIA. le 
cooperative Alabastri, S. Laz-
zaro. S. Giusto e le associazionl 
combattentistiche hanno indetto 
una manifestazione nel corso 
della quale parlera il sindaco, 
sen. Giustarini. 

Anche a PISTOIA. indetto dal
le organi/z.i/:nni aindacali. ' si 
fara uno sciopero oggi dalle 10 
dlle 1 .̂ Partemlo Ua i.ai^o bar 
riera la niaiufestazione antifa-
scista inizicra con un corteo. 
Ordini del giorno di condanna 
del fascismo sono stati votati dal 
Comune e dalla Provincia. Nel 
Pistoiese diniostraziuni si sono 
svolte a Montale e a Lampo-
recchio. 

A SIENA e in tutta la provin
cia si susseguono le iniziative 
di partito e unitarie. A Poggi-
bonsi ieri un lungo corteo di la
voratori e di giovani ha percorso 
le vie cittadine; alia folia radu-
nata nel Giardino d'Inverno, tra 
gli altri. ha parlato II sindaco 
Klartmi. II Consiglio comunale. 
riunito straordinariamente. ha 
votato un ordine del giorno di 
condanna dello squadrismo, sol-
lecitando il governo al «ngoroso 
rispetto delle leggi >. Una pub
blica manifestazione con confe-
renza-dibattito si 6 tenuta a SAN 
QU1RICO. promossa dall'ammi-
nistrazione comunale. unitamen-
te al PCI. alia DC. al PSIUP. al 
PSI, ai movimenti giovanili e al
le altre organizzazioni democra
tiche. Le forze promotrici si 
nuniranno stasera per stilare 
con il sindaco il documento con
clusive. A COLLE VAL DELSA 
si e costituito un largo comitato 
antifascista. che va dai comu
nisti ai dc: sono stati organiz-
zati incontri tra forze politiche 
e studenti davanti alle scuole. 

A LUCCA un o.d.g. contro le 
azioni squadnstiche e per invi-
tare L governo ad un'azione 
piu decisa e radicate, e stato 
approvato dal Consiglio comu
nale. In tutta la Lucchesia stan-
no sorgendo comitati unitari. 11 
comiUito antifascista di Barga 
e Bdgn. di Lucca, costituito da 
tutti i partiti democratici, i 
s.ndacati le associazioni parti-
giane, a conoscenza che per il 
14 si tentera di tenere un raduno 
fascista nei Comune di Barga. 
ha otciso di indire per lo stesso 
giorno una manifestazione anti
fascista. alia quale hanno ade-
rito anche i Comuni di Borgo a 
Mazzano e di Castelnuovo. E' 
stato rivolto un invito a tutti i 
Comum deila provincia. ai (Con
sigii provinciale e regionale per
che la manifestazione di Barga 
assuma un carattere toscano. 

A PISA i lavoratori della men-
sa universitaria riuniti in assem-
blea hanno invitato le organiz
zazioni sindacali a intraprende-
re iniziative < che non si limitino 
a una genenca condanna dello 
squadrismo. ma che esprimano 
in pieno il nesso tra l'attuale 
fase della lotta per le riforme, 
la lott? contro 11 fascismo e la 
lotta per 1'evanzamento della 
democrazia >. 

A PERUGLA fenono I pre-
parativi per la manifestazione 
regionale indetta per sabato 
prossimo. \'i hanno aderito i 
movimenti giovanili comunista. 
socialista. dc. del PSIUP e del
le ACLI. che hanno dato vita 
ad un comitato provinciale an
tifascista. 

AD AN'CONA il Consiglio co
munale. in un odg approvato al-
1'unanimita. ha chiesto « al go
verno di prendere con la mas-
sima fermezza i provvedimenti 
che la legge consente per stron
care lo squadrismo fascista e 
qualunque disegno criminoso ten-
dente a get tare il paese nel 
caos >. 

Una energica presa di posi
zione e stata assunta a PALER
MO dalla conferenza unitaria 
dei metalmeccanici e a CALTA-
NI5SETTA dai Consigii comu
nale e provinciale. 

N'el FERRARESE la risposta 
al!e violenze squadristiche ac-
quista sempre piu un caratte
re di massa. Manifestazioni uni
tarie sono in programma a Ser-
ravalle e a Pontelagoscuro. Nu 
merosi anche gli odg votati dal
le assemblee elettive. La Giun
ta provinciale ha fatto affigge-
re un manifesto. 

Forte la protesta nel BOLO 
GN'ESE. Asteasioni dal lavoro 
si sono verificate in decine d: 
fabbriche. tra cui g!i stabilimen-
ti Menarini e Marotta. Acma. 
Marvel. Donini. Petroncini. Pel-
la^ri. azienda gas e acqua. 

Una manifestazione popolare 
si terra ozei a IMOLA. 

A N'OVARA per <^bato po
meriggio sono in programma un 
corteo e un comizio unitario. 

A CREMA i! TonM.alio co 
munale ha espresso una fer-
ma protesta 

A SAI.ERVO lo sciopero ge 
nerale di due ore Droclamato 
d.illa CGTL. CISL e till, per la 
me.̂ vi al bando delle organiz
zazioni neofascKte e per pra 
te<;tare contro l'esp'osione di 
una bomba nella sede dove *i 
e svolto il cmzresso delh C(JIL 
di Battipaslia ha avuto una 
ades:one plehiscitaria. I lavo 

Tutti i senator! comuni
sti sono Impegnati ad es
sere presenti SENZA EC 
CEZIONE alle sedute pa 
meridians di giovedi 4 e 
antimeridiana di venerdi 
5 marzo. 

La presenza e obbligato-
rla SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA per la seduta po-
merldlana di venerdi 5 
marto. 

ratori della Marzotto. dell'Ideal 
Standard, le tremila tabacclii 
ne. i braccianti della Piana del 
Sele. I lavoratori della Pennita-
lia, della D'Agostino, della Sa-
lid, dei cantieri edili e delle 
altre fabbriche alle 15 hanno 
sciooerato e partecipato alia 
manifestazione antifascista, alia 
quale hanno aderito oltre I'Am-
ministrazione comunale, tutti i 
partiti e ie associazioni antifa
sciste. 

Anche la Presidenza naziona
le delle ACLI ha diffuso un co-

municato per ribadire c la ne
cessita di bloccare ad ogni H-
vello il disegno reazionario» 
che obiettivamente < si salda con 
le iniziative che mirano a para-
lizzare lo Stato democratico. vio-
lando la legalitA repubbllcana >. 

Secondo la Presidenza delle 
ACLI t 6 percid necessario che 
prontamente si proceda alio scio-
glimento delle organizzazioni fa
sciste ed alia individuazlone dei 
promotori applicando nei loro 
conf ronti le leggi democratiche*. 

La protesta in Abruzzo 
In AURUZZO nunierosissime 

le prese di pasizione dei partiti 
democratici. dei sindacati. degli 
Enti locali. 

A PESCARA telegrammi di 
sdegno sono stati inviati al go
verno e alia Regione dalle mae-
stranze detle fabbriche metal-
nieccaniche Sipe e Camplone. 
All'assemblea operaia della Mon
tedison di BUSSI, alia quale 
erano presenti 800 lavoratori, e 
stato votato all'unarnmita un 
o.d.g. unitario della CGIL, UlL 
e CISL, di condanna delle vio
lenze dell'Aquila. contro i ri-
gurgiti fascisti. per la difesa 
della democrazia. Un'assemblea 
popolare. indetta da PCI. PSI, 
PSIUP si e svolta a LETTOMA-
NOPPELLO. A PENNE e stato 
convocato il Consiglio comuna
le. mentre sono in corso ini
ziative unitarie fra i partiti 
antifascisti. 11 sindaco di LORE-
TO APRUTINO, dopo avere in
viato un telegramma alia presi
denza della Regione. ha convo
cato d'urgenza il Consiglio co
munale. mentre 6 in prepara-
zione una manifestazione indet
ta da PCI. PSI. PSIUP e MPL. 
A MONTESILVANO dove e in 

corso un'iniziativa unitaria. PCI. 
PSI. PSIUP hanno chiesto la 
convocazione del Consiglio co
munale. Analoga riunione e sta
ta indetta per stasera a POPO-
LI. Un appello unitario e stato 
lanciato dalla FGC1. dalla FGS1 
e dal movimento giovanile del 
PSIUP. II congresso provinciale 
dei ferrovieri e quello dei mez-
zadri hanno duramente condan
na to le violenze fasciste all'A
quila. 

Ad AVEZZANO. il piu grosso 
centro dell'Aquilano, ieri matti
na si sono riuniti in assemblea 
gli studenti democratici della 
Marsica, che hanno approvato 
all'unanimita il seguente o.d.g.: 
c Quello del capoluogo & un 
falso problema strumentalizzato 
da forze eversive e fasciste. 
Dietro il falso pretesto del cam-

panilismo si nasconde il fine 
della destra economica di pro-
vocare, per tentare di ricaccia-
re indietro il movimento della 
classe operaia e lavoratrice. che 
tanti importanti obiettivi ha con-
quistato in questi ultimi anni >. 
Gli studenti hanno assunto Tim-
pegno di portare questo discorso 
in tutte le case e in tutte le 
scuole di Avezzano e dell'intera 
Marsica. 

A CHIETI in risposta alle ag-
gressioni fasciste dell'Aquila. 
promossa da tutti i partiti de
mocratici. si e svolta una gran
de manifestazione, con la parte
cipazione di operai, di studenti, 
di contadini, di cittadini. Hanno 
parlato il presidente provinciale 
delle ACLI. aw. Giammaichella, 
il compagno Di MaurO, il presi
dente della Provincia. il d.c. 
De Cinque. Pace per il PRI, 
Odonsio per U PSDI. Berretto-
ni per il PSI. Cipollone per il 
PSIUP e Glieca-per il MPL. 

II Movimento Politico del La
voratori dell'Aquila ha messo 
la sua sede a disposizione dei 
cittadini e dei partiti demo
cratici. 

c II MPL — afferma un co-
municato — al fine di riportare 
i conflitti di classe nel loro am-
bito naturale e per facilitare 
il ripristino del dlalogo tra base 
e partiti, mette a disposizione 
dei cittadini e di tutti i partiti 
democratici. in attesa che gli 
stessi provvedano alia ricostru-
zione materiale della propria 
struttura organizzativa. la pro
pria sede sita in L'Aquila. Gal-
« u oouppaj osjoa |ap euai 

Tutti I deputall comunlitl 
sono tenull ad essere pre
sent) SENZA ECCEZIONE 
alle sedute dl oggi merco-
ledl 3 e SENZA ECCEZIO
NE ALCUNA alia seduta 
antimeridiana - di domani 
giovedi 4 marzo. 

Nuove disposizioni del Vaticano 

«Anche olio di semi 
per estreme unzioni» 

CITTA* DEL VATICANO. 2 
Non e piu obbligatorio usare 

soltanto puro olio d'oliva co
me unguento per i tre sacra-
menti della liturgia cattolica 
che prevedono una « unzione *: 
d'ora in poi si potranno usare 
anche « altri olii vegetali ». co
me ad esempio quello di ara-
chide o ricavato da altri semi. 
La innovazione 6 prevista in 
un nuovo rituale sugli * olii 
santi > impiegati nei sacramen-
ti. pubblicato in questi giorni. 

Sono tre i sacramenti per i 
quali c 1'olio santo > e richiestc 
come « materia > sacramentale: 
la cresima. la «unzione dei 

malati > (un tempo chiamata 
« estrema unzione > perche con-
ferita di solito in punto di mor-
te) e 1'unzione dei catecumeni. 
prima del battesimo. 

II nuovo rituale prevede an
che che la messa < del crisma > 
per la benedizione dell'olio san
to (in greco « chrisma >), finora 
celebrata regolarmente il gio
vedi santo di ogni anno, possa 
essere anticioata ad un altro 
giorno: si polra anche cele-
brare in una serata di un altro 
giorno della settimana santa op-
pure in una delle ultime dome-
niche di quaresima. 

II programma di sviluppo 
dell'Ente Fiera di Roma 

U nuovo Consiglio Generate 
dell'Ente Autonomo Fiera di 
Roma, di recente nominato dal 
Mimstro delTIndustria. si e riu
nito in una delle sale del Pa
lazzo dei Convegni del quartie
re di via Colombo. 

D Consiglio ha preso in esa-
me U programma da realiz-
zarsi per dare un ulteriore piu 
ampio respire alia manifesta
zione fieristica e potenziare le 
possibilita strumentali dell'im-
portante rassegna. In proposi
to ha ravvisato di dovere dare 
maggior risalto alia partecipa
zione della media e piccola in-
dustna. attraverso Ie varie se-
zioni merceo'ogiche la cui con
sistenza ha acquisito ormai le 
caratteristiche di vere e pro-
prie most re special izzate. 

In tal senso e stato decLso di 
preordinare delle Mostre per i 
setton deil'elett.-odomestico. del 
mobile e deirarredamento. dei 
prodotti per l'ediliz;a. della 
nautica e del campegg.o. deila 
vita colletuva e del!'art:g:anato 
e di isutuire dalla prossima 
Fiera. otlre alle altre i?ez;oni 
merceologiche. il e S3*one del 
Regalo ». che trovera o"?pitalitA 
in un padiglione che I'Ente. nel
la reahzzazione del programma 
di ammodernamento dei servizi. 
ha recentemente . ampliato e 
ristrutturato. 

U Consiglio Generate, dopo 
aver preso alto che la XIX K:e 
ra si presenta anche quest'an 
no con un tutto esannto. ha 
esaminato il caiendano >lol!e 
manifestazioni che si svolgeran 
no nel Centro operativo del 
Nuovo Palazzo dei Convegni. 
cosiruito dalt'Ente in occasione 
del Centenano di Roma Capi
tate. In proposito e in pro
gramma una Mostra dei pro

dotti petroliferi denominate In-
terpetrol. 

Successivamente il Consiflio 
Generate, dopo essersi compia-
ciuto con il Presidente ed il 
Segretario Generate per l'atti
vita svolta che ha permesso al-
I'Ente di raggiungere una con-
sohdata autosuficienza. ha «u-
spicato che gli organi capito-
lini acce'erino i tempi per la 
approvazione dei piani urbani-
stici parttcotareggiati relativi 
alia sede definitiva del quartie
re fieristico. 

D Consiglio Generate acco-
gliendo quindi la richiesta del 
Ministero delle Partecipazioni 
Stata ti. ha determinate di mo
dificare i'art. 8 dello StaUrto nel 
senso di chiamare a far parte 
del Consiglio il rappresentante 
del suddetto Ministero. Con I'oc-
ca^:one e stato proposto di in-
c'odere nel Consiglio anche un 
rappi' *• ntante dell'Ente Re
gione. 

A norma di Statuto il Consi-
g'10 ha quindi proceduto alia 
nomina delta nuova giunta che 
e risultata cosi composta: Dott. 
Î eonhla Attih (in rappresentan-
za del Ministero dell'lndastria): 
Aw. Vincenzo Boschi (Umone 
Industnali del Lazio): Rag. 
Silvio Candioh (Dingenti di 
Azienda); DotL Enrico Carto-
m (Agricolton): Sig Giuseppe 
Roic (l-avoraton): Dott. Enrico 
Santamana (Amministrazione 
Provinciale); Dott. Roberto Ve-
spasiani (Camera di Com-
mercio) 

II Consiulo. inoltre, a com 
pletamento deiriJfficio di Pre 
sidenza ha de.signato al Mifi 
ntero dcll'lndustrta il Dott. Ro 
berto Vespasiam (Presidente 
dell'Unione Commercianti) per 
ricoprire il secondo pa«to di 
Vice President. 
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Owen Lattimore, viaggiatore d'eccezione 

ai confini tra URSS e Cina 
. , * 

La frontiera 
negli anni trenta 
Come lo studioso americano si inoltrd nelle re-
gioni dell'Asia interna - Un'indagine prevalente-
mente etnografica e storica con I'ottica di un 
conoscitore della Cina - Le radici dell'aspira-
zione alia indipendenza della Mongolia - Perchfc 
I'autore divenne una vittima del maccartismo 

Molto si e scritto quando 
— non sono nemmeno pas-
sati due anni — si arrivd sul 
confine sovietico - cinese ai 
drammatici incidenti. che se-
gnarono il punto phi minac-
cioso toccato sinora dai rap-
porti tra Mosca e Pechino. 
Poco di quanto si e scritto 
era tuttavia soddisfacente. 
Non per nulla la lunghissi-
ma frontiera terrestre che se-
para i due paesi — piu di 
7000 chilometri — e una linea 
tracciata in mezzo a regioni 
che restano tuttora fra le me-
no conosciute, anche se rap-
presentano ormai una delle 
zone decisive del nostro 
mondo. 

Un libro intitolato sempli-
cemente t La frontiera >, do
ve si chiarisce subito che di 
quella frontiera appunto si 
tratta. quasi che essa fosse 
diventata c la» frontiera per 
antonomasia (Owen Lattimo
re: Lo Frontiera. Einaudi. li
re 7.000, pagg. 510) non pud 
non avere quindi un forte 
richiamo. E' un libro singo-
lare. La connessione con una 
attualita ancora tanto scot-
tante e per la verita confina-
ta al titolo. Cosi che chi cre-
desse di trovarvi un'ana-
lisi dei motivi per cui si e 
arrivati al contrasto tra i due 
paesi o anche solo agli inci
denti Iungo il confine di due 
anni fa resterebbe completa-
mente deluso. Ma avrebbe t >r* 
to. Perche il libro e tutt'al-
tro che inutile. Per una cono-
scenza delle premesse degli av-
venimenti — di tutto quel-
l'insjeme di fattori cioe che 
contribuiscono a farci cora-
prendere meglio cid che ac-
cade o pud accadere e che 
gli inglesi chiamano il back
ground di un fatto — pud 
addirittura essere indispensa
ble. -

Owen Lattimore e uno stu
dioso americano ottimo cono
scitore della Cina. Lo e diven-
tato per una via singolare. che 
non e quella di una norma-
le camera accademica. Lo stu
dio sul posto della lingua, dei 
costumi, della vita e dei suoi 
problemi. mediante viaggi nel
le zone meno perlustrate, e 
venuto per lui insieme alia 
preparazione teorica, anziche 
dopo. In Cina egli fu anche 
durante la guerra, quando i 
suoi lavori erano gia noti, con 
le missioni americane. Negli 
anni < cinquanta >, nonostan-
te la sua fama consolidata, 

' divenne una delle vittime di 
quel maccartismo, in cui tan-
to si distinse l'attuale presi-
dente Nixon: fu quello — co
me egli scrive nella prefazio-
ne — un periodo in cui negli 
Stati Uniti «il terrore generd 
in tutti una tendenza al con-
formismo... che non e ancora 
scomparsa del tutto*. 

II volume raggruppa una 
serie di studi — saggi, con-
ferenze. lezioni — che in mas-
sima parte risalgono agli <an-
ni trenta >. E' bene precisare 
subito come ne risulti un li
bro che non ha nulla di gior-
nalistico o di divulgativu. 
quindi tale da richiedere una 
lettura piuttosto impegnativa. 
Questo resta vero anche se 
l'mdagine, prevalentemente di 
carattere etnografico e stori-

oo. fc resa piu completa dal rac-
conto del viaggiatore che si e 
recato piu volte sul posto per 
raccogliervi gli elementi di ba
se della sua analisi. 

II campo 
della ricerca 
Campo della ricerca e tutta 

quella vasta parte dell'Asia in
terna che sta fra 1URSS e 
la Cina e che non e prevalen
temente abitata — o comun-
que non e stata prevalente
mente abitata fino a pochi de-
cenni fa — ne da russi ne da 

cinesi (cosa. tra 1'altro. che an
cora oggi troppo spesso si 
ignora o quasi) dove ciee sia 
russi che cinesi sono arrivati 
relativamente tardi e ancora 
piu tardi sono stati present! 
in modo massiccio. Se si vuo-
le. un Iimite — ma per con
trasto anche uno degli 
elementi di interesse del li
bra — e che I'ottica domi-
nante e quella di un conosci
tore della Cina. che dalla Ci
na parte (il che non sempre 
torna a vantaggio di questo 
paese) per inoltrars: a studia-
re le regioni che lo interes-
sano. Anche la hnea geogra-
fica dell'indagine e costituita 
dal confine cino sovietico. poi-
che raramente Lattimore si e 
spinto in zone e fra popoli 
che slanno al di la di quella 
tinea. 

Mongolia. Sinkiang. Man 
ciuria sono quindi un no' i ca-
pitoli ideali del libra. Le pa-
gin* dedicate alia prima di 

queste regioni — che e anche 
la sola a costituire, per la 
massima parte, un paese indi-
pendente — sono a mio pare-
re fra le migliori della rac-
colta. Esse aiutano a capire 
quali ragioni storiche abbia-
no i mongoli per volere esse
re indipendenti e come possa-
no essere alieni da motivi di 
semplice solidarieta casiatica*. 
quindi anche decisi a difen-
dere quel loro Stato di step
pe e di deserti, che e l'unico 
a fraoporsi tra i due grandi 
Stati vicini, sovietico e cinese. 

L'influenza 
dell'« Ottobre»» 

Per il Sinkiang si sa — o 
almeno si dovrebbe sapere — 
come esso sia abitato da po-
polazioni che vivono sia in ter
ra cinese sia in terra sovieti-
ca. dove esse costituiscono il 
nucleo principale di aloune re-
pubbliche dell'Asia centrale, 
federate nell'Unione. E' un da-
to di fatto su cui si sono co-
struite nelle analisi giornali-
stiche degli ultimi anni ipote-
si assai frettolose. Ebbene, Lat
timore, studiando quelle popo-
lazioni negli anni «trenta * 
pote rendersi conto della 
grande influenza che gia allo-
ra vi aveva. piuttosto che il 
fattore puramente etnico, 
quello storico-sociale. fattore 
rappresentato dall'influenza 
emancipatrice che la rivolu-
zione socialista dell'Ottobre 
rosso ebbe anche nelle zone 
periferiche di quello che era 
stato rimpero zarista e, spes
so. oltre le sue frontiere. 

E* vero che tali analisi si 
riferiscono a un periodo in cui 
il Sinkiang appare ancora do
minate da uno Stato cinese, 
in cui la rivoluzione sociale 
non e passata. E' un peccato 
che lo studio non possa essere 
aggiomato con dati di oggi. 
che per noi sarebbero piti in-
teressanti, per un confronto 
dopo vent'anni di rivoluzione 
cinese: peccato, tanto piu in 
quanto la politics cinese nei 
confronti delle minoranze 
nazionali e uno degli aspet-
ti meno conosciuti della vita 
della Cina popolare. Anche co-
si lo studio di Lattimore e 
tuttavia un eccellente stimo-
lo a tenere presente tutta la 
complessita dei problemi di 
quella regione. 

Agli inizi degli anni «cin
quanta > Lattimore saluta-
va con interesse le possibili
ty nuove che si aprivano per 
quella parte del mondo con 
lo stabilirsi di rapporti ami-
chevoli fra URSS e Cina. in 
particolare per i progetti di 
costruzione di nuove ferrovie 
tra i due paesi. che doveva-
no traversare quelle terre scar-
samente popolate. Con la 
successiva tensione fra le due 
potenze socialiste alcuni di 
quei progetti sono stati ac-
cantonati ed anche quello rea-
lizzato — la ferrovia mongo-
la — non ha consentito di 
intensificare i contatti. Le pa-
gine dedicate a quelle ipote-
si si leggono quindi oggi co
me un epitaffio per una gran
de occasione perduta. Esse 
servono tuttavia a far com-
prendere quali interessanti 
prospettive si offrano ancora 
alle due parti per un'eventua-
le — anche se ora poco pro-
babile — ripresa di coopera-
zione. E' un argomento di piu 
che induce alia prudenza del-
l'analisi. 

La pubblicazione del libro 
di Lattimore mi sembra un 
segno assai positivo. L'inte-
resse per la Cina. per i suoi 
problemi, per i suoi rapporti 
col resto del mondo e immen-
samente cresciuto in questi 
ultimi anni. Ottimo sintomo. 
Alia fase piu superficiale e pre-
cipitosa di quell'interesse. 
spesso portata alia rapida 
ideologizzazione e quindi al 
mito. subentra ora — credo 
— quella di una riflessione 
piu accurata. Se la diffusione 
di un libra come quello di 
lattimore e indice di tale fe-
nomeno. sono convinto che sia 
da accogliere con soddisfazin 
ne. Nello stesso senso mi pa
re che si orientino piu che 
negli anni precedent! anche al-
tre scelte editoriali. Mi limito 
a segnalame una. tuttavia as
sai meno fel ice: Jacques Guil-
lermaz. Storia del Partito co-
munista cinese (1921-1949) 
(Feltrinelli. lire 4.000. pagine 
535) II tema. certo. e appas-
sionante. I'autore competente 
e il libro informato Ma d nel 
la visione generale della mate
ria che si riscontra un'andi-
ta di fondo. vera sostanziale 
Iimite dell'opera. La storia del 
PC cinese merita di piu. 

Giuseppe Boffa 

Dopo Teheran, le compagnie petrolifere mirano ad aumentqre i profitti alle spalle dei consumatori europei 

La benzina a peso d oro 
La minaccia di un rincaro del prezzo grava anche sull'ltalia - II meccanismo dello sfruttamento che ha creato le basi degli imperi petroliferi - Non h il trasporto che fa diventare 
piu costoso un barile di«oro nero»sulle navi cisterna - Perch6 comprando un litro di benzina si versa agli Stati Uniti una tassa clandestma - II modo di trasferire capitali all'estero 

Gli artisti per il 50' del PCI 
* « * 

Carlo Quattrucci: « Luglio 1960, a Porta S. Paolo », 1971 

Lunedl 1 marzo un signore 
che ha voluto mantenere l'a-
nonimo, come si addice a chi 
tratta affari important!. 
e sbarcato aU'aeroporto di 
Tripoli portandosi dietro 800 
milioni di dollari. Era il rap-
presentante delle 16 piu gros-
se societa petrolifere del mon
do capitalistic, le quali non 
vogliono essere chiamate 
«monopolio >, ma trattano 
con i govern! come se fossero 
una sola. Gli 800 milioni sono 
i maggiori versamenti che do-
vranno effettuare le compa
gnie per avere la disponibili-
ta del petrolio greggio della 
Libia. I ricavi annuali della 
Libia potranno salire cosl a 2 
miliardi di dollari, pari a 1300 
miliardi di lire all'anno, giu-
sto corrispettivo dell'ingente 
quantita di risorse ceduta al-
l'Europa: 160 milioni di ton-
nellate di petrolio annue. Ma 
da quali tasche sono saltati 
fuori questi 800 milioni di dol
lari e da dove traggono. le 
compagnie petrolifere, la cer-
tezza che questo sborso e co-
munque un buon affare per 
loro? 

Le risposte sono semplici: 
dalle tasche dei consumatori 
europei; dal dominio che le 
compagnie hanno dei mercati 
europei tramite, naturalmen-
te, dei governi che non voglio-
trattare da pari a pari con 
i paesi alia ricerca della loro 
indipendenza. 

Una sfrona merce 
Lo sforzo non & stato gran

de. 11 petrolio e una delle 
merci piu strane del mondo. 
Se andiamo in Irak, per di-
chiarazione della stessa Inter
national Petroleum Company, 
un barile di circa 150 litri co-
sta 130 lire di spese d'estra-
zione. Finora al paese pro-
duttore andavano, fra tasse e 
diritti, circa 500 lire. Ma 
chiunque andasse a compra-

re un carico di quel petro
lio, perfino sul Golfo Persico, 
pagava quello stesso barile 
sulle 940 lire. La moltiplica-
zione del profitto, si ripete 
in tal modo da decenni sulle 
rive del Golfo Persico a favo-
re di capitalist! statunitensi, 
inglesi, olandesi. Le 440 lire 
a barile, moltiplicate per mi
liardi di barili, hanno consen
tito di gettare le basi degli 
imperi petroliferi e di un im-
perialismo come quello statu-
nitense. Che cosa ha cambia-
to, rispetto a questa situazio-
ne, la trattativa conclusa il 
15 febbraio scorso a Teheran 
fra le societa petrolifere e i 
governi del Golfo? 

I paesi produttori del Golfo 
hanno ottenuto un rincaro di 
circa 150 lire a barile, o poco 
piu. Anche se fossero 200 lire 
a barile, fatti tutti i calcoli, 
il profitto per barile rimane 
di 220 lire. Le societa petroli
fere, tuttavia, non sono affat-
to contente di questa riduzione 
di ritmi, vogliono il miracolo 
integrale, pretendono di tra
sferire le 200 lire pagate ai 
produttori del Golfo sui prezzi 
della benzina e degli olii com-
bustibili venduti in Europa. 
I funzionari italiani delle va-
rie Esso, Shell, Gulf ecc... 
vengono mobilitati per visite 
ai ministri e imbeccate alia 
stampa dirette a «dimostra-
re > che i profitti sono spariti 
e il conto non lo devono pa-
gar loro, ma l'uomo della 
s tra da. 

A questo punto vengono 
messi al lavoro gli esperti, 
i Comitati prezzi. le statisti-
che. Noi ne abbiamo una. 
pubblicata dal ministero del-
l'lndustria italiano, la quale 
mette in evidenza un feno-
meno che si verifica addirit
tura a bordo delle petroliere 
che trasportano il greggio ver
so le raffinerie italiane ed 
europee. Risulta, infatti, che 
il prezzo di mercato, il quale 
ha gia raggiunto le 940 lire 

A GHILARZA I PRIMI VISITATORI TRA I LIBRI E I DOCUMENTI 

Nella casa-museo di Antonio Gramsci 
Un'esposizione di materiale fotografico e documentario allestita da giovani compagni e giovani aclisti - Aperto il seminario di studi sul « Mo-
vimento operaio ed i suoi rapporti con la questione sarda» • La relazione di Paolo Spriano seguita da un vivace dibattito - Contro le pro-
vocazioni fasciste nel Mezzogiorno, I'affermazione dell'autonomia non come municipalismo, ma come strumento popolare di autogovemo 

Dal nostro inviato 
GHILARZA. 2 

La casa di Antonio Gramsci, 
a Ghilarza, e rimasta come 
era: piccola, modesta, melan-
conica. con l'unico punto so-
lare del giardino minuscolo e 
pieno di piante. Sui muri bian 
chi e nella stanzetta di Nino, 

Mostra 
di pittura 
di Alfonso 

Gatto 
Si inaugura questa sera. 

3 marzo. alle ore 18. alia 
Galleria Zanini di via del 
Babuino la mostra perso
na le di pittura di Alfonso 
Gatto. Gatto pittore arriva 
a Roma dopo le sue « per-
sonali > di Venezia (al Tra-
ghetto), di Milano (al Na-
viglio). di Bologna (al Can-
cello). di Trieste (alia 
Torbandena). di Firenze 
(alia Santacroce). di Ba 
ri, Salerno. Lucca. 

H critico fiorentino Um-
berto Baldini nella sua pre-
sentazione al catalogo in-
vita i visitatori delta mo
stra a guardare le opere 
di Gatto non come quadri 
di un poeta che dipinge 
ma quali opere di un pit-
tore che trasferisce nei 
suoi quadri la bellezza. la 
verita. la purezza dei suoi 
versi di poeta ma con ple
na, reale egemonia del 
pittore nei confronti del 
poeta. Altri poeti, anche 
grandi. hanno dipinto dei 
quadri ma senza liberarsi 
dalla condizione del pittore 
della domenica. Alfonso 
Gatto e invece pittore di 
ogni giorno della settimana. 
La sua mostra romana e 
dunque un awenimento 
rilevante nella vita cul-
turale della Capitate. Le 
sue opere di pittura sono 
gia entrate a far parte di 
collezioni assai quotate di 
Milano. Venezia. Firenze. 
Alfonso Gatto. pittore, 

. e presente sul mercato 
con quotazioni che sicura-
mente gli rendono molto di 
piu di quanto abbia potuto 
e possa fruttargli la quo-
tazione sul mercato cfan-
tasma» della poesia. 

che accoglie i primi visitatori 
riportandoli ai ricordi delle 
c Lettere dal carcere >. giova
ni iscritti al nostro partito e 
giovani aclisti vanno allesten-
do la esposizione di materia
le fotografico e documentario 
seguendo le tappe fondamen-
tali della vita del grande ca
po comunista. La parte inizia-
le viene dedicata all'ambien-
te sardo, dove si formo la 
prima coscienza politica di 
Antonio. Gia risultano in mo
do cbiaro, nella continuita sto
rica ed in una semplice sinte-
si visiva, sia le radici sarde 
che gli sviluppi nazionali ed 
universali del pensiero di 
Gramsci che sorti da una del
le zone piu interne e chiuse 
dell'isola. ma riusci ad ab-
bracciare con la sua opera, 
il mondo intero. 

Nelia casa-museo. restaurata 
dallo architetto Giuseppina 
Marcialis senza modifiche so-
stanziali, secondo l'antica 
struttura dei locaJi, sono fin 
d'ora in mostra libri e docu-
menti (ne sono arrivati dal-
l'lnghilterra e dal Giappone, 
daU'Ungheria e dall'URSS, 
dalla Francia. dalla Repubbli-
ca federale tedesca, dalla Sve-
zia, dagli USA. e da tanti al
tri paesi) a testimonianza del
la risonanza che ha trovato 
e trova. fuori dei confini della 
Sardegna e dellltalia. il pen
siero gramsciano. Ed e pro-
prio dall'insegnamento di 
Gramsci. dal suo concetto di 
autonomia come autogovemo 
antimonopollstico delle masse 
meridional!, che ha preso av-
vio il seminario di studi sul 
< Movimento operaio ed i suoi 
rapporti con la questione 
sarda >. 

II compagno Paolo Spriano, 
nella introduzione, ha in pri-
mo luogo considerato il dise-
gno gramsciano di una ricer
ca sociologica non schemati-
ca nel quale venissero colti i 
rapporti tra movimento ope
raio e contadino per approda-
re ad uno studio sistematico 
delle classi subalterne. 

II problema ~ ha sottoli-
neato Spriano — e ora di ve-
dere come lo schema genera
le tracciato da Gramsci possa 
applicarsi alia situazkme spe-
cifica ed al contesto partico
lare che il Gruppo di Lavoro 
sorto oggi intnrno alia casa-
museo di Ghilarza deve esa-
minare. 

II relatore ha quindi intro-
dotto una serie di teml. pro-
ponendoli non come esaurien-
ti di ogni possibile ricerca, ma 

solo come stimoli preliminari. 
II primo tema riguarda un 
esame dell'intreccio che esiste 
tra la nascita della questione 
operaia e contadina in Sar
degna e la questione sarda in 
generale: ovvero, il rapporto 
tra l'isola e lo stato, prima 
quello piemontese e poi quello 
unitario. 

In Sardegna la classe ope
raia nasce sull'embrione di or-
ganizzazione degli zappatori e 
dei muratori. e dopo una fase 
corporativa (i Gremi, la cui 
ultima data e il 1864. che 
corrisponde all'ingresso dello 
stato unitario) si giunge alia 
espansione delle societa di 
mutuo soccorso. autonome se 
pure legate alia ideologia del
le classi dominant!', fino al 
social ismo — con una Iunga 
serie di lotte, ad esempio 
quella dei battellieri di Car-
loforte — dell'ultimo 800. 

Spriano si e chiesto in che 
misura questo socialismo — 
che potremmo definire di im-
portazione k\ quanto i primi 
organizzatori venivano dal 
continente, spesso con atteg-
giamenti ancora vecchi. pater-
nalistkH — ha agito nell'iso-
la, e in quale misura e risul-
tato un fenomeno positivo op-
pure negativo. 

Si tratta di un complesso 
intreccio di problemi che me
rita studio ed attenzione. Solo 
attraverso una analisi rigo-
rosa possiamo riuscire a va-
lutare bene in quale modo il 
forte stimolo alia organizza-
zione ed alia lotta. il contri
bute alia creazione di quadri 
che costitui in seguito la inte-
laiatura del movimento. sono 
stati bilanciati dagli aspetti 
negativi di una predicazione. 
di una trasmissione di diret-
tive che ritardarono la sco-
perta della questione meridio-
nale e della questione sarda. 
nonche il tipo di oppressione 
doppia e coloniale esistente in 
Italia. 

Spriano, concludendo il di
battito. ha sottolineato il par
ticolare significato dell'inizia 
tiva promossa In Sardegna, 
proprio a Ghilarza. per allar-
gare il patrimonio di storia 
del movimento operaio e con
tadino nella direzione di una 
ricerca che, secondo la tipica 
formulazione gramsciana. aiu-
ti le classi subalterne a pren-
dere coscienza di s*. del 
proprio passato e della pro
pria prospettiva. 

II dibattito ha registrato nu
meral interventi: lo itudanU 

universitario cattolico Piras, 
di Ghilarza; il dr. Michelan
gelo Pira, saggista e capo uf-
ficio stampa del consiglio re 
gionale; il dr. Giuseppe Pi-
sano, del comitate regionale 
della DC; il dr. Bruno Ana-
tra. assistente della facolta di 
Magistero dell'Universita di 
Cagliari; il vice presidente del 
consiglio regionale compagno 
Armando Congiu; Agostino 
Ariu. contadino di Oristano: il 
dr. Giorgio Macciotta, tnse-
gnante del liceo Michelangelo 
di Cagliari: la dottoressa Au
gusta Miscali. insegnante di 
Ghilarza. 

La discussione si e incentra-
ta sulla natura particolare del
la classe operaia sarda e dei 
suoi legami con il mondo con
tadino e pastorale, che hanno 
determinato sia le condizioni 
di sottosalario. ancora presen-
ti. sia la difficolta nel ritrova-
re una autonoma dimensions 
organ izza tiva. 

Nella conclusione, il compa
gno Spnano ha indicato tre 
possibili filoni di ricerca: I'e-
conomia sarda ed i suoi rap
porti con 1'economia nazio 
nale. come condizione di ve
rifica del blocco storico tra 
classe dirigente italiana e 
classe dirigente isolana; la na
tura del movimento sardista 
come forma autonoma di or-
ganizzazione delle classi su
balterne di derivazione picco 
lo-borghese; le origini del fa 
scismo in Sardegna ed il pas-
saggio al partito di Mussolini 
dei principal i quadri dei parti-
ti borghesi. nonche della mag 
gioranza dello stesso movi
mento sardista. 

Siamo un Gruppo di Lavoro 
— ha sottolineato giustamente 
il dirigente regionale dc dot-
tor Pisano. chiudendo la pri
ma lezione del seminario — 
ma non un gruppo asettico. 

Mentre nel meridione si 
estendono le provocazioni fa
sciste, ed i gruppi eversivi 
vengono mossi dalle classi ca 
pitalistiche egemoni del nord 
e del sud. gli intellettuali ed 
t giovani operai, contadmi, 
studenti, convenuti nella casa 
di Gramsci dai bacini mine 
rari e dalle zone interne agro 
pastorali, hanno inteso riba-
dire, tutti, che questa inizia-
tiva non ha solo carattere 
scientifico: e un ricerca di 
parte, dalla parte delle classi 
subalterne, per prendere cc~ 
noscenza della problematica 
della Regione 

Giuseppe Podda 

Prigioni USA in sciopero 

« Le prigioni sono campi di concentramento per i poveri»: 
cosi dice un cartello poiiato dai dimostranti a Tacoma, negli 
Stati Uniti, nel corso di una manifestazione a favore dei datt-
nuti in sciopero nella prigione federale. L'attrice Jane Fonda 
•ra tra la folia che polemkamente tolidariizava con gli scio-
peranti: un altro modo di sottollneare, aftraverso la danuncia 
del sistema giuditiarlo, la sua opposition* sempre piu Intran
sigent* e pubblicamant* espressa a tutto II sistema ameri
cano, a Nixon, alia pelitlca Interna ed estera defll ftatl Until. 

sulle rive del Golfo. a bordo 
delle navi cisterne dirette al-
l'ltalia viene fatturato a 1200 
lire (costo di trasporto esclu-
so, naturalmente). 

Altre 260 lire al barile se 
ne vanno, dunque. ed il petro
lio e appena entrato nelle 
stive. E ormai raddoppia le 
650 lire di costi e tasse pagati 
nel paese produttore. Ma le 
nuove 260 lire di profitto non 
hanno la stessa funzione del 
precedente profitto. in qualche 
modo legalizzato dagli accor-
di; queste 260 lire (che molti
plicate per le centinaia di 
milioni di barili fanno, per 
l'ltalia, centinaia di miliardi) 
servono a trasferire capitali 
dall'Italia senza nemmeno 
passare per il benevolo siste
ma bancario italiano, a non 
pagare le tasse sui profitti in 
Italia e a far scomparire gia 
in alto mare le prove che le 
societa petrolifere possono non 
solo pagare i prezzi del greg
gio rincarati ma persino ri-
durre i prezzi attuali. 

Bilanci fasulli 
Certo. un governo nella pie-

nezza della sua autonomia po
litica non sopporterebbe tanto. 
Cosa fa il funzionario della 
finanza quando un commer-
ciante fa scomparire il suo 
fatturato per non pagare le 
tasse? Applica dei coefficien-
ti e, se e un agente onesto. 
fa pagare le tasse lo stesso. 
II governo italiano che cono-
sce i prezzi di listino del pe
trolio greggio del Golfo pud. 
dunque, ignorare i bilanci fa
sulli delle societa (presentati 
tutti in perdita. per 40 mi
liardi all'anno, ormai da un 
decennio) respingere le fattu-
re artatamente maggiorate, 
rifare i conti e costringerle 
a pagare. Una simile man-
canza di tatto equivarrebbe 
a scatenare una guerra ideo-
logica, lo sappiamo, ma ne 
varrebbe la pena perche at-
tuaJmerrte chi acquista un li
tro di benzina o un quintale 
d'olio, in Italia, paga una tas
sa agli Stati Uniti, patria co-
mune delle societa petrolifere. 
dove affluiscono sia i miliardi 
sottratti al fisco che i prodotti 
netti. Ogni cittadino italiano. 
in pratica, paga questa tassa 
nascosta che si applica con un 
semplice atto di destrezza in 
acque estraterritoriali. 

Non accuseremo le societA 
petrolifere di non amare l'lta
lia e gli itabani. II patriotti-
smo e i nostri livelli di vita 
non sono affar loro. C'e una 
logica economica, nella forma-
zione dei prezzi del petrolio. 
che stravolge il mondo in cui 
viviamo. Le societa petrolife
re, cresciute a dimensione 
mondiale. estraggono petrolio 
nel Medio Oriente, nel Nord 
Africa o negli Stati Uniti: nel 
primo caso il barile costa 10. 
nel secondo 15. nel terzo 30: 
ebbene esse fanno un prezzo 
solo, mettiamo di 20. sottraen-
do il 100% nel Medio Orien
te ed il 30% nel Nord Africa. 
per potere trasferire il tutto a 
favore dell'economia degli 
Stati Uniti, prima ancora che 
dei loro propri profitti, che 
pure sono immensi. 

Guardiamo ad alcune cifre. 
fornite dalla banca dei petro-
lieri di tutto il mondo, la 
Chase Manhattan Bank. Per 
estrarre petrolio negli Stati 
Uniti sono stati investiti nel
le sole attivita di estrazione 
26.360 milioni di dollari: nel 
Medio Oriente soltanto 1.775. 
Nel corso del 1969 a fronte di 
4.415 milioni di dollari di inve-
stimenti petroliferi negli Stati 
Uniti ne sono stati fatti solo 
140 nel Medio Oriente. sempre 
nella fase estrattiva. Se allar-
ghiamo l'orizzonte alle raffine
rie. alia chimica. agli impian-
ti di trasporto abbiamo questa 
evoluzione: negli Stati Uniti 
si e passati dai 5.950 milioni 
di dollari del 1958 agli 8.900 
del 1969: nel Medio Oriente 
da 495 a 780 negli stessi anni. 
Gli investimenti annuali sono 
aumentati dunque di 2.950 mi
lioni di dollari negli USA e 
di 285 nel Medio Oriente. 

Gli investimenti negli USA. 
il basso prezzo dell'energia 
USA parte essenziale del suo 
sviluppo economico, sono fi-
nanziati dai paesi produttori 
e dai consumatori europei in
sieme. Cosi il gigante econo-
mico-militare pud crcscere an
cora. oltretutto indipendente. 
grazie all'autarchia petrolife-
ra statunitense alimentata con 
i nostri soldi. E' cosi che di 
viene possibile cercare petro 
lio in Alaska, in condizioni 
proibitive, a costi triplicati, e 
venderk) negli Stati Uniti ad 
un prezzo inferiore a quello 
che gia dobbiamo pagare in 
Italia per il petrolio che sgor-
ga a cento miglia dai nostri 
confini. 

E' una storia esemplare dei 
rapporti imperialistic! che ca-
ratterizzano I'economia mon
diale oggi. Una storia tutta 
da raccontare quando il go
verno italiano trovera il co-
raggio per annunciare agli ita
liani che i'oholo pagato alle 
societa petrolifere non basta 
e bisogner.̂  aggiunger\ri qual
che spicciolo. 

Renzo StafeneRi 
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I rappresentanti delle confederazioni ricevuti a Montecitorio 
— - - - - - - - - • • - • - - - -

Fisco: incontro sindacati-DC 
Sciopero generale a Livorno 

Nel corso della manifestazione che si & svolta ieri nella citti toscana h stato acclamato un onli
ne del giomo contro i rigurgiti fascisti approvato dai partiti democratici e dagli enti local! 

Le richieste dei sindacati per 
awiare una vera riforma tri-
butaria sono state presentate 
dai dirigenti delle tre Confede
razioni all'on. Vicentini in rap-
presentanza del capogruppo d3l-
la DC, Andreotti, impossibilita-
to a partecipare per precedent! 
impegni, nel quadro degli in-
contri che i sindacati stanno 
portando avanti con j gruppi 
parlameotari. Erano presenti 
Lama, Scheda, Verzelli e Forni 
per la CGIL. Scalia, Macario 
e Depamphilis per la CISL, Si-
moncini per la UIL. 

Nel corso dell'incontro, anco-
ra in corso mentre scriviamo, 
sono stati esaminati in primo 
luogo i punti gia discuss! alia 
Camera sui quali i sindacati 
hanno gia avuto modo di espri-
mere la loro insoddisfazione. 

Stamani nella sede della CISL 
le tre Confederazioni illustre-
ranno le loro posizioni, anche 
alia luce degli incontri avuti 
con i gruppi parlamentari, in 
una conferenza stampa che sara 
tenuta dai segretario confede-
rale della UIL Simoncini. 

LIVORNO, 2 
I lavoratori livornesi hanno 

oggi scloperato per la riforma 
tnbutarla contro la legge Pre-
tl. Alio sciopero generale pro
vincials Indetto dalle tre or-
ganlzzazloni sindacali COIL, 
CISL e UIL, hanno parteclpa-
to i lavoratori dell'industria, 
del trasporti, dell'agricoltura, 
I dipendenti degli enti local! e 
del commercio. Lo sciopero 
e stato effettuato con l'asten-
slone dai lavoro dalle 16 in 
pol dei lavoratori delle cate-
gorle produttive, dalle 13 alle 
14 del dipendenti degli enti 
locall. I trasporti pubblici si 
sono iermati dalle 16 alle 18. 

Al lavoratori in sciopero ha 
parlato, in piazza Magenta, 
a nome delle tre organizza-
zioni sindacali. il compagno 
Sergio Manetti segretario ge
nerale della Camera Confede
rate del Lavoro sottolineando 
gll obiettivl e i contenutl delle 
piattaforme rivendicatlve che 1 
lavoratori e le organizzazionl 
sindacali hanno posto per il 
raggiungimento di una rifor
ma tributarla quallficante se-
condo il princlpio chi piu ha 
piu- paghi, e non semplice-
mente razionalizzante come lo 
attuale progetto dl riforma In 
discussions alia Camera. 

In apertura della manifesta
zione, Catapano della UIL, ha 
letto un documento sottoscrit-
to dai partiti democratici, dal
le organizzazionl sindacali, dai 
Comune, dalla Provincia, dal
le ACLI e dalle associazioni 
antifascist© e della Reslstenza, 
sulle provocazionl fascists e 
i tentativi eversivi nel paese. 
II documento, sottolineato che 
«il presente momento e ca-
ratterizzato dalle lotte per le 
riforme e per la plena realiz-
zazlone dell'ordinamento re-
gionale » afferma che a occor-
re impedire alle forze con-
trarle a questa volonta popo-
lare dl avere una base di 
manovra, per questo e neces-
saria una politica di trasfor-
mazione del paese, partico-
larmente del Suds. 

Denunciando le gravissime 
responsabilita per i fatti dl 
Reggio. Catanzaro e l'Aquila, 
dl coloro cui e demandata co-
stituzionalmente la tutela del-
rordine pubblico, «le forze de-
mocratiche antifasciste livor
nesi — afferma il documento 
— chiedono al governo di ri-
chiamare fermamente ciascu-
no all'osservanza dei proprii 
doveri, allontanando immedia-
tamente coloro sui quail pesa-
no annl di connivenze, di de-
bolezze e di Inadempienze, col-
pendo i colpevoli, I mandanti e 
gll lstigatori» e di attuare 
• una politica che mlri alio 
sviluppo dl tutto il paese per 
fare in modo che il Sud, a 
cento anni dall'unlta d'ltalia, 
possa finalmente godere di 
condizloni di uguagllanza per 
lo sviluppo economico e ci
vile». 

U documento conclude chie-
dendo l'applicazione delle leg-g ene prevedono di colpire 

riorganizzazione sotto qual-
slasi forma di partiti fascisti 
nonche la costituzione dl ban
ds annate. 

Giovedi e venerdi 

a Tarquinia 

Nuova riunione 

delle segreterie 

confederoli 

per I'unita 
I problemi connessi alia rea-

lizzaziooe deU'unita sindacale 
saranno discussi giovedi e ve
nerdi prossimi nel corso di una 
riunione fra le segreterie con-
federali della CGIL, CISL e UIL. 
La riunione. che si iniziera nel 
pomeriggio del 4 e proseguira 
per tutta la giornata del 5. si 
svolgera a Tarquinia, lontano 
cioe dagli impegni quotidiani 
che a Roma finirebbcro per di-
stoghere l'attenzione dei segre-
tari confederab dalla discus-
sione unitaria. 

Le tre segreterie ir.tendono 
definire gli orientamenti gene
rali del documento unitario che 
dovra costituire la piattaforma 
programmaUca da discutere al
ia prossima riunione congiunta 
dei consigli generali della CGIL, 
CISL e UIL, prevista per la 
prossima estate. 

La discussione del 4 e 5 mar-
10 non sara perci6 conclusiva, 
ma gettera le basi per il pro-
seguimento del discorso sugli 
sviluppi del processo unitario. 

Mentre i ricchi evadono il fisco 

66 mila lire al mese 
di tasse per la 

famiglia tipo italiana 
Una lira ogni tre che l'italiano guadagna 

con il suo lavoro flnisce nelle casse dello 
Stato e degli enti local! attraverso l'imposi-
zione fiscale diretta e soprattutto quella in-
dirctta che colpisce, com'e noto, i consumi 
e cioe prevalentemente le masse popolari. 
Questo dato risulta dai dati della contabilita 
finanziaria nel 1970. In totale. infatti, Stato 
ed enti locali hanno incassato nello scorso 
anno 10.350 miliardi di lire, pari a 191.700 li
re per ogni italiano ed a 795.000 lire per la fa-
miglia-tipo. Considerato che la stessa fami-
glia-tipo ha un reddito di circa 2.6 milioni 
l'anno, ne risulta che gli oneri flscali assor-
bono poco meno di un terzo del reddito: ap-
punto una lire ogni tre guadagnate. A que
sta media ovviamente sfuggono i ricchi, non 
solo perch6 riescono ad evadere il fisco con 
la massima facilita. ma perche i loro redditi 
elevati e a volte scandalosi sono destinati 
non ai supertassati consumi ma alia accumu-
lazione e alia speculazione. 

Le imposte indirette statall (ossia tutti que-
gli oneri flscali che gravano praticamente su 

ogni azione che l'italiano compie, dall'aprire il 
televisore al viaggiare in automobile, dai fare 
una telefonata all'andare al cinema, attra
verso ! tnbuti erariali di ogni genere) fanno 
la parte del leone: 6.600 miliardi nel 1970, po
co meno del doppio del totale degli altri pro-
venti flscali (imposte locali dirette e indirette 
e imposte statali dirette). Riferendoci anco-
ra alia famiglia-tipo. rileviamo che le im
poste indirette statali e locali che essa paga 
in un anno ammontano a 545 mila lire, ri-
spetto a 250.000 lire di imposte dirette. 

Ed ecco la suddivisione degli oneri fiscah 
globali nel 1970: finanza locale diretta L. 750 
miliardi; finanza locale mdiretta L. 500 mi
liardi. Finanza centrale diretta L. 2.500 mi
liardi; finanza centrale indiretta L. 6.600 mi
liardi. Totale L. 10.350 miliardi. 

Per la famiglia-tipo, la suddivisione e la 
seguente (sempre riferita al 1970): impo-
sizione fiscale annuale complessiva 795.000 
lire (al mese 66.000 lire): imposizione diretta 
250.000 lire (al mese 21.000 lire); imposizione 
indiretta 545.000 lire (al mese 45.000 lire). 

In ten so dibottito in tutte le fabbriche 
i i i r 

METALMECCANICI 

Si prepare la seconda 
conferenza unitaria 

I primi dati di questa eccezionale consultazione operaia — Si 
apre in modo operativo la fase costituente dell'unita — II pro-

gramma dei lavori che inizieranno sabato a Roma 

Lettere— 
all9 Unita 

Per la riorganizzazione del settore 

Domani fermate nelle 
aziende elettromeccaniche 

Nei giorni scorsi ha avuto luogo l'incontro tra organizzazioni 
sindacali (FIOM. FIM. UILM). Finmeccanica e Intersind per la 
vertenza sull'operazione di riorganizzazione delle industrie elettro
meccaniche a partecipazione statale. Le organizzazioni sindacali 
hanno preso atto degli impegni generali assunti. sotto la pressione 
delle lotte, dalla Finmeccanica in direzione di uno sviluppo globale 
del settore, pur considerando la formulazione a tutt'oggi molto ge-
nerica e insufficiente. 

Le richieste dei sindacati riguardano principalmente: il carat-
tere volonta no dei trasferimenti, la salvaguardia in ogni area dei 
hvelli di occupazione di settore. la realizzazione a Napoli della 
sede centrale del nuovo gruppo in via di costituzione (Italtrafo) 
comprensiva di tutti i servizi e di un centra di progettazione e ri-
cerche. Per gli aspetti sindacali, le organizzazioni dei lavoratori. 
oltre alia ricluesta di garanzie generali sui salario e sulla profes-
sionalita con continuita di avanzamento della carriera. hanno ri-
vendicato la definizione delle materie che dovranno essere oggetto 
di specifiche trattative a livello locale, in merito sia alle conse-
guenze dei trasferimenti sia delle modiflche delle condizioni di la
voro. Tali richieste non hanno avuto finora risposta. 

Tenuto conto dei gravi problemi, le segreterie nazionali dei sin
dacati metalmeccanici invitano i lavoratori a proseguire l'agitazio-
ne e ad approfondire ulteriormente il dibattito nella giornata di 
lotta gia fissata del 4 marzo, che vedra scioperi di due ore in 
tutte le fabbriche pubbliche e private (a Milano 3 ore con mani
festazione in piazza Duomo). 

Mentre il nostro patrimonio zootecnico si assottiglia paurosamente 

NEL 1970 L'ITALIA HA IMP0RTAT0 
CARNE PER OLTRE 600 MILIARDI 

Nessuno aiuto ai piccoli allevatori — In ma no agl i , speculator! 1'importazione — Come 
opera I'Unione produttori — II prezzo al contumo viene artificioiamente aumentato 

Importante decisione unitaria 

I tessili eleggeranno 

i consigli operai 

in tutte le fabbriche 
Convegno a Modena degli organi 

direttivi delle tre Federazioni 

H Consiglio generale della 
PILTA-CISL (Federazione Ita
liana Lavoratori Tessili e 
Abbigllamento), il Comitate 
Direttivo della FILTEA-CGIL 
(Federazione Italiana dei La
voratori Tessili e dell'Abbi-
gliamento), il Comitato Cen
trale della UILCIV-UIL (Unio-
ne Italiana del Lavoratori Cal-
zaturieri Industrie varie) han
no esaminato congiuntamente 
nell'assemblea comune tenuta 
a Modena nel giorni scorsi, 
i problemi dello sviluppo del 
processo unitario verso l'uni-
ta sindacale organica e delle 
strutture sindacali unitarie dl 
fabbrica, nell'lndustria tesslle, 
deH'abblgliamento e calzatu-
riera, sulla base di una rela-
zione presentata, per conto del
le Segreterie delle Federazioni, 
da Vittorio Meraviglla, che e 
stata approvata nelle sue 11-
nee generali. 

E* stato deliberato, come 
norma delle riunioni comuni, 
che le decisionl vengano prese 
dalla maggioranza qualificata 
del 3/4 dei voti deU'assem-
blea unitaria costltuita parite-
ticamente tra le Federazioni e 
successivamente sottoposte al
ia ratifica dl ogni organo diri-
gente di clascuna Federazione. 

Sulle strutture unitarie dl 
fabbrica, gli organi dirigenti 
delle Federazioni Nazionali 
hanno assunto 1 seguenti o-
rientamenti (ferme restando 
le sperimentazioni unitarie piu 
avanzate): 

1) Formazlone In tutte le 
aziende dell'lndustria tesslle. 
deU'abbigllamento e calzatu-
riera dei Consigli di fabbrica 
liberamente eleUi da tutti I 
lavoratori, uno per ogni grup
po omogeneo, sulla base del
la loro capacita ed impegno 
sindacale; 

2) non rielezione delle C.I. 
ed assunzione da parte del 
Consigli di fabbrica del com-
plto e delle responsabilita di 
gestlre l'azione sindacale di 
fabbrica e la contrattazione, 
nell'ambito delle Hnee unita
rie di politica sindacale ed 
in collaborazione con 11 sin-
dacato provinciale, in modo 
da superare 1 pericoll di re-
partismo, azlendallsmo e cor-
porativlsmo; 

3) importanza politica deci-
slva ha rimpegno che tutti 1 
componenti 11 Consiglio di 
fabbrica siano membrl dei sin
dacati* 

4) riunioni periodlche dei 
Consigli di Fabbrica su scala 
locale, ed in assemblee nazio
nali di settore, promosse uni-

tarlamente da parte delle Se
greterie del Sindacati Provin-
ciali e delle Federazioni Nazio
nali, per 1'esame comune di 
tutti 1 problemi della poli
tica e dell'attivita sindacale. 

Gli organi dirigenti delle Fe
derazioni hanno discusso sui 
problemi dell'autonomla del 
sindacato, che va fermamente 
confermata quale base e con-
dizlone per I'unita sindacale 
organica. con la esigenza con-
seguente di una politica pie-
namente autonoma del Sinda
cato. A tale scopo devono an
che essere mantenute dlstlnte 
le attivita operative dei Sin
dacati e dei Partiti. in modo 
rigoroso; con cio il Sindacato 
non solo non esclude. ma sol-
leclta rimpegno politico dei la
voratori in tutte le sue esprea-
sioni democratiche ed antl-fa-
sclste. 

Gll organi dirigenti delle 
Federazioni nazionali si incon-
treranno nuovamente entro 4 
mesl per veriflcare l'esperien-
za del processo unitario. 

Alia fine e stato espresso 
l'augurio che la UILTA UIL si 
colleghi alio sforzo unitario 
sulle strutture dl fabbrica. 

Venerdi e sabato a Roma si terra la Conferenza naztonale del Centre delle forme 
associative In agrlcoltura, I'organlsmo che untsee consorzl di produttori, associazioni, 
cooperative. L'articolo che segue illustra la situazlone di uno del settori, quello zoetec* 
nico, dove il Centra e presente, attraverso una Unione di produttori. 

Parostotali 
do oggi 

in sciopero 

Ha inizio oggi la lunga serie 
di scioperi proclamata dai sin 
dacati dei lavoratori parastatali. 
L'astensione dai lavoro prose
guira ininterrottamente fino a 
venerd) per riprendere. poi, il 
10 e concludersi il 12 marzo. 

La decisione di scendere nuo
vamente in sciopero e stata as-
sunta di fronte al diniego. op-
posto dai governo alia rkhie-
sta della categoria, di avere 
al piu presto una legge sui rias-
setto economico e oormativo 
delle carriere. 

La settimana scorsa era stato 
raggiunto un primo accordo sui-
1'altra ricbiesta dei lavoratori 
parastatali. imperniata sulla 
rapida attuazione di alcuni 

Erowedimend di stralcio per 
; carriere dedse dai ministro 

del Lavoro. ma che avevano in-
contrato 1'opposizione del mi
nistro del Tesoro. 

Mentre 1 consumi dl carne e 
di prodotti lattlero • caseari 
tendono ad aumentare anche 
notevolmente (e il caso della' 
carne che negll ultimi tre an
ni. e passata da un consumo 
pro-capite di 37 kg. a 47 kg., 
di cui 23 di carne bovina, co-
sl come per i prodotti lattle
ro caseari, specie i formaggi 
anche se piu modernamente) 
la produzione e II patrimonio 
zootecnico. In partioolare bo-
vino. detenuto per 1*80 per 
cento dagli allevatori conta-
dini, continua a diminuire. Dl 
conseguenza aumentano le 1m-
portazioni zootecniche che. se-
condo i dati dei primi 10 me-
si del 1970. sono aumentate del 
26,5 per cento rispetto agli 
stessi mesi del '69, raggiun-
gendo la cifra record di qua
si 600 miliardi e si accresco-
no tutte le forme speculative 
a danno dei consumatori e 
dei produttori coltivatori. 

LTJnione Italiana delle As
sociazioni Produttori Zootec-
nici (UIAPZ) nata come ag-
gregazione di tutte le forme 
associate tra coltivatori ope
rant! nel settore zootecnico, 
esprime nella sua azione la 
esigenza di una nuova politi
ca, fondata sull'associazioni-
smo. quale condizione per tra-
sformare gli assetti produtti-
vl e di mercato. in funzlone di 
un nuovo rapporto; tra produ
zione contadina rinnovata e 
mercato di consumo. 

E* la prima volta che In 
questo campo sorge una or-
garuzzazione nazionale degli 
allevatori contadini. L'Asso-
ciazione Italiana Allevatori fi
no ad oggi, nonostante alcuni 
fermentl positivi emersi di re-
cente, ha sempre svolto una 
funzione assistenziale e di con-
servazione delle vecchie strut
ture, al servizio degli interes-
si dei gross! agrari. Lo sfor
zo Iniziale e quello dl rag-
gruppare tutte le forze asso
ciate operanti in questo cam
po, soprattutto quelle coope
rative. e di promuovere nuo-
ve iniziative associative. 

In collaborazione con l'As-
sociazione Naz. delle Coopera
tive Agrlcole (ANCA) sono 
statl realizzati 4 macelll coo-
perativl con quasi 10000 soci 
che macellano e vendono 100 
mila quintal! di came, 600 lat-
terie sociali. consorzl produt
tori latte. burrificl cooperativl 
e dl stagionatura e vendita 
del formaggio con circa 700 
mila soci che lavorano 4 mi
lioni di quintall di latte; 14 
stalle sociali con 500 soci e 
circa 5.000 cap! in allevamen-
to In comune; 4 centri coope-
rativi ri produttori sulni; 6 
mangificl cooperativl; 10 coo
perative e consorzi avicoli. 
Sempre in accordo con TAN-
CA sono stati costituiti, parti-
colarmente nell'Italia Centra
le i primi consorzi tra 1 con
tadini per l'acquisto colletUvo 
dei vltelli per l'ingraaso con 
l'allevamento molte volte in 
comune, raggiungendo in un 
anno una capacita di approv-
vlglonamento In comune dai-
1'estero dl ben 13 mila vltel
li. In unitA dl lntentl con 11 

movlmento contadino e coo-
peratlvo si sono formate nella 
Val Padana le associazioni tra 
produttori contadini per la 
contrattazione del latte per 
rompere il sistema dl impor-
re 11 prezzo del prodotto sul
la base del prezzo dei deriva-
tl, ottenendo importantl suc
cess! nella cessione del pro
dotto a prezzo «finite», se-
condo le caratterlstiche quali
tative. Si sono create asso
ciazioni di produttori zootecnl-
ci a R. Emilia, Bologna, Man-
tova, Cremona, Vicenza, Mes
sina, Perugia, Parma, ecc. 

Assieme a questa notevole 
azione associativa per awiare 
a soluzlone 1 problemi imme-
diati della trasformazlone del-
l'allevamento contadino, della 
elevazione del suo potere con-
trattuale, I'Unione sviluppa la 
iniziativa rivendicativa nei 
confront! del Gruppi Parla
mentari, del Governo; degli 
Enti interessati per la revl-
sione della politica comunita-
ria, per nuove scelte di poli
tica zootecnica nel Paese, per 
assicurare la rappresentanza 
dei produttori associati nelle 

Continuita 

di lavoro 

per i marinoi 

Finmare 
Proseguono all'Intersind le 

trattative per il rimovo del 
contratto nazionale di lavoro dei 
marittimi imbarcati sulle navi 
della societa Finmare. Nell'am 
bito di queste trattative. e stato 
raggiunto un accordo sulla con 
tinuita del rapporto di lavoro. 
che interessa sottufficiali e co 
mum imbarcati sulle navi della 
Finmare. 

Seoondo quanto afferma un 
comunicato delle federazioni 
marinare diramato a commento 
delTaccordo. < la continuita co-
stituisce il radicale cambia-
mento del rapporto di lavoro 
marinaro. Viene infatti. in primo 
luogo, garantita la stabilita del 
posto di lavoro invece dei con
tra tti precari ed occasionali *. 
A parere delle federazioni ma
rinare, «1'accordo sulla conti
nuita del rapporto di lavoro 
vuole essere, inoltre, la rispo
sta anticipata alle minacoe di 
ridimensionamento della flotta 
pubblica contenute nel piano di 
riassstto predisposto dai go
verno ed attualmente aH'esame 
del CIPE». 

decisionl politlche che 11 ri
guardano. 

Anche In questo campo si 
viene sempre piu qualiflcan-
do la attivita dellTJnione, im-
ponendo l'esigenza di nuovi 
rapporti tra tutte le organiz
zazioni di produttori zootec-
nlci. L'Associazione Italia
na Allevatori dopo avere fir-
mato una convenzione con il 
CONITAL. organizzazione zoo
tecnica di ispirazione della 
«Coltivatori Direttiu conclu
de uguale accordo con I'Unio
ne, in cui pert oltre a rlaf-
fermare la necessity di una 
consultazione sui principal! 
problemi, si sancisce l'auto-
nomia di iniziativa delle va
rie organizzazioni, il diritto di 
rappresentanza nei confront! 
del Pubblici Poteri, la ne
cessity di instaurare nuovi 
rapporti tra produttori orga-
nlzzati e amministrazione 
pubblica nella elaborazione e 
attuazione della politica zoo
tecnica. 

All'ultima assemblea nazio
nale deirUnione, di fronte al-
raggravamento della sltuazio-
ne, viene proposta a tutte le 
organizzazioni e al Governo la 
convocazione di una Confe
renza Nazionale della Zootec-
nia per indicare le linee di 
una programmazione dello 
sviluppo zootecnico con Pinso-
stituibile apporto delle Regio-
ni. La proposta viene raccol-
ta dalla Associazione Ita
liana Allevatori ed avanzata 
all'Eurocame di Verona do
ve il Sottosegretario all'Agri-
coltura on. Silvestri la acco-
glie. L'iniziativa pert e osta-
colata da Confagricoltura e 
cColUvatori Diretti* e II 2. 
Convegno Nazionale sulle stal
le sociali, convocato dalll/nio-
ne e dall'ANCA, rlpropone la 
esigenza di attuazione della 
Conferenza per awiare decl-
samente la ristrutturazione del 
settore e invita gli Assesso-
rati regionali deH'Agricoltura 
a promuovere immediate ini
ziative di stalle sociali. 

Anche sui terreno avicolo si 
sviluppa l'attivita: I veri pro
duttori avicoli vengono stroz-
zati dalla industria mangimi-
stica e delle carni. occorre 11 
riconoscimento giuridico della 
categoria. In accordo con or
ganizzazionl avicole cattoliche 
del Veneto si costitulsce I'As-
sociazione Nazionale Produt
tori avicoli associati. Cosl per 
la nuova legislazlone sulla 
Centrale del latte, I'Unione in-
terviene per proporre la loro 
uregionalizzazioneii quale con
dizione di riorganizzazione del
la produzione e il suo colle-
gamento al consumo. 

E' un panorama vasto dl 
iniziative unitarie nelle quali si 
afferma una capacita nuova 
di partecipazione dei produtto
ri contadini per l'attuazione di 
un profondo rinnovamento del
le nostre campagne e questa 
capacita nuova si determl-
na dalla stessa scelta della 
Unione: associarsl per ri-
strutturare l'allevamento, la 
produzione, per un nuovo po
tere contrattuale nel mercato 
e nel Paese. 

Lino Visani 

Centlnala di migliaia di as
semblee di fabbrica, di zona 
di provincia, un dibattito in-
tenso ed appassionato cui ha 
preso parte la stragrande 
maggioranza del lavoratori 
dando un contribute di note-
vole rlllevo alio sviluppo del 
processo unitario: forti di 
questa viva esperienza 1 tre 
sindacati si presentano alia 
seconda conferenza unitaria 
dei metalmeccanici che si 
aprlra sabato prosslmo a Ro
ma, nel salone del congress! 
dell'EUR. 

Ancora non sono disponibi-
li 1 dati generali di questa 
eccezionale consultazione ope
raia. Vi sono pert gia alcune 
cifre relative a singole citta e 
zone di particolare significa-
to. A Ravenna alle assem
blee ha preso parte 1*85 per 
cento dei lavoratori: ad Ao-
sta su 6550 metalmeccanici 
ben 6000 hanno partecipato 
al dibattito in sette confe-
renze di fabbrica ed una di 
zona; a Como si sono svolte 
179 conferenze di fabbrica e 
due di zona con 11.300 lavo
ratori presenti su 14.000 ad-
detti del settore; a Pisa In 
18 assemblee di fabbrica ksl 
sono contati 5500 lavoratori su 
7100 addetti; a Crotone ha 
partecipato al dibattito 1*85 per 
cento dei metalmeccanici. 

Si tratta senza dubblo di ci
fre largamente parzlali ma 
che gia danno 11 senso preci-
so della presenza dei lavora
tori nelle scelte decisive che 
dovranno poi scaturire dai la
vori della seconda conferenza 
con cui. come hanno afferma-
to a piu riprese FIOM. FIM 
e UILM si aprira In modo 
concreto ed operativo, la fase 
costituente dell'unita. 

Ed anche il dibattito ha vi-
sto 1'intervento diretto di mi
gliaia e migliaia di lavora
tori: le tesi preparate da! tre 
sindacati sono state sottopo
ste ad una minuziosa analisi 
c hanno trovato la loro verifica 
nella realta del posto di la
voro. I lavori della confe
renza come abbiamo detto, 
Inizieranno sabato. Alle ore 
9,30 si avra la nomina della 
presidenza, il discorso di aper
tura e poi subito dopo la re-
lazione che, a nome delle tre 
organizzazioni sindacali. sara 
tenuta dai compagno Trentin. 
Nel pomeriggio la conferenza 
si articolera in due commis-
sioni; una discutera sulle lot
te di fabbrica e lotte sociali 
e della politica internaziona-
le, 1'altra sui problemi del
l'unita sindacale. Domenica. 
per tutta la giornata, prose
guira il dibattito nelle com
mission!. Lunedl e martedi 
mattlna il dibattito torna in 
assemblea generale. Nel pri
mo pomeriggio di martedi si 
avranno le conclusion! e quin 
di la illustrazlone e la vota-
zlone dei document! conclusi
ve I delegati presenti saran
no 900. 

I tre sindacati hanno invi-
tato ad assistere ai lavori 
le segreterie delle Confedera
zioni, tutte le federazioni di 
categoria. le organizzazioni 
provinciali della CGIL. CISL e 
UIL dei capoluoghl di reglo-
ne e del maggiori centri, i 
comitati regionali delle tre or
ganizzazioni confederall. i par 
titi politicl. associazioni cui 
turali e ricreatlve. 

Nel mondo 
del lavoro 

VETRAI — Si tiene oggi a 
Firenze la riunione unitaria de
gli organi dirigenti dei sinda
cati dei lavoratori del vetro. 
Si esaminano le prospettive del
la lotta per il rinnovo del con 
tratto dopo !a rottura delle trat
tative. 

CONTADINI — L'Alleanza con
tadini ha inviato al ministro del 
Lavoro un telegramma nel quale 
si chiede che l'organizzazione 
sia ammessa a partecipare alia 
consultazione che il ministro ha 
in programma sulle proposte per 
la legge quadro con la quale si 
\orrebbe affidare alle Regiom 
la formazione professionale. 

ARTIGIANI — Da oggi fino a 
venerdi sono in sciopero i dipen 
denti delle Casse Mutue Artigia 
ni. L'astensionue dai lavoro n 
prendera il 10 marzo e si con 
cludera il 13. L'astensione e stata 
proclamata « per la mancata ap 
provazione da parte degli organi 
centrali di prowedimenti a fa 
vore del personate gia attuati 
da altri enti similari >. 

SAN1TA' — E' in corso da fen 
lo sciopero nazionale del perso 
nale del mimstero della Sanita 
che si concludera alia mezza 
notte di oggi. Si chiede il paga 
mento di una speciale indennita 

MAGENTA — Uno sciopero 
generale di 2 ore si e svolto 
ieri a Magenta, in provincia di 
Milano. Era stato proclamatu 
dai tre sindacati per le riforme 
e contro la repressione. 

ALIMENTARIST1 - Con una 
relazione del segretario gene
rale, Andrea Gianfagna, sono 
iniziati i lavori della riunione 
congiunta dei sindacati lavora 
tori alimentaristi. All'ordine del 
giomo i problemi dell'unita e 
della contrattazione aziendale. 

La fcrocia del mi-
nistro Preti contro 
gli artigiani 
Cara Unita, 

sono un sempllce operaio-
artlgtano che, alutato solo da 
mto cognato, m'ingegno ad 
istallare impianti di riscalda-
mento. Tutto il mto «capita
te » e costituito da una cos-
setta di attrezzt (e il materia
ls mi viene fornito a credlto 
dalle ditte). 

Questo lavoro mi costringe 
ad una vita dura e difficile, 
ma finora sono riusdto a tl-
rare avanti. Senonche I'agen-
zia delle imposte di Vasto mi 
impone adesso il pagamento 
di un mllione e 300 mila lire 
per imposte di ricchezza mo
bile e complementare relati
ve agli anni 1966 e 1968. Per 
incassare una tale somma non 
avrei dovuto mangiare, vestlr-
mi e neppure pagare il ma-
teriale. 

lo, ripeto, lavoro in pro-
prio e senza dipendenti, e vor-
rei domandare all'on, Preti 
(dai quale saranno partiti gli 
ordini di tassare in modo co-
si feroce gli artigiani) per
che non fa pagare invece le 
tasse a certi esemplarl della 
fauna socialdemocratica e de-
mocristiana di Vasto che — 
piu o meno riservatamente — 
in questi ultimi anni hanno 
fatto la tt festa del mlliardo » 
oramai in uso presso i nostri 
costruttori e simtlt. 

Colgo I'occasione per dirvi 
che cosa sta succedendo nel
la nostra provincia in questi 
ultimi tempi. E' stato chia-
mato dalla Germania un gros-
so speculatore, che ha avu
to praticamente in regalo 
centinaia di milioni dallo Sta
to per (idare lavoro* ai di-
soccupati. Ma siccome i lavo
ratori hanno detto di non 
essere disposti a farsi sfrut-
tare come negri, il tedesco 
minaccia di far le valigie fpor-
tandosi via, naturalmente, i 
miliardi di utili incassati). Io 
invece, per merito di questo 
stesso Stato che regala miliar
di a tedeschi e americani, de-
vo dichtarare falllmento e ri
prendere la valigia pet emi-
grare. magari per andarml a 
far sfruttare in Germania da 
quello stesso che ora maltrat-
ta i lavoratori della cornice-
ria dl Chieti. 

Bella storia, non le pare, 
signor ministro? Le faccio una 
proposta: mandi i suoi accer-
tatori, magari fornitl di mi-
croscopio per scoprire la mia 
ft azienda v, gli faccia fare tut
ti gli accertamenti che vuo
le: e se mi trovano anche so
lo mille lire di a capitate o, 
dopo una decina d'anni dl 
lavoro, ml mandino pure in 
galera. 

Distinti salutt. 
UMBERTO TITTAFERRANTE 

(Cupello - Chieti) 

« Ho scontato la mia 
pena: perche 
continuano 
a perseguitarmi ? » 
Signor dtreltore, 

vogllo raccontarte con que
sta lettera le inglustizie e i 
soprusi che mi vengono fat
ti. Poiche nel 1967 ho com-
messo un errore, dovuto ad 
una cattiva compagnia, che mi 
ha fatto finlre in carcere dove 
ho scontato la pena di tre an
ni e due mesi, dai 0orno del
la mia scarcerazione la que-
stura di questa citUt non mi 
ha dato piu pace. 

10 sono il primo figlio ma-
schio, orfano di padre ed a-
vendo tutti i miei fratelll piu 
piccoli da mantenere, con mia 
madre ammalata di cuore, mi 
sono recato piu volte dai sin* 
daco, in questura, in prefettu-
ra, per ottenere un posto dl 
lavoro per poter mandare a-
vantl la famlglia, ma sempre 
con esito negativo. 

11 giorno 27 dicembre 1970 
stato in compagnia di un mio 
amlco per accompagnarlo a 
casa, quando strada facendo 
ho trovato mio fratello il qua
le si era tmbattuto in un ma-
resciallo che gli chiedeva che 
cosa facesse da quelle parti. 
A questo punto to, che accom-
pagnavo il mio amico, mi so
no fermato per conoscere la 
ragione che tratteneva mio 
fratello con quel maresciallo. 
Nell'awicinarmt ho sentito al
le mie spalle due voci conct-
tale le quali incitavano U ma-
resciallo ad arrestarci in 
quanto avevano trovato un 
crick per auto e quindi pre-
supponevano che noi fosshno 
ladri. Ci siamo trovati m car-
cere, io, mio fratello, nonche 
U mio amico, senza saperne 
assolutamente niente dei rea-
ti di cui siamo accusati: as
sociazione in furto aggraoato, 
per aver volulo rubare in una 
salumeria. II signor giudice ci 
ha fatto pervenire in carce
re. dopo 17 giorni, & manda-
to di cattura senza nemmeno 
interrogarci e sapere come si 
sono svoltt I fatti. 

Adesso mt domando se i 
mat possibile che dopo uno 
sbaglio commesso una volta, 
devo essere sempre bersaglia-
to e denunziato anche per 
reati mai commexsl. Mt ap-
pello a voi per chledere giu-
stizia e per domandare se 
questi sono procedimentt de
mocratici Uscendo da questo 
luogo, non condnnnato o con-
dannato ingiuitamente. polrei 
trorare un altm maresciallo 
o altro aqente che nuovamen 
te ml potrd accusare dt qual-
siasi altro reato non com
messo ed io torno sempre ad 
essere arrestato perche anche 
gridando ad alt a voce la mln 
innocenza nesmno mi dd a 
scolto. 

Praticamente ta mia sorte 
e seanata- o morire dt fame 
o scontare sempre condanne 
ingiuste. Ho 22 anni e ho tut
ta una vita darxinti- quale sor 
te mi aspetta'9 

Con rtnarminmentt. vi salu 
to cordinlmente 

CARMINE SENATORE 
(Salerno) 

II bosclu-lto amo-
revolmente curato 
dalla « Forestale » 
Caro direttore, 

lasciata Rteti. segttendo la 
Salaria, una buona dectna dl 
chilometri prima di Antrodo-
co, una glgantesca scritta oa-
cupa il campo vtslvo di chi 
guardcn DUX. Sta d'estate che 
d'inverno (sono perfettamen-
te leggibili anche colla neve) 
le tre fatidtche lettere cam-
pegglano sulla costa di un 
monte che si vuole sia posto 
nella zona di delimitazione 
fra Lazio e Abruzzo. Da cht 
cosa sono costituite? Da albe-
ri, accuratamente mantenuti 
a signiflcare appunto la paro-
la citata. Ci si chiede: d vero 
fcib che comunemente si di
ce da quelle parti) che quel 
gruppo di piante e sotto la 
amorevote cura della Foresta
le (che ha qui, se non erro, 
U nucleo piu importante d'lta
lia)? E, se e vero, come si 
giustifica tale sollecitudine, 
da parte dl un corpo dello 
Stato repubblicano, nel per-
petuare il rlcordo di un uomo 
(il citato cosiddetto «dux») 
in opposizione al metodi del 
quale e nato e si regge I'ordl-
namento democratico? 

Certo, mi guardo bene dai 
consigliare (tn una Italia in 
cui la speculazione va sem
pre piii facendo strage del 
verde) dl tagliare quel certa-
mente leggiadro e monosilla-
bico boschetto. Si tratterebbe 
solo di aggiungere altri albe-
ri per colmare i vuoti fra let
tera e lettera ottenendo con 
cio un doppiamente apprezza-
bile risultato: aumentare (sia 
pure di poco) il patrimonio 
silvano nazionale e risparmia-
re ai viandanti una lettura 
tutto sommato ne desiderata 
nb ediflcante. 

ERASMO INGAUNI 
(Roma) 

II detersivo 
biodegradabile 
all'80 per cento 
Caro direttore, 

da vari anni il problema 
dell' accumulo di detergenti 
sintetici non biodegradabili nei 
corsi d'acqua. lagh* e lito-
rali, s'impone all' attenzione 
dei tecnici e di chi ha la vo
lonta di valutare i danm che 
essi apportano. Nei giorni 
scorsi e stata approvata una 
legge secondo la quale solo i 
detergenti biodegradabili al
l'80'/* potranno essere mesti 
in commercto. La definizione 
e alquanto sibillina, non chia-
rendo a sufficienza quali deb-
bono essere le reali carattt-
ristiche dei detergenti accet-
tabili. In un comunicato del-
l''Associazione naturalistica la-
riana, a tale proposito si avan-
zano queste considerazioni: 

a Si possono citare almeno 
tre esempi, assai dissimili tra 
loro, in cui la forma della 
legge viene rispettata: 1) la 
catena molecolare del prodot
to e in grado dt essere tra-
sformata per V80 per cento 
del peso molecolare di ori-
gine, lasciando inalterato un 
troncone non tdentificato; 2) 
l'80'/» del componenti attivi 
del detergente e biodegradabi
le, il 20'/* no: si tratta doe 
di una mlscela; 3) il deter
gente e omogeneo e biode
gradabile col tempo al 100'/*: 
V80'/* del detergente e biode
gradabile in cinque giorni, il 
resto in un periodo piu lungo. 

E' bene considerare quali 
possono essere le conseguenze 
delle varie ipotesi. Nel primo 
caso, e possibile che U tron
cone rimasto indecomposto 
dall'attacco di microorganism! 
sia dannoso all'amblente in 
forma piu o meno grave: tut-
tavia esso sara cumulabile, ed 
il giorno in cut tale danno 
verrh. accertato, difficilmente 
si potra correre ai ripari. Nel 
secondo caso, la legge rap-
presenterebbe solo un pallia-
tivo; inoltre, considerando il 
continue sviluppo a cui i pro
dotti in questione sono sog-
getti, e facile prevedere che 
tra qualche anno il quantita-
tivo di detergenti non biode
gradabili mandati agli scari-
chi sara di nuovo ai livelll 
attuali; nel frattempo, perb, 
a che livello sard arrivata la 
concentrations dei tensioatti-
vi nelle acque? E' auspica-
bile che prevaiga, il concetto 
delta terza ipotest, che vedreb-
be risolto uno del problemi 
che piu da vicino mtnacciano 
I'esistenza dell'equllibrio blo-
logico, a cui. ci piaccia o no, 
apparteniamo ». 

Cordiali salutL 
Ing. OLIVIERO CAZZUOLO 
(segretario deH'AssociazIone 
naturalistica lariana - Como) 

Diamo un aiuto a 
questi Circoli 

CmCOLO FGCI tChe Gue
vara», via Atenea 309, Agri-
gento: wAvremmo bisogno dl 
un ciclostile per poter com-
durre una zfjlcace lotta dl sew-
sibilizzazione e di propagan
da. Potete aiutarci?*. 

SEZIONE DEL PCI dl Mou
re S. Angelo (Foggia): *Un 
notevole afflusso di giovani e 
studenti ci pone il problema 
dt avere libri: infatti la richie-
sta di testi marxisti da parte 
dei giovani e pressante e gfu-
sta. Noi non abbiamo possi
bility economlche, per cui el 
rivolgiamo ai lettori». 

CIRCOLO GIOVANILE co-
munista di S. Rania, frazione 
di Caccun (Catanzaro): « Ab
biamo gih tesserato 30 oiova-
nl in un paesino dt 400 abt-
tantL Abbiamo m programma 
la formazione di una ptccola 
btbltoteca, anche perche qui 
non ve ne sono Chiediamo ai 
lettori di tnviarci alcuni li
bri che serriranno per la for
mazione culturale e politico 
del Qtnvant ovcrai e studenti. 
Inoltre. se fosse possibile, 
vorremmo qualche manifesto 
e qualche quadro ver arrcdnre 
la sede » 

CIRCOLO FGCI. presso Eu-
genio Niz7t, corso Amendola 
n 42. Bernpna (Prnigia): «Non 
abbtamo possibility ftnanzia-
ric Chwdtamn ai compagnt di 
tarci avere libri e rivlstCM. 
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Gelo polare 
dalle Alpi 
alia Sicilia 

Ancora temperature polari In 
quasi hitta Italia con neve e 
•pifferl dl tramontane, proprlo 
coma In pleno Inverno. Le prt-
vlilonl, ancora una volta, parla-
ne cfclaro: fara freddo ancora 
per dlvartl ojornl e II termo-
mafro acendera ulteriormenta. 
La temperature reglstrate la 
scorsa notte hanno segnato nuo-
vamenta valorl mo I to bassl a 
taatlmonlare dl questo strano 
Inverno flnlto, secondo II ca-
lendarlo, da un po' dl tempo, 
ma ancora sulla piazza. 

Eccole: Bolzano meno undid; 
Verona meno tre; Trieste meno 
tre; Venezla meno uno; Milano 
meno sel; Torino meno sel; Ge-
nova meno uno; Bologna meno 
cinque; Flrenze meno tre; Pisa 
meno sette; Ancona meno uno; 
Perugia meno cinque; Pescara 
meno due; L'Aquila meno sette; 
Roma nord meno uno; Campo-
basso meno otto; Bari meno uno; 
Napoll zero; Potenza meno set
te; Catanzaro meno uno; Reg-
fllo Calabria cinque; Messina 
cinque; Palermo sette; Cata
nia quattro; Alghero due; Ca-
gllarl cinque. 

Nel corso delta notte e nelle 

prime ore del glorno si erano 
avute forll nevlcate In diverse 
reglonl. Nel Friuli Venezla Glu-
lla, la temperatura cnolto bai-
sa aveva fatto scendere a valle 
I ctnghiall In cerca dl clbo. An-
che sulle montagne del plstolese 
a caduta la neve. Ali'Abetone e 
stata reglstrata la temperatura 
record dl 18 gradi meno zero e 
in alcune zone, II bianco man-
tello ha ragglunto uno spessore 
di tre metri. Una quarantina dl 
centrl sono Invece Isolall, per 
la neve, In provlncla dl Chleti. 
Neve e gelo anche su tutto II 
napoletano. I rillevl Intorno alia 
cltla sono copertl dl neve. An
che I'lrplnla e II Sannio sono 
Imblancate cost come sono blan
che Bar) e diverse localita del-
la Puglia. Sul Matese e nel 
Casertano le nevlcate sono sta
te abbondanti. A Palermo, la 
neve e caduta In cltta e sul 
monti delta Conca d'Oro. 

Erano almeno died annl che 
la neve non cadeva in tale quan
tity a Palermo e dlntorni. A 
causa delle nevlcate e delle 
strade ghlacclate, un po' In tut-
ta Italia s| sono avutl Incidentl 
stradall piu o meno gravi. 
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Cade la neve sulla strada provinciate di Pescara (a sinistra). Anche alle porte di Roma (la foto e stata scattata sulla via dei Laghi) si e avuta, Ieri, una breve nevlcata che ha imbiancato I'asfalto e le campagne 

Clamorosa iniziativa del magistrate al termine di una lunga e minuziosa indagine 

Incriminati a Palermo 4 ex sindaci dc 
per la mafia al mercato ortofrutticolo 
II dossier della Procura incrimina anche 7 ex assessori (quattro dc, due socialdemocratici e uno repub-

blicasio) - Tra i capi d'accusa: interesse privato con aggravante - Si sono rivelate tutte esatte le denuncie 
fatte a suo tempo sia dai comunisti che dall'Antimafia - Vere taglie sui consumatori 

Le indagini per il delitto Ciuni 

II boss Di Cristina 
ha smentito Gunnella 

PALERMO. 2 
Nuova imbarazzante grana per il deputato repubblicano 

Aristide Gunnella chiamato in causa — e per questo convo-
cato dalla Commissione parlamentare anti mafia — come re-
aponsabile della carriera del boss Giuseppe Di Cristina. Co-
stari fu arrestato la settimana scorsa quale mandante dell'as-
aassira'o in ospedale dell'alberta tore Candido Ciuni. 

A proposito dell'assunzione del capomafia nella Societa mi-
neraria siciliana Gunnella aveva dichiarato la settimana scor
sa che tutto accadde abbastanza oasualmente. 

Di Cristina si presento — disse Gunnella — negb' uffici 
, per farsi assumere: io ero 11 c per caso» e lo assunsi (come 

cassiere, addirittura!). «Un mafioso non ha la svegUa al 
coUo o I'anelk) al naso per farsi riconoscere come tale ̂ . 

Ben diversa la spiegazione data al giudice istruttore da!-
rinteressato che e rinchiuso nelle carceri delTUcciardone. 

Secondo quanto e trapelato dal primo interrogatorio. Giu
seppe Di Cristina ha detto che aveva inoltrato a suo tempo la 
domanda di assunzjone, e che un giomo si era visto recapi-
tare una Jettera con cud gli si comunicava che la sua do
manda era stata accolta. 

Sul piano degli sviluppi dell'inchiesta penale una sola no-
vita. La vedova delJ'albergatore ucciso si e rccata all'Ucciar-
done e ha effettuato il riconoscimento ufficiale, di due dei 
killer dell'ospedale. 

Gadda 
Quer pasticciaccio brutto 
de via Merulana 

Pasolini 

PALERMO. 2 
Quattro ex sindaci democristlanl (Lima, Di Liberto, Bevilacqua e Spagnolo) e sette ex 

assessor! comunali (quattro democristlani, due socialdemocratici e uno repubblicano) sono 
stati Incriminati dalla Procura della Repubblica per interesse privato in atti di ufficio con 
l'aggravante della reiterazione, al termine di una inchiesta sulla gestione del mercato orto-
fnitticolo da venti anni al centro di spaventose gesta criminali della mafia che il consuma-
tore ha pagato e paga con vere e proprie taglie sul proprio reddito. A sottolineare il diretto 

I collegamento tra l'incrimina-
zione degli amministratori e 
l'allegra gestione del mercato 
— in cui le organizzazioni ma-
dose hanno sempre avuto libero 
spazio — sta la contemporanea 
incriminazione. per concorso nel 
reato, di 87 gestori o conces-
sionari di stands, posteggi e 
aree di vendita tra cui il Sor 
fiore della delinquenza orgamz-
zata di Palermo. Tra gli altri 
capi d'accusa contro ex sindaci 
ed ex assessori e infatti quelio 
di avere consentito « nel quadro 
delle gravi carenze amministra-
tive della gestione > che si com-
pisse ogni soria di irregolarita, 
compresa la conferma dell'au-
torizzazione ad agire all'intemo 
del mercato a boss del calibro 
di Domenico Lo Giudice, Mi-
chele Ulizzi. G.B. D'Azzo. Sal-
vatore Demma. Pietro Inserillo. 
Giusto Leonforte e Micbele Gu-
lizzi. Come complied necessari 
dell'allegra gestione dell'orto-
frutticolo, la Procura indica 
(e per questo ha pure incrimi
nate) CaJogero Favaloro. for-
malmente ancora direttore del 
mercato. e Vincenzo Agnello 

• presidente socialista della Ca
mera di Commercio che tutta-
via figura di esser tra quanti 
avevano sollecitato I'inchie.sta. 1 
primi risultati cui sono giunte le 
indagini dei carabinieri e della 
Procura confermano, seppure 
tardivamente. tutte le denimzie 
che per primi i comunisti e poi 
la Commissione - parlamentare 
antimafla avevano mosso alia 
gestione del mercato indican-
dola come una vera e propria 
centraie del potere mafioso pa-
lermitano non solo negli anni 
cinquanta (in cui furono scrit-
te le pagine piu selvagge e san-
guinose della lotta tra le co-
sche) ma anche in epoca sue 
cessiva quando. sta pure con 
gesta meno clamorose. I'orto-
frutticolo (come anche il mer
cato generale del peace) ha 
conttnuato ad essere una leva 
decisiva per le fortune dello 
spregiudicato gruppo di potere 
democristiano -

In particolare. i'inchiesta giu 
dizjaria condotta dal Sostituto 
Proruratore Lauro ha accer-
ta'o la completa fondatezza del
le irregolarita denunziate dal 
pre.'etto Pirelli, inviato su sol 
lecitazione dell'Antimafla come 
commssaane deH'ortofrutUcoIo. 
Le irregolarita principali segna-
!ate n*»i rapporto: inosservanza 
del^ \f-gzi e dei regolamenti in 
materia di assegnazione e tra-
sferimento dei posteggi: man-
cata revoca dei posteggi ai con-
cessionari morosi e mafiosi: ar-
bitraria concessione delle aree. 

E' questo — ha confermato la 
Procura — il terreno di coltura 
deila cosiddetta mafia dei mer-
cati che ha potuto fare il bello 
e U cattivc tempo coo U bene-
placlto delle autorita comunali 
che ne sotv state ripagate c con 
vantaggi personali e elettorali ». 
Risultato: una' volta carpito lo 
stand o il semplice posteggk). 
il capomafia lo cedeva (e lo cede 
tuttora) in gestione ad altri. 
suoi gregari o sue vittime e in 
ogni caso sempre e soltanto 
prestanomi. accaparrandosi al-
tissime tangenti senza muove-
re un solo dito. 

Ancora. 1'indagine giudizjaria 
ha confermato le proporzioni 

della piaga (e qumdi dei gua 
sti) delle aree di vendita asse-
gnate a chi e gia concessiona-
rio di posteggi: ha accertato 
nuove e piO gravi Irregolarita 
— che sono costate a Favaloro e 
Agnello anche 1'incriminazione 
per omissione di atti di uffltio 
— nei documenti di entrata delle 
m o d , . 

Nella morsa delle lamiere 

Ragazzi di vita 

Fenoglio 
Una questione privata 

Alvaro 
Gente in Aspromonte 
232 pagine, 1000 lire 

Novita 

j Bianchi: 
romanzi famosi per la prima 
volta ristampati in un'elegante 
edizione in brossura 

Garzanti 

Siamo a Georgetown, una citta del lo : stafo americano del 
Massachusetts: la foto mostra una drammatica immagine di 
un incidente strada le. L'autista df una autocisterna di benzina, 
Will iam Cody, e rlmasto incastrato fra le lamiere dell'auto-
mezzo rovesciatosi sul bordo della strada; mentre un poliziotto 
sta lavorando per liberarlo, sul suo volto si legge Tatroce sof 
ferenza. Per fortuna, il carico di carburante non si e incendiato. 

La strage di Capistrano 

Arrestato il mafioso 
che uccise 3 persone 

VIBO VALENTIA 
(Catanzaro). 2. 

Italo Greco, di 35 anni, il 
pregiudicato di Briattco che 
domenica scorsa ha ucciso tre 
persone nell'osteria di Gre-
gorio La Serra. di 35 anni. 
in via Nazionale a Capistrano 
— un comune distante settan-
ta chilometri da Catanzaro — 
e stato catturato nel tardo po-
meriggio dai carabinieri del
le compagnie di Vibo Valen-
tia, Lamtxia Tenna • Serra 

San Bruno. 
Alia operazione. diretta dal 

comandante del gruppo. ten. 
col. Racioppo, hanno parteci-
pato duecento carabinieri, con 
l'aiuto di quattro cani-poliziot 
to e di un elicottero pilotato 
dal cap. Rossetti. E' stato 
proprio questo ultimo a sco-
prire il nascondiglio del Gre
co mentre, con relicottero, 
sorvolava a bassa quota la 
localita San Giorgio, a cin
que chilometri da Briatico. 

Le rapine inventate 
r , , r 

Esclusi cento 
testi «amici» 

dei carabinieri 
II tribunate li ha ritenuti inutili — La mag-
gior parte sono militari dell'Arma che 

hanno parted pa to alle operazioni 

Due ore di camera di consi-
glio per decidere di non sentij 
re piu di cento testi ' chiesti 
dalla difesa dei carabinieri di 
Bergamo, i quali sono accusati 
di aver costretto con le sevizie 
decihe di persone a confessare 
rapine mai commesse. Cos! il 
processo* contro l'ex maggiore 
Siani e gli altri dieci militari 
sta per awiarsi verso la se-
conda fase. ' quella della di-
scussione. 

Nei giorni scorsi gli awocati 
della difesa avevano cercato di 
allungare i tempi sollevando al
cune ecoezioni e presentando 
molte richieste tra le quali. ap-
punto. quella di sentire nume-
rosa testimoni. La richiesta, se 
accolta. avrebbe signiRcato lo 
aUungarsi della discussione, 
mentre ogni giomo si avvicina 
il momento in cui scattera la 
prescrizione per i reati com-
messi nel 1963 dai carabinieri. 
Ieri il pubblico ministero. Ze-
ma, prendendo la parola sul
le richieste degli awocati di-
fensori ha fatto presente die 
molti dei testi r)chiesti erano 
carabinieri che avevano colla-
borato alia stesura dei verbali 
e quindi la loro testimonianza 
era gia scontata. 

H tribunale comunque ha ri-
tenuto che i testimoni gia sen-
titi sia no piu che sufficient! per 
inquadrare con il loro racconto 
la vicenda. 

Dopo la camera di consiglio 
e ripreso 1'esame dei testi. So
no stati interrogati soprattutto 
gli amici delle persone che fi-
nirono in carcere innocenti e 
alcuni familiari di sospettati. 

Tutti hanno confermato pra-
ticamente quanto gia si sapeva 
e che e stato rievocato nel 
corso deH'istruttoria dibattimen-
tale: i carabinieri. per ottene-
re le confessioni. seviziarono i 
fermati. 
- II primo a salire sulla peda-
na e stato Taw. Giuseppe Gras-
si. il cui nipote era stato cat
turato dai carabinieri nel corso 
delle indagini sulle rapine com 
piute in Alta Italia neH'inverno 
del '63. Grassi ha ricordato che 
una volta chiarita la posizione 
degli imputati. si reco a Torino 
a riprendere il nipote. c II viag-
gio di ritorno — ha detto — 
fu un calvario. Mio nipote ri-
cordando i terribili momenti 
passati non riusciva a tratte-
nere le lacrime ̂ . 

Un altro awocato Claudio Zi-
lioli. fu incaricato di difende-
re Gufdo Zocco'i. uno degli ar-
restati. Erano stati i familia 
ri a recarsi da lui Al tribu 
na!e ha raccontato di non es
sere mai riuscito a parlare con 
il suo assistito e di non aver 
mai ottenuto che il cliente fos
se personalmente interrogate 
dal magistrato che dirigeva la 
prima fase dell'inchiesta. 

Questo comportamento di cer-
ti magjstrati. che si puo defl-
nire oerlomeno singolare. e sta
to oiu volte denunciato nel cor
so del processo e sarebbe op-
portuno che il Consiglio supe-
riore indagasse su alcuni epi-
sodi rivelati. 

I successivi testimoni. Ange-
lo Brignoli. Gtacomo Valenti. 
Maria Cancellieri. Giuseppe 
CancelUeri. Lucia Pisani. Car-
la e Santina Maina hanno ri
cordato che I'arresto delle per
sone sospettate creo il terrore 
a Romanengo uno dei paesi 
«setacciati > dai carabinieri di 
Bergamo. 

Le sevizie hanno trovato con 
ferma anche nella deposizione 
di Luciano Baita un aopunta-
to dei carabinieri che conosce 
va due dei fermati, Luciano 
Gorla (una delle attuali parte 
lose) e Romeo Balestrini. Bai
ta ha detto che Q Gorla oon 
appena rimesao in Iiberta gli 
raccontd delle peroosse. 

II processo continua ogfl. 

P- 9' . 

Con cinque revolverate 

Uccide l'uomo 
che ha urtato 
la sua auto 

L'assurdo delitto in una piazza al centro di Bari 
Lo sparatore h riuscito a fuggire - Posti di blocco 

della polizia sulle strade attorno alia citta 

Georgia (Urss): 
villaggi 
distrutti 

da una valanga 
MOSCA. 2. 

Secondo notizie pervenu-
te oggi a Mosca. una va
langa ha causato la scorsa 
settimana la morte di molte 
persone nella Repubblica 
sovietica della Georgia. La 
valanga ha spazzato le pen-
dici di una montagna ed ha 
sepolto un certo numero di 
villaggi. 

II giornale locale. «Zarya 
Vostoka». scrive che sol-
dati. operai e contadini han
no scavato nella neve per 
recuperare le saline, ma 
non ha rivelato il numero 
delle vittime. II giornale in-
forma tuttavia che la va
langa ha travolto tutto cid 
che trovava davanti a se in 
pochi - secondi. « causando 
lutti a molte famiglie*. 

I villaggi colpiti si tro-
vavano vicino al confine con 
la Turchia. 

BABI, 2 
Per un banale litigio, nato 

da un lievissimo incidente di 
auto, un automobilista ne ha 
fulminato un altro con cin
que colpi di pistola sparati a 
bruciapelo. Lo sparatore, Pao
lo De Marco, di 38 annl, e 
fuggito subito dopo il delitto 
a bordo della sua vettura sul
la quale vi era una donna; 
la vittima, Cataldo Marzocca, 
di 30 annl, e morto sul colpo. 
. II Marzocca, che era pro
prietary di una piccola impre-
sa di autotrasporti, si era in-
trattenuto con alcuni amici in 
una pizzeria In piazza Luigi 
di Savoia. Ne era usclto in-
sleme all'amico Luigi Bizzoc-
co, dl 50 anni, e recandosi a 
prendere la sua vettura — 
una Fiat 128 — lasclata In 
una vicina autorimessa, nota-
va che una 1750, In sosta sul 
passocarrabile. ostruiva par-
zialmente l'uscita. 

Mentre il Bizzocco tornava 
nella pizzeria per informarsi 
se tra gli awentori vi era il 
proprietario della 1750.11 Mar-
zocco awiava l'auto; nel com-
piere la manovra, perb, stri-
sciava contro la fiancata del
la 1750, darmeggiandola lieve-
mente. In quel momento usci* 
va dal locale il De Marco: no-
tati i graffi sulla sua vettura 
rivolgeva pesanti ingiurie al 
guidatore della 128, gridando: 

«M1 bai rovinato la maochi 
na! ». II Marzocca e allora see-
so di maccbina e tra 1 du( 
nasceva un diverbio: impro 
visamente, 11 De Marco impi. 
gnava una pistola calibro Ifil 
e sparava cinque proiettili. 
Tutti 1 colpi raggiungevano 
la vittima tra 1 quali uno mor-
tale al cuore e due al volto. 

Richiamati dagli spari, so
no usciti dalla pizzeria alcu
ni awentori, gli amici e 11 co
gnate del Marzocca; questo 
ultimo ha caricato il congiun-
to su una vettura per portar-
lo all'ospedale, senza per6 
accorgersi che era gi& morto. 
L'assassino era intanto fuggito. 

Piu tardi, in questura, 11 oo-
gnato e altri amici della vit
tima, ai quali sono state mo-
strate foto segnaletiche, han
no riconosciuto nel De Marco 
lo sparatore. Agent! della Mo
bile hanno compiuto un so-
pralluogo a casa del De Mar
co, che si e perd reso Irrepe-
ribile. La polizia ha istituito 
posti di blocco alia periferia 
di Bari nel tentativo di cattu-
rare l'uccisore. Sulla figura del 
De Marco si fe appreso che 
e stato piu volte denunciato 
per sfruttamento della prosti-
tuzione e che e una delle figu
re pid note della malavita cit-
tadina. La donna che era a 
bordo della 1750, al momento 
della fuga, molto probabil-
mente e, la sua attuale arni
ca Angela Restaino, di 29 anni. 

Per trattare il riscatto 

«Alt alia polizia» 
chiede il padre 
dello scomparso 

. Dalla nostra redaziooe 
PALERMO. 2. 

Un drammatico appello — «Sospendete le ri-
cercbe! » — e stato lanciato dall'industriale Gia-
como Caruso, cui e stato sequestrato il figlio 
Antonio. 

A quasi una settimana dalla scomparsa del 
giovjnotto, U miliardario trapanese ha deciso in
fatti di rivolgersi agh inquu*enti e ai giornalisti 
perche allentino la caccia all'uomo e il controllo 
sui congiunU nella speranza che, cosi. i seque-
stratori si facciano vivi per chiedere il prezzo 
del riscatto. 

L'appello non ha mutato gran che la situazic-
ne: le battute sono gia da ieri ostaoolate dal 
maltempo e d'altra parte la complessita e l'ar 
ticolazione deirimpero dei Caruso (industne, 
aziende agricole, cave, pesca oceanica. commer
cio di auto, ecc) sono tali da consentire la 
massima Iiberta d'azione alia famiglia e ai rap-
presentanti di essa. ammesso — e sempre meno 
concesso — che il sequestro sia stato compiuto 
appunto a scopo di estorsione. 

II fatto e che piu le ore passano e meno gli 
inquirenti sono disposti ad avallare questa ipo-
tesi. Un ostaggio come Antonio Caruso scotta: 
e immaginabile un tale e cosi prolungato silen-
zio senza una piu consistente motivazkme della 
scomparsa. quella della vendetta per esempio? 
A tale proposito sono illuminanti i comment! rac-
colti da un cronista a Salemi nel cuore del regno 
dei Caruso. < Non si tratta di dilettanti >. ha 
detto un autista. E di rincalzo un artigiano: 
< Centra la mafia, e una vendetta, si vuole 
dare una lezione >. 

Particolare inquietante: domam. presso la Cor-
te d'Appello di Palermo si apre per la seconda 
volta (un vizio formate ne annulld le conclusioni) 
il processo d'appello contro tre alcamesi con 
dannati all'ergastolo per avere sequestrato e bar-
baramente ucciso a scopo di estorsione il pro
fessor Gaspare Stellino nell'aprile del '68. Stel-
lino fu ucdso in una localita poco distante dalla 
zona in cui e stata trovata Tunica tracda di An
tonio Caruso: la € 128 » sulla quale viagfiava al 
momento dal aequtfao. 

II «furto» nella caserma 

Nuove accuse per 
i finanzieri ma 

silenzio sui miira 

Dalla nostra redanone 
PALERMO, 2 

Duecentomila lire la df ra che i contrabban-
dieri del tabacco (solo dl questo?) pagavano 
ai finanzieri della casennetta di Torre del 
Corsaro alle porte di Palermo, per assicurax-
sene il silenzio e la «distrazione» per cia-
scuna delle operazioni di sbarco e di smista-
mento delle sigarette estere. 

E' il nuovo clamoroso particolare emerso 
dalla inchiesta del comando della Legione 
delle Fiamme gialle e dai primi interrogatori 
effettuati in merito alia sparizione dei 14 mi-
tra dalla stazione navale, che ha gia portato 
aH'arresto e alia incriminazione per furto. 
peculato e violazione degli ordini di vigilanza 
di nove dei quattordici militari in forza nella 
caserma (ma si ha motive di ritenere che 
altri arresti ne seguiranno). 

In sostanza, la stazione di Torre del Cor
saro era diventata molto familiare ai registi 
della «via del tabacco* che avevano trovato 
cosi il modo di sfuggire ai rigorosi controlli 
esercitati dalla Finanza lungo le coste della 
Sicilia. 

Ma questo del contrabbando 6 In realta 
— e deve restare — un risvolto, allarmante 
per 1'opinione pubblica ed estremamente im
barazzante per la Finanza, del caso preva-
lente che e — e deve restare — quelio della 
sparizione dei mitra. 

Ammesso che le armi sono state material-
mente rubate dai finanzieri, a chi sono state 
consegnate? L'inchiesta non lo ha ancora 
stabilito. ma appaiono sintomatiche dalla pie-
ga che, in ritardo, cominciano a prendere 
le indagini, certe ammissioni che trapelano 
dal comando della Finanza alia luce appunto 
dei rapporti intercorsi tra le Fiamme gialle 
della Torre e 1 contrabbandierL 

Si toma allora al gruppi neofascistt 
Voci attendibili confermano che non solo 

I'inlziativa della Finanza, ma piu direttamen-
te quella dei carabinieri e dal controspionag-
gio puntano — tardivamente e ancora coo en-
nesima pruderoa — In direxioM dell* «pia-
dracce nere. 
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L'iniziativa dei comunisti per un'azione unitaria contro le provocazioni reazionarie e per una svolta politica 

La relazione di i e il dibattito al CC 
II rapporto che il compa-

gno Paolo Bufalini ha presen-
tato al Comitato Centrale 
prende in esame 1 piu re
cent! sviluppi della situazione 
politica e in particolare il ri
tiro dei repubblicani dal go-
verno e i gravissimi aweni-
menti dell'Aquila. In entram-
bi i casi si ha una nuova 
conferma di un processo di 
desgregazione della maggio-
ranza di centro-sinistra. 
Questa maggioranza, il gover-
no che ne e espressione, il 
ministro degli Interni non 
sono capaci o non vogliono 

fronteggiare l'ondata fascista e 
reazionaria; una offensiva pe-
ricolosa — non un rigurgito 
di nostalgic! — perchd si 
presenta come reazione a ten-
denze che incalzano mentre 
il centra - sinistra declina: 
avanzata del movimento del-
le riforme, processo di unita 
a sinistra, delinearsi di una 
prospettiva di superamento 
del centro-sinistra. Interessi 
offesi e minacciati, forze eco-
nomiche e politiche interne e 
internazionali che vogliono 
ad ogni costo impedire que
sta svolta politica puntano sul 
ricatto e mirano a imporre 
uno spostamento a destra. 

Due lati del problema, dun-
que. Da una parte le lotte 
operaie e popolari, l'iniziati-
va del nostro partito e di al-
tre forze di sinistra, il pos-
sente sviluppo del movimen
to antifascista che ha impe-
gnato accanto a noi i sociali-
sti, le sinistre dc, i movimen-
ti giovanili — e tra questi il 
movimento giovanile democri-
stiano. Cos! si e giunti ad una 
stretta, nel senso positivo. Si 
d giunti al punto in cui le 
riforme sono all'ordine del 
giorno e si devono fare; si 
deve superare questa maggio
ranza che non regge piu, si 
deve battere definitivamente 
la pregiudiziale anticomuni-
sta e stabilire con le sinistre 
un rapporto nuovo, cosi da 
assicurare un corretto fun-
zionamento del metodo e degli 
istituti della democrazia. Na-
turalmente alia base del pro
cesso che deve sboccare in 
questa prospettiva non pud 
non essere l'unita a sinistra 
— in termini e in forme che 
non hanno nulla a che vede-

a re col < frontismo > — e l'tini-
Ijta che si richiama alia Resi
st itenza. Percid noi consideria-
te'TK) con grande interesse af-
e fermazioni di ripudio del-
r la pregiudiziale anticomunista 
' e della tesi degli « opposti 

estremismi» come quelle, re-
centissime, dei dc Zaccagnini 
e Galloni. Esse hanno valore 

' in linea di principio e in 
, linea di fatto. Dimostrano 
quanto conta e quanto pud 
contare l'unita dell'antifasci-
smo italiano. 

Ma vi d un altro lata del
la situazione: il trascinarsi di 
una maggioranza e di un go-
verno che non sono capaci di 
esprimere una linea politica, 
di corapiere le giuste scelte 
di riforma, di spezzare le pro
vocazioni fasciste e di garan-
tire un online pubblico demo-
cr&tico; il fatto che la DC sca-
rica la sua crisi su tutto il 
paese, sugli altri partiti, per 
cui — ed d cosa da guarda-
re con grande attenzione — 
crescono il disagio, il males-

sere, l'esasperazione degli stra
ti popolari piu sacrificati, in 
particolare nel Mezzogiorno e 
si estendono manifestazioni 
di sfiducia verso il funzio-
namento delle istituzioni de-
mocratiche. Si assiste ad un 
logoramento piu rapido dei 
legami tra parti anche am-
pie del paese, in particolare 
nelle citta meridionali, e le 
istituzioni. Abbiamo detto e 
ripetiamo che non vi e un 
riflusso del movimento ope-
raio, della lotta per le rifor
me. Vi e, anzi, una avanzata 
che la reazione tenta in ogni 
modo di bloccare. II perico-
lo e che questa reazione, 'per 
il grado di deterioramento cui 
il centro-sinistra spinge la si
tuazione politica, possa trova-
re ascolto e disponibilita an
che presso determinati strati 
del popolo. 

Abbiamo tenuto presente 
questa situazione anche re-
centemente, in occasione del 
dibattito al Senato sul fasci-
smo. Occasione assai significa-
tiva: l'assemblea era ancora 
riunita mentre aU'Aquila gia 
si preparava, senza che ne sa-
pessimo nulla, l'azione ever-
siva. E al Senato abbiamo se-
guito un orientamento che si 
e rivelato il piu giusto. 

In sostanza il governo e 
venuto a chiedere la fiducia. 
La maggioranza, fin daU'ini-
zio, ha manifestato la volon-
ta di presentare un suo or-
dine del giorno. Questo odg 
ha avuto varie vicende; i so-

v cialisti, in particolare, erano 
preoccupati di doverlo sotto-
scrivere rompendo con la si
nistra su un tema come il fa-
scismo. Era un testo dalle for-
mulazioni assai generiche, o 
equivoche, o del tutto inac-
cettabili (gli c opposti estremi-
smi>, il fascismo visto co
me manifestazione della c vio-
lenza » ecc). I socialisti sono 
riusciti a emendarlo anche in 
parti essenziali. E tuttavia noi 
abbiamo mantenuto una chia-
ra posizione. Che era questa: 
non intendiamo rompere con 
]e forze deU'antifascismo, ma 
non facciamo questione di pa
role. La sostanza e che il go
verno che avete, la maggio-

che avete, lo stesso mi

nistro degli Interni che avete 
hanno dimostrato di non sa-
per lottare contro l'offensiva 
fascista e reazionaria. Voi 
quindi non potete chiedere la 
nostra fiducia, non potete of-
frirci alcuna garanzia. Di qui 
il nostro no. 

Passava appena qualche ora 
ed ecco, purtroppo, la confer
ma che avevamo visto giusto. 
La conferma che questa mag
gioranza e questo governo so
no incapaci di soddisfare an
che una esigenza vitale, fon-
damentale, come quella della 
difesa deU'ordinamento demo-
cratico e repubblicano. Da tut
to questo, come si pud pen-
sare che il ritiro di un mi
nistro e di due sottosegretarl 
del PRI dal governo Colombo 
sia un fatto privato di alcune 
persone? In realta la questio
ne e politica: siamo di fronte 
ad una vera e propria crisi 
della compagine governativa. 

Noi abbiamo chiesto con 
forza le dimissioni di Resti-
vo da ministro degli Interni. 
Con tale richiesta noi ponia-
mo risolutamente l'esigenza di 
una svolta nella politica del-
l'ordine pubblico, una svolta 
nell'azione del governo nei 
confronti dell'offensiva fasci
sta e reazionaria. E' un punto 
centrale, decisivo. Noi non 
chiediamo, come si dice in 
gergo parlamentare, un « rim
pasto*. Vogliamo un muta-
mento dell'indirizzo e della 
stessa forma di governo. ciod 
un mutamento sostanziale. 
Ha detto il compagno Berlin-
guer, a Bologna: «Non si il-
luda, Ton. Colombo, di cavar-
sela con un rimpasto: ben al-
tre sono le cose necessarie, i 
mutamenti che e necessario 
apportare; non creda di po-
tersela cavare nominando un 
altro titolare al ministero del
la Giustizia >. E oggi ci rivol-
giamo ai compagni socialisti, 
alia sinistra dc. per esortar-
li a non accettare che la cri
si sia risolta senza un chia-
rimento politico sui program-
mi di fondo. Questa e la no
stra posizione. 

// ritiro del PRI 
Non credo — ha aggiunto 

Bufalini — che occorra insi-
stere molto per sottolineare 
che il cambiamento del mini
stro degli Interni che noi chie
diamo non e cosa diversa dal-
la questione aperta dal ritiro 
della delegazione repubblica-
na dal governo. Quali che sia-
no state le intenzioni, il ri
tiro del PRI e un fatto po
litico profondo che non pud 
essere sottovalutato; esso vie-
ne motivato col fatto che que
sto governo non sa porta re 
avanti una politica di riforme, 
non riesce ad esprimere del
le proposte unitarie su que-
stioni come la casa, la rifor
ma tributaria, la scuola e — 
aggiungono oggi i repubbli
cani — la lotta al fascismo. 
Quali che possano essere gli 
scopi, le intenzioni ambigue, 
e certo che si tratta di un 
fatto politico. E in questo fat
to politico mterviene la ri
chiesta — avanzata da noi — 
che Restivo se ne vada. Co-
si — lo ripetiamo — noi met-
tiamo in discussione tutto lo 
indirizzo del governo e la sua 
stessa formazione. 

A questo punto Bufalini 
ha fornito una analisi. basa-
ta su una particolareggiata in-
formazione. dei fatti dell'Aqui-
la. Cid che e avvenuto — ha 
detto — e molto grave per tut-
ta la democrazia italiana. Gra
ve per il suo significato obiet-
tivo e per ia sua novita. Da 
molti anni nella vita del no
stro partito non si verificava 
un episodio del genere. La 
situazione ha cominciato a 
precipitare nella notte di ve-
nerdi mentre il Consiglio re-
gionale era riunito per votare 
gli articoli dello Statuto che 
assegnavano aU'Aquila Ia fun-
zione di capoluogo e la sede 
di tre assessorati, mentre ne 
attribuivano sette a Pescara. 
Era anche stabilito che il Con
siglio regionale e la giunta po-
tessero riunirsi tanto al-
1'Aquila quanto a Pescara. Su 
tale soluzione la DC aveva rag-
giunto un difficile compromes-
so. Noi I'abbiamo approvata 
intendendo chiudere la que
stione del capoluogo ed evita-
re nel contempo una rissa 
municipalistica. La nostra li
nea teneva ben present! le esi-
genze delle due maggiori citta 
dell'Abruzzo e non le contrap-
poneva. 

Una massa di cittadini d pe-
netrata nell'aula dove il Con
siglio era riunito. rendendo 
impossibile il proseguimento 
dei lavori. I consiglieri hanno 
dovuto trasferirsi nella sede 
della prefettura, ma le dimo 
strazioni sono ricominciate an
che li. La votazione e awenu-
ta verso le 24. col voto con
tra rio del solo rappresentante 
missino e l'assenza di un con-
sigliere socialista. Sembra che 
tra Ia folia qualcuno abbia 
fatto circolare la voce che la 
votazione era stata rinviata 
all'jndomani. II consigliere 
missino avrebbe dato la smen-
tita. suscitando un'esasperata 
reazione. I dirigenti della fe-
derazione comunista e di al
tri partiti, tra cui il segretario 
provinciate della Democrazia 
cristiana, avevano gia invita-
to il prefetto a prendere mi-
sure di vigilanza. Essi Than-

no nuovamente esortato, quan-
do la riunione del Consiglio 
si e chiusa, a disporre che 
gli edifici pubblici. le sedi dei 
partiti e le abitazioni dei con

siglieri venissero adeguatamen-
te protette. Nessuna di que-
ste misure 6 stata adottata. 
Perche? Per imprevidenza, 
per inefficienza. per calcolo po
litico? Tutti questi fattori esi-
stono e si intrecciano nella vi-
cenda dell'Aquila. L'incapacita 
di cui ha dato prova in que
sta circostanza l'apparato 
dello Stato e davvero clamo-
rosa. 

Le provocazioni sono nuo
vamente scoppiate il mattino 
seguente. Verso le 8 circa tre-
mila persone guidate dai di
rigenti del « comitato cittadi-
no» — noti esponenti della 
destra — erano in grado di 
dare l'assalto alle sedi della 
DC, del PSI, del PSDI. del 
PSIUP, e del PLI che erano 
state lasciate incustodite. Le 
hanno devastate e incendia-
te. Pol si sono mosse verso 
la sede della federazione co
munista. dove si trovavano 46 
compagni. con i dirigenti. 

Chi erano quel tremila che 
si accalcavano in piazza? Una 
massa composita: lavoratori. 
sottoproletari. giovani, don-
ne. impiegati. dipendenti co-
munali. commercianti, disoc-
cupati e. alia testa, i caporio-
ni. squadracce fasciste, i de
linquent!. Gente non solo del
l'Aquila: sono state notate 
molte facce sconosciute. 

L'assedio alia sede del Par
tito comunista 6 cominciato 
intorno alle 9. E' finito qua
si cinque ore dopo. I nostri 
compagni hanno rivolto nume-
rosi appelli al prefetto. Egli 
ha risposto di non avere mez-
zi sufficienti a sedare la ma
nifestazione. Non piu di ven-
ti agenti fronteggiavano i di-
mostranti. Un'altra ventina di 
carabinieri se ne stava in di-
sparte e non e mai intervenu-
ta. II prefetto si limitava a 
promettere rinforzi per qual
che ora piu tardi. il questo-
re si stringeva nelle spalle. A 
Roma il ministro degli Inter
ni, Restivo. — a cui abbia
mo segnalato la situazione fin 
dalle 10.15 — assicurava alia 
Direzione del PCI che stavano 
per sopraggiungere sul posto 
forze in grado di ristabilire 
l'ordine e che nel frattempo 
era stata data alle forze di-
sponibili aU'Aquila la direttiva 
di.- non disperdersi. Eppure 
nessun concentramento e mai 
stato effettuato. Sul prefetto 
interveniva anche il presiden-
te della Camera. Pertini. Stes
sa risposta. Quando i rinfor
zi sono arrivati era ormai po-
meriggio inoltrato e il peggio 
era gia avvenuto. 

I dimostranti hanno tenta-
to di penetrare nella sede dai 
balconi. Sono stati respinti. 
Poi hanno forzato per tre 
volte il portone e sono stati 
ancora ricacciati. Ma alia fine 
i nostri compagni si sono 
trovati barricati nell'apparta-
mento. con le scale occupate. 
H questore e entrato in fe
derazione insieme a un diri-
gente del ccomitato cittadino> 
e si e fatto latore di un ul
timatum: o l'edificio veniva ab-
bandonato o i dimostranti lo 
avrebbero fatto saltare con 
tutti coloro — alcune faml-
glie — che vi abitano. I com
pagni sono usciti dalla sede 
alle 13.20. Gli energumeni si 
sono dati al saccheggio e han
no dato fuoco all' edificio. I 
compagni non erano armati. 
Nella loro decisione pud avere 
influito anche qualche elemen-
to di esitazione politica. I fatti 
sono questi: la federazione in-
cendiata insieme alle sedi di 
tutti i partiti antifascist!, la 
caccia all'uomo scatenata con
tro esponenti delle forze de-
mocratiche. In quelle ore e 
stato lacerato, in una citta ita 
liana, tutto il tessuto della 
democrazia. 

Disegno eversivo 
Le autorita che rappresen-

tano il governo hanno addot-
to tutta una serie di giusti-
ficazioni «tecniche >. come la 
difficolta di spostare reparti 
di polizia in breve tempo, op-
pure hanno dichiarato di es
sere state colte di sorpresa. 
Ma quando il capo della po
lizia. Vicari. e giunto aU'Aqui
la egli ha riconosciuto che il 
c moto > non era affatto spon-
taneo e che obbediva. invece. 
a un ben preciso < disegno 
eversivo ». 

Vicari ha manifestato Tin-
tenzione di stroncare il mo
vimento sedizioso. Le sue di-
chiarazioni erano contraddet-
te, perd, daH'incredibile iner-
zia delle migliaia di agenti che 
in seguito erano stati fatti 
affluire. Si sono visti dei tep-
pisti fermati e subito dopo ri-
lasciati su pressione di qual
che esponente locale. E' chia-
ro che alcuni personaggi loca-
li — e tra questi anche il 
dc Natali. ministro della Agri-
coltura e il sottosegretario so
cialista agli Interni, Mariam 
— temono piu che altro una 
ulteriore nerdita di popolari 
ta. Di conseguenza si delinea-
no due centri di potere: uno 
che tende a reprimere. 1'altro 
che segue un orientamento ac-
comodante. in vista di un com-
promesso con ! cap! della ri-
volta. 

". Noi abbiamo convocato ! 
compagni nella sede prowl-
soria della federazione — la 
sede della Alleanza dei conta-
dini — e II, mentre i fascisti 
tentavano una nuova aggres-
sione. stavolta respinta dalla 
polizia, abbiamo preso una 
serie di misure: dai servizi 
di autodifesa a un program-
ma immediato di iniziativa 
politica. Per prima cosa — ha 
detto Bufalini — noi organiz-
zeremo per domenica prossi-
ma una grande manifestazione 
comunista aU'Aquila, con i 
compagni dell'Abruzzo e di 
altre regioni. Sara una mani
festazione « di partito » anche 
se noi conosciamo bene il va
lore della mobilitazione uni
taria degli antifascist! e con-
tinuiamo ad esserne i piu de-
cisi assertori. Ma questa 6 una 
circostanza in cui i comuni
sti come tali hanno da dire 
la loro parola. Essi devono 
rendere chiaro. tra 1'altro, che 
cid che e accaduto aU'Aquila 
non sara consentito. che la 
loro forza e tale da schiaccia-
re qualsiasi nuovo assalto. 

la linea del Partito 
Ma. al tempo stesso. i fatti 

dell'Aquila ci suggeriscono de
gli insegnamenti. La nostra 
iniziativa dovra rnuovere dal
la concretezza dei problemi e 
dalla stessa storia di regioni 
che — come questa o come la 
Calabria — sono regioni divi-
se. dove l'unita non e da pre-
supporre ma da conquistare. 
In situazioni come queste lo 
elemento primario di demo
crazia che va irrobustito e il 
partito. E' il partito che de
ve farsi riconoscere come for
za dirigente — sia per il suo 
passato di lotta per il Iavoro. 
per la terra, per la rinascita. 
sia per la sua linea attuale 
che punta a generali e profon-
de riforme della struttura. E' 
questa linea che deve impor-
si: altrimenti passera inevita-
bilmente la falsa «linea del 
capoluogo > o la promessa di 
c pacchetti > governativi che 
non cambiano assolutamente 
niente perchd vanno a rinsal-
dare proprio quel sistema di 
potere, fondato suU'ascarismo, 
che e il principale strumen-
to della conservazione. II pro-
gresso, il Iavoro. U benessere 
verranno al Sud solo da uno 
sviluppo della democrazia. 
cioe dall'avanzata di un nuo
vo blocco di forze sociali e po
litiche. 

Ma per ottenere questo ci 
vogliono delle lotte politiche 
reali. che incidano nella situa
zione concreta. Siamo in un 
momento — e questo vale per 
tutto U Mezzogiomo ma non 
solo per il Mezzogiorno — in 
cui si annunciano ma non si 
fanno le riforme. Si corre il ri-
schio, percid. di avere un mas-
simo di nemici e un minimo 
di consensu Dipende da noi. 
allora. che la lotta di massa 
per il Iavoro. le riforme, la 
estensione della democrazia 
aderisca il piu strettamente 
possibile alle condizioni con
crete. avanzi con parole d'or-
dine semplici — non oscura-
te da analisi troppo inteUet-
tualistiche. dal linguaggio er-
metico e dal gergo —, che ri-
badiscano l'unita delta nostra 
impostazione generate — a 
1'Aquila come a Pescara, a 
Catanzaro come a Reggio Ca
labria — ma che sappiano 
parlare anche all'animo di 
quella parte del popolo che. 
ingannata. e tratta a confida-
re nel miraggio municipalisti-
co. H punto di partenza — 
ha detto ancora Bufalini — 6 
la lotta stessa. Nella lotta 
reale si produce la selezione 
delle forze e dei quadri. si 
da e si forma coscienza. Non 
aspetteremo. dunque — come 
non abbiamo aspettato venti 
e piu anni fa — che 1'orga-
nizzazione sia piu forte. An-
dremo subito a mobilitare U 
partito. a cement a re l'unita 
delle forze democratiche e 
meridionaliste. a unire gli an
tifascist! in una risposta dura 
alle aggressioni e al!e mano-
vre dei reazionari. Evitiamo 
ogni schematismo nella rea 
lizzazione della nostra politi
ca di unita. Evitiamo quelle 
alternative grossolane per cui 
o ci si attrezza alia « guerri-
gtia urbana > o. al contrario. 
si resta indifesi davanti ai fa 
scisti. Come sempre gli sche-
malismt sono trappole 1^ no 
stra. invece deve essere una ri
sposta unitaria e popolare. 
dura, efficace. che deve farsi 
sentire non solo sul luogo del 
la provocazione. ma anche al-
trove. 

Venendo alia conclusione 
Bufalini ha ripreso bre-
vemente il tema iniziale della 
sua relazione. Noi — ha det
to — Iottiamo contro questo 
governo. Colombo viene da
vanti alle Camere per farsi di
re dai partiti della maggioran
za che il loro appoggio gli e 
assicurato. per farsi ripetere 
dai repubblicani una promes
sa di lealta at centrasinislra, 
malgrado il ritiro dal gover
no; insomma per concludere 
che non ricorre la necessita 
delle dimissioni e che basta 
un rimpasto. 

Anche qui noi non faccia
mo questione di correttezza 
formal*, anche se consideria-
mo positivo che la crisi si 
tvolga di fronte al Parlamen-

to (siamo sempre stati con
tro le crisi extraparlamenta-
ri). E' una questione di so
stanza, che tocca le respon-
sabilita di un governo, perico-
loso per la situazione che fa 
deteriorate e per la sua inac-
cettabile politica dell'ordi-
ne pubblico. Ha detto U com
pagno Berlinguer in una re-
cente intervista: «Se questo 
governo non riuscisse a tute-
lare le liberta democratiche, a 
stroncare le illegality fasciste 
e i tentativi di sopraffazioni 
reazionarie, avrebbe esaurito 
ogni titolo che legittimi la sua 
sopravvivenza. Se d un gover
no incapace di difendere il 
dettato costituzionale venga-
no governi che questo sanno 
e vogliono fare >. 

Colpendo le responsabilita 
del ministro degli Interni noi 
ci battiamo per un mutamen
to di indirizzo e, su questa 
base, per uno spostamento 
dell'asse governativo. Ma che 
cosa condiziona o rende pos
sibile la stessa linea di Resti
vo? Una linea — ha ricorda-
to Bufalini — che ha portato 
all'eccidio di Avola. dove c'era 
un blocco stradale composto 
di 150 braccianti vestiti in abi-
ti da festa. Nessuno aveva 
messo una pietra sulla stra-
da. Lasciavano passare tutti. 
anche le autorita, salutando 
cortesemente. Erano i conta-
dini, i braccianti nostri: per
sone civili. Ma si d sparato 
contro di loro. ne hanno am-
mazzati due e centinaia sono 
stati messi sotto processo. E 
invece. otto mesi di tritolo a 
Reggio Calabria, squadracce 
fasciste che partivano dalla 
Universita di Perugia per an-
dare a sostenere i protagoni
st!" dei c moti > senza che nes
suno osasse intervenire. Que
sta e schiacciante responsabi
lita del ministro degli Inter
ni. Ma solo di lui? No: di 
tutto il governo. E solo del go
verno? No: delle forze politi
che. e in primo luogo della 
DC il cui segretario. Forlani. 
proprio mentre al Senato si 

discuteva della necessita di col-
pire il fascismo ribadiva in 
una intervista al Corriere del
la Sera la tesi degli c opposti 
estremismi ». cioe il rifiuto di 
scegliere il vero bersaglio. E 
qui vogliamo ricordare quel 
che disse it compagno Longo 
in una riunione del CC: noi 
vogliamo cambiare la situazio
ne. il governo. la direzione po
litica; ma vi d una responsa
bilita che tutte le forze di si
nistra e progressive degli al
tri partiti devono sentire, per 
questo. Parliamo della sinistra 
dc, parliamo dei socialisti. Ci 
vuole una lotta ferma. intran-
sigente, che cambi gli equili-
bri aU'intemo dei partiti: se 
questo si vuol fare, anche ra-
pidamente si pud andare ad 
uno spostamento a sinistra 
che serva anche a difendere 
le liberta democratiche e a col-
pire i fascisti. 

LAMA 
L'opinione degli organismi 

dirigenti della CGIL e dei co
munisti che vi lavorano e che 
le organizzazioni sindacali de
vono dare oggi un carattere 
combattivo e di massa alia 
risposta contro il fascismo. 
Sono chiari infatti i legami 
fra l'azione della destra e la 
azione del padronato. che ri-
tiene venuto il momento di 
prendersi una rivincita sulle 
conquiste dei lavoratori. per 
bloccare la prospettiva delle 
riforme e per realizzare una 
svolta a destra. La stessa po
sizione del governo. che ha 
aperto un dialogo con i sinda-
cati sulle riforme. senza poi 
realizzare gli impegni assun-
ti. serve oggettivamente a da
re spazio e tempo alle forze 
di destra di organizzare la 
mobilitazione e il contrattac-
co, mentre delude i lavorato
ri e rjschia di smobiiitarli. 

Ogni posizione che tenda ad 
accreditare la tesi delta na-
scita spontanea delle ri volte 
campanilistiche. e a non ri
conoscere pienamente la parte 
di organizzatori e promotori 
sostenuta dai fascisti e dalla 
reazione in movimenti come 
quelli di Reggio Calabria e 
dell'Aquila inganna i lavora
tori e da una visione falsa 
della realta di classe che ca-
ratterizza l'azione fascista. 

Passando a parlare dei fatti 
dell'Aquila. Lama ha sottoli-
neato con forza che aM'attac-
co fascista bisogna reagire. 
oltre che con l'azione politica 
e la mobilitazione di massa. 
con la determinazione. con la 
forza e il coraggio dei mili
tant! comunisti. 

La CGIL. da parte sua. ha 
chiesto che la Camera del La 
voro dell'Aquila si proclaim" 
chiaramente contro 1' asten-
sione dal Iavoro indetta dal 
« comitato di azione >, diffe-
renziandosi apertamente da 
quelle forze locali che inve
ce partecipano in prima per
sona all' agitazione campani-
listica. Inoltre. occorrc denun-
ciare la grave collusione fra 
le autorita pubbliche e i mo
vimenti eversivi: all' Aquila 
come a Reggio Calabria, in
fatti, le autorita pubbliche 
avallano e incoraggiano la 
sovversione, per esempio con-
tinuando a pagare i pubblici 
dipendentti durante le astensio-
ni dal Iavoro, proclamate dai 
ccomitati d'azione*. chiuden-
do d'autorita le scuole, giusti-

ficando !1 blocco delle ferro-
vie e cosl via. 

L'azione dei sindacati attor-
no a questi fatti deve essere 
caratterizzata da una precisa 
posizione antifascista. che d, 
tra 1'altro, una condizione es-
senziale e indispensabile per 
l'unita sindacale. D'altra par
te, le tre confederazioni han
no presentato insieme la ri
chiesta al governo per la mes-
sa al bando delle organizza
zioni fasciste: questa richie
sta deve ora essere sostenu
ta con lotte forti e decise 
dei lavoratori. che non si limi-
tino a rispondere ulle provo
cazioni, ai delitti, alle som-
mosse fasciste, ma che si 
muovano all'offensiva, sul ter-
reno dell'azione unitaria e de-
mocratica per metter fine al-
I'attivita delle centrali fasci
ste. 

PETRUCCIOLI 
II compagno Petruccioli. se

gretario regionale dell'Abruz
zo, ba iniziato affermando di 
condividere pienamente i giu-
dizi espressi nella relazione 
sulla situazione aU'Aquila. Lo 
assalto e la distruzione della 
federazione del PCI rappre-
sentano per tutto il partito e 
per tutti i comunisti una gra
ve. dolorosa offesa. su cui i 
comunisti abruzzesi dovranno 
impegnarsi anche in una seria 
riflessione autocritica. 

E' chiaro comunque che i 
compagni hanno abbandonato 
ia sede della Federazione so
lo quando i teppisti che ave
vano invaso gli scantinati e li 
avevano cosparsi di benzina. 
hanno minacciato di dare fuo
co alle caldaie contenenti la 
nafta per il riscaldamento e 
di fare saltare cosi tutto il pa-
lazzo. abitato anche da nume-
rose famiglie. 

Quanto alle ragionj politiche 
che hanno dato pretesto ai 
moti eversivi. esse sono come 
d noto legate alle scelte del 
consiglio regionale. la cui riu
nione di venerdl sera aveva 
definitivamente assegnato la 
sede del capoluogo aU'Aquila. 
e aveva diviso gli assessorati 
fra 1'Aquila e Pescara. Di 
fronte a tali questioni. il no
stro gruppo aveva respinto, 
gia da tempo, la linea del di-
simpegno, per schierarsi su 
posizioni chiare: rifiuto del 
campanilismo in nome di una 
forte impostazione regionali-
sta; scelta comune a tutte le 
forze democratiche del capo
luogo aU'Aquila, impedendo 
che la DC utUizzasse strumen-
talmente le sue divisioni inter
ne sulla questione. Cid ha per-
messo che si andasse aUa 
riunione del consiglio regiona
le con uno schieramento uni-
tario di tutti i partiti demo
cratic!, quello stesso del resto 
che aveva portato all'appro-
vazione di uno statuto aper
to e avanzato. 

Quanto aUa situazione at
tuale, deve essere in primo 
luogo chiaro che in Abruzzo 
come in Calabria, quanto av-
viene e opera di un blocco 
campanilistico interclassista 
diretto e organizzato da for
ze reazionarie. che si richia-
mano ad un disegno politico 
generale. 

In secondo luogo, dobbiamo 
essere consapevoli che la isti-
tuzione della Regione in 
Abruzzo ha portato un colpo 
terribile agli equilibri di pote
re ed agli interessi delle co-
sche dominanti: un colpo a 
cui esse hanno tentato e ten-
tano di reagire con la rivolta 
fascista. avvalendosi anche di 
piu o meno nascoste compli
city di uomini del governo. 

Ora c'd da attendersi una 
offensiva anche sul terreno po 
litico contro le decisioni del 
consiglio regionale: dobbiamo 
essere consapevoli che. se U 
consiglio recedesse dalle sue 
decisioni. esso perderebbe ogni 
prestigio e credibility nella re
gione. 

Quanto al nostro Partito. es
so d fortemente impegnato in 
tutto TAbruzzo per dar vita 
ad una forte risposta antifa
scista con la manifestazione di 
domenica prossima. ed a ri-
flettere con tutta la sua ca-
pacila autocritica sulla dura 
esnerienza di questi giorni. 

SIC0L0 
Vorrei richiama re la a»u-n-

zione del partito sul fatto che 
si deve lottare cor.tm il fa
scismo sul piano unitario e di 
massa. anche prevenendi e 
impedendo certi movimcnii e 
non solo rispondendo .1.»p<; che 
i fatti sono awenuti. Molte 
cose sono cambiate in q i«*st' 
anni e le forze deH*agraria. 
della destra politica. i fosci 
sti. sotto i colpi del movimen 
to operaio. del partito si or 

• ganizzano e cercano forme che 
diano loro una base di massa. 
Non dimentichiamo che ci so
no centri del Mezzogiorno ed 
anche in Puglia. dove il MSI 

. raccoglie notevoli suffragi 
etettorali. Nd dobbiamo di-
menticare la presenza nttiva 
dei centri di azione agraria. 
dei comitati di azione nelle 
scuole. attivitd che noi sinora 
in Puglia. abbiamo contrast a 
to con l'iniziativa permanente 
di massa. Dobbiamo perd es
sere anche ben consapevoli 
che la controffensiva reazio
naria e forte e basta che Ia 

nostra iniziativa si allenti an 
che solo per qualche giorno e 
subito la reazione agraria e 
fascista si muove. In Puglia, 
nella provincia di Bari, il par
tito d impegnato a sviluppare 
una iniziativa permanentc; 
nelle sezioni ci si riunisce tut
te le sere, si fanno assem'olee. 
si discute, si lavora, oi si mo-
bilita partendo dai problemi 
concreti e immediati delle po 
polazioni. in particolare dei 
contadini che oggi hanno pro
blemi di note vole gravita. 
E' del resto proprio facendo 
leva su tali problemi. che i 
centri di azione agraria starf-
no cercando di prepararo an
che una manifestazione a Ro
ma. E' quella stessa destra 
agraria che nelle nostre zo
ne tiene i fili del movimento 
reazionario. organizza le squa-
dre e dirige il MSI cercan 
do in ogni modo di annulla-
re le grandi conquiste delle 
lotte dei lavoratori come il 
collocamento. la legge sui fitti 
agrari e cosl via. Nascono a 
questo punto anche molti e 
non facili problemi collegati at 
modo come queste conquiste 
si traducono in realta, al mo
do come si riesce a distribui-
re il Iavoro agendo tra le mas
se e insieme a loro in modo 
permanente. impedendo ogni 
tentativo che punta a fare di 
esse una base di manovra per 
tentativi eversivi. Da qui anche 
lo sforzo che si sta facendo in 
Puglia per sviluppare azioni 
di lotta continue per il Iavo
ro e per la soluzione di pro
blemi contadini di particolare 
acutezza come quelli attuali 
dello smercio del vino e della 
integrazione del prezzo del-
l'olio. Accanto a tutto questo il 
partito deve essere ed d im
pegnato in una diretta azione 
antifascista. Cosi sabato e do
menica prossima a Bari e in 
tutti i centri della provincia il 
PCI terra una serie di manife
stazioni e comizi di massa. 

COSSUTTA 
La relazione presentata dal 

compagno Bufalini a nome 
della direzione mette bene in 
luce la particolare gravity del 
fatti dell'Aquila e chiarisce 
una serie di problemi politi-
ci di fondo. Ci sono, in ef-
fetti, problemi politicl assai 
complessi: in primo luogo lo 
stato dei legami che il no
stro partito riesce ad avere 
nelle citta. e specialmente in 
alcune citta del Mezzogiorno, 
con le masse popolari ed an
che piu semplicemente con i 
propri iscritti. 

L'esame critico, su questo 
punto, deve essere rigoroso e 
severo. I fenomeni di mal-
contento traggono origine da 
situazioni oggettive; ma sta a 
noi indlrizzare. organizzare. 
guidare la protesta e la lot
ta delle masse verso obietti-
vi giusti. AUa base di certi 
disorientamenti vi e innanzi-
tutto la sorpresa delle esplo-
sioru: e sorpresa non vi pud. 
non vi deve essere in un 
partito che sa mantenere vivi 
e costanti 1 suoi legami con 
le masse, che sa discutere e 
risolvere con le masse — 
contemporaneamente alle trat-
tattive ed agli accordi con gli 
esponenti delle forze politiche 
— tutti i problemi, e special
mente quelli piu acuti e de-
llcati. Gia l'errore di previsio-
ne (o in concreto: il non pre-
vedere certi fenomeni) e 
molto grave. Si tratta di un 
errore politico, che indiretta-
mente pud spiegare le incer-
tezze di condotta, le esitazio-
ni, le titubanze. Ma un erro
re politico, anche grave, non 
giustifica il mancato assolvi-
mento del proprio dovere; di 
quel dovere che fe condizio
ne ed essenza stessa della na
ture della organizzazione co
munista. E* — naturalmente 

— difficile scegliere e decide-
re in momenti difficili e te
si; ma appunto nelle situazio
ni difficili si d temprato il 
Partito e i suoi dirigenti. 

Le sedi del Partito. da 
chiunque siano attaccate. e co
munque siano attaccate, van-
no difese; non e'e altra via. 
Quando e in gioco l'onore 
del Partito occorre lottare con 
ogni mezzo: l'onore del Par
tito si difende e si difende 
ad ogni costo. costi quel che 
costi. Una battaglia si pud an
che non vincere, si pud an
che perdere. ma la battaglia 
va combattuta sino in fondo. 

Certo e che al fondo di al
cune situazioni e di alcuni at-
teggiamenti esiste una non 
adeguata comprensione dei 
termini reali della situazione 
politica. Reggio Calabria, I'A-
quila sono momenti di una 
offensiva reazionaria ben pre
cisa e generale. Occorre im
pedire alie forze reazionarie 
di dare una base di massa, 
sia pure temporanea e prov-
visoria, alia loro azione e per
cid bisogna innanzi tutto sa-
per comprendere e risolvere 
i problemi che sono la ragio-
ne del malcontento delle mas
se. Occorre avere ben chiaro 
che esiste comunque un at-
tacco di destra, una offensiva 
di destra che punta ad im
pedire o almeno ad arrestare 
I'avanzata verso sinistra: bloc
care le riforme e nuovi schie-
ramenti politicl unitari. II di
segno delle forze reazionarie 
e stato ed d contrastato dal
la forza combattiva e unita
ria delle masse popolari. del 
nostro Partito, dtlle forze di 
sinistra; ma un disegno esi
ste e si sviluppa in Italia — 
e continuera a sviiupparsl — 
mano mano che piu grandi 
saranno i successl delle lotte 
sociali e politiche. E' il dise
gno di alcuni settori delle 
grandi Industrie, del grandi 
proprietari agrari. dei gran
di speculator! sulle aree fab-
bricabill, del settori del gran
de parauitismo, dl alcuni ot-

ti di ricchi professional, del-
l'alta burocrazia, che vedono 
minacciati 1 loro Interessi e 
soprattutto 1 loro privllegi dal
le riforme. E Insieme a loro 
si muovono 'e forze politi
che della destra, dl cui 11 
MSI d in quecto momento lo 
strumento dl comodo; e si 
muove lo stranlero. 1 gruppi 
imperlalisti americani che o-
perano attivamente. Su questi 
pericoll occorre discutere con 
chiarezza nel Partito, nelle se
zioni. tra gli Iscritti per arrl-
vare alio avlluppo della no
stra azione politica. sulla via 
delle riforme e costruendo un 
largo schieramento unitario e 
antifascista. L'equillbrlo politi
co oggi eststente d Instabile. 
precario: o si va avanti o si 
pud precipitare all'lndietro. 
Andare avanti d possibile, In-
dlcando e conqulstando sboc-
chl concreti, realistici, non 
velleitarl: le riforme sociali, 
appunto, e nuovl schleramen-
tl polltid unitari. In questa 
direzione dobbiamo ottenere 
risultatl; In questa direzione 
cl siamo mossl con tutte le 
posizioni e 1'attivita del Par
tito, dalle lotte di autunno 
in poi: la rlsoluzlone « Un go
verno per le Regioni». e poi 
quella post 7 giugno «Vitto-
rla della democrazia» e 
quella sulla situazione econo-
mica dell'8 luglio, l'atteggia-
mento sul divorzlo e sul de-
cretone ed il grande movi
mento In atto oggi contro I 
pericoll fascisti e reazionari, 
sono. via via, l'espressione del
la nostra linea chlara e coe-
rente. Nel confronti dl questa 
linea ci sono state e ci so
no incertezze che devono esse
re superate fermamente. con : 

grande impegno e rapidita. II 
compito d dunque di chiari-
re. assicurare il giusto orien
tamento di tutto 11 Partito e, 
al tempo stesso. dl lavorare 
per costrulre forme dl orga
nizzazione del Partito ade-
guate ai tempi, per avere un 
collegamento saldo e perma
nente del gruppi dirigenti 
con gli iscritti, un collegamen
to rapido ed efficace con le 
sezioni, con le fabbriche, con 
tutti i settori decisivl, con la 
massa dei militanti. Occorre 
il massimo e piu urgente im
pegno per un Partito dl mas
sa, per un Partito autentica-
mente di lotta e dl combat-
timento. 

RUBBI 
II momento — osserva Ini-

ziando il compagno Rubbi — 
d difficile e contiene demen
ti dl perlcolo: l'attacco fa
scista, pur concentrandosi in 
alcune zone del paese, fa par
te di un disegno piu ampio 
che va realizzando prove di 
assaggio in tutto il paese, ivi 
compresa l'Emilia. In questa 
ultima regione la scelta del
la destra sembra orientarsi 
particolarmente su Ferrara, 
provincia che sta registrando 
una forte depressione econo-
mica, e l'accentuarsi dei feno
meni di disoccupazione e sot-
toccupazlone. 

La regione ha dato, tutta
via, una risposta immediata 
e potente, come dimostrano le 
due grandi manifestazioni uni
tarie tenutesi a Bologna nel 
giro di 15 giorni e le centi
naia di iniziative unitarie e 
di massa svolte in ogni pro
vincia. Non v'd dubbio che 
11 primo compito che oggi ci 
compete e di organizzare una 
risposta generale suU'intera 
area del paese. 

Nei lavoratori d possibile 
oggi registrars un duplice 
stato d'animo: indignazione 
per l'irresoluto atteggiamento 
del governo e la tolleranza 
delle forze di polizia ma an
che un senso di insoddisfa-
zione per rinsufficienza del
la nostra risposta da Reggio 
Calabria agli ultimi aweni-
menti dell'Aquila. Da qui, la 
presenza dl alcuni element! 
di esasperazione che vanno 
riassorbiti in un grande mo
vimento unitario e di mas
sa. Bisogna nel contempo 
guardarsi daU'assolutizzare il 
dato del pericolo che pure 
ci obbliga alia urgente mo
bilitazione e risposta, ma 
aver presente nella nostra Ini
ziativa l'indicazione dello sboc-
co politico positivo da dare 
alia situazione di crisi aper
ta nel paese. In tal senso 
non si deve neppure compie-
re una meccanica identifica-
zione fra lotta per la dife
sa della democrazia e lotta 
per le riforme. Si tratta cer-
tamente di moment! stretta
mente connessi in quanto le 
riforme si conqulstano sul 
terreno di solide garanzie de
mocratiche. Non ci pud esse
re lotta per le riforme nella 
precariet& del funzionamento 
degli isJituti democratici e 
nella conf uslone. Cid d essen-
ziale per conquistare su que
sto terreno della lotta demo-
cratica ed antifascista strati 
non operai. E siccome oggi 
il modo di conquistare sal-
damente la democrazia d quel
lo di nutrirla di contenuti so
ciali e civili piu avanzati. cid 
crea la condizione per gua-
dagnare determinati strati in-
termedi anche alia battaglia 
per le riforme. Sotto questo 
profilo e da lamentare una 
certa ristrettezza delle piatta-
forme rivendicative del mo
vimento operaio. proprio men
tre lo schieramento ha biso-
gno di allargarsi a contadi
ni. esercenti. artigiani e altre 
categorie del ceto medio pro-
duttivo e impiegatizio. 

Cosi d necessaria una piu 
rapida crescita dei process! 
unitari a livello politico, evl-
tando respandersl di tenden-
ze corporative e municipall-
stiche. Queste tendenze sono 
present! anche In Emilia, co
me dimostrano atteggiamenti 
di talune forze democratiche 
e di governo che prospetta-
no i problemi della crisi so-
ciale in termini di « pacchet-
tl» e l'elargizioni di sottogover-
no. V'd dunque l'esigenza dl 
propone, assieme alle rifor
me. alia necessita dl un pro
fondo cambiamento delle con
dition! dl vita e di Iavoro 
delle grandi mine lavoratrl-

cl, chiari contenuti polltiol e 
ldeall che colnvolgano 11 mo
do dl governare, la partedpa-
zlone popolare e che faccla-
no maturare e avanzare con-
vergenze per risolvere da si
nistra la grave crlsl attuale. 
In questo quadro un grande 
ruolo deve essere assolto dal
le Regioni, a cui deve essere 
data la pienezza della capaci-
ta operativa. 

In conclusione, ha termina
te Rubbi, pur nella ecceziona-
lita della situazione, occorre 
mantenere intatte la comples* 
slvita, e la coerenza della no
stra linea, rlvalutando nel con
tempo lo stile, la combattlvl-
ta e il metodo milltante del 
nostro Iavoro di partito, In 
un quotidiano Iavoro dl co-
struzione e dl sviluppo del no
stri legami con le grand! mas
se popolari. 

TERRACINI 
D'accordo con le analisi e 

con i giudizi formulati nel va-
ri interventi, il compagno Ter-
racini ha messo l'accento sul
la esigenza che il Partito in 
questo momento sia rlchiama-
to a considerare e a com
prendere le origini e la na-
tura della rinascita dello 
squadrismo fascista, indican-
do perd insieme quale azione 
possa neU'immediato rintuz-
zarla e stroncarta. 

Nel nostro disegno di una 
strada democratica al socia-
lismo, abbiamo sempre pre-
visto che una reazione degli 
strati piu retrivi della grande 
borghesia. potesse anche de-
viarla sul piano deUa violen-
za. Ma credo di poter dire che 
noi ci aspettavamo che cid 
awenisse ad un grado piu 
avanzato del processo di tra-
sformazione della Societa, e 
ciod quando fossero stati posti 
in gioco interessi cosl essen
ziali dei gruppi privilegiati. da 
convincerli a rnuovere in pri
ma persona i loro maggiori 
centri di potere, trascinando 
al loro seguito tutto il massic-
cio apparato ad essi collega-
to. Parlammo infatti a Iungo 
in termini di possibile colpo 
di stato. 

Stiamo ora invece assisten-
do ad un tentativo di rottura 
violenta della democrazia da 
parte di uno schieramento 
reazionario di avanguardia, 
quale d lo squadrismo fa
scista. E. dopo la rivolta di 
Reggio Calabria — che an
che a molti di noi era sem-
brata un episodio non ripeti-
bile — i fatti dell'Aquila rive-
lano l'esistenza di un piano il 
quale mira in via preventiva. 
e fidando sull'assenza di ogni 
forza capace di stroncarlo. a 
creare le condizioni per un 
colpo maggiore. E questo av-
viene quando il processo ri-
formatore si d quasi appena 
messo in moto. toccando per 
intanto interessi relativamente 
modesti e che attengono per 
la maggior parte ai ceti in-
termedi. 

Sta di fatto. e dobbiamo es
serne consapevoU, che qual
siasi riforma, anche parziale, 
non pud non suscitare deUe 
reazioni che si tenta poi di 
manovrare portandole a sfo-
ciare sul piano dell'aggressio-
ne aperta alle istituzioni e al
ia legalita democratica. Na
turalmente nop rinunciamo 
per questo al nostro program-
ma riformatore; ma. oltre che 
a dargli una cornice politica 
che lo spieghi e che lo renda 
accettabile anche a quei ceti 
che ne pagano il primo prei-
zo. dobbiamo agire affinchd 
non riescano i tentativi sem
pre rinnovati di sfruttarne le 
conseguenze negative in chia-
ve di violenza. 

Uno dei mezzi da persegui-
re d innanzitutto quello di 
eliminare lo stnimento costi-
tuito daU'inquadramento squa-
dristico del fascismo. Voglio 
perd dire che non credo che 
questo risultato possa essere 
raggiunto solo con le gran
diose manifestazioni di mas
sa. pur necessarie. Ie quali 
essenzialmente valgono a ce-
mentare l'unita antifascista. 
Ma questa unita non pud es
sere fine a se stessa. bensi 
deve valere ai fini di una 
azione concreta piu avanzata. 
Questa azione deve contem
poraneamente mirare ad am-
monire lo Stato, e ciod i go-
vemanti ad una risoluta azio
ne conttro gli eversori della le-
galita repubblicana. e ad in-
vestire e travolgere tutti i 
centri organizzati del fasci
smo. occulti o aperti che es
si siano. 

In questo senso io. ad esem
pio. penso ad uno sciopero 
generale politico. Si. uno scio
pero legalitario. il quale, per 
la lealta dei promotori, la 
combattivita unitaria delle 
masse e la chiarezza dei suoi 
obiettivi. riscatti il ricordo di 
quello che, proclamato 50 an
ni fa. per respingere il fa
scismo, fall! il suo scopo a 
causa della fellonia dei diri
genti e della disunione dei la
voratori. Non pud essere evi-
dentemente compito del no
stro partito organizzare e con-
durre questa battaglia; ma il 
partito. ha concluso il com
pagno Terracini. dovrebbt 
proporla a tutte le forze an-
tifasdste come l'idea • base 
della loro attuale strategic. 

(Stgu* m pagimm 7% 
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LT intervento di Berlinguer 
II compagno Enrico Berlin

guer sottollnea innanzitutto H 
sno pleno accordo con la re-
lazione di Bufalinl. e affronta 
qulndl alcunl aspettl, 1 piu ie 
gati al problemi attuall, del'n 
situazlone creatasi nel Pnese. 
Gil ulUml fatU, quelll cne ap-
punto vengono esamlnatt dal 
Comltato Centrale, hanno me-
rltato e meritano — cosl co
me si e fatto e si deve conti-
nuare a fare — una speciale 
medltazlone. Essl, tuttaviii, 
non cl Inducono a mutare le 
linee fondamontall della no
stra analisl generale della si
tuazlone del paese e quindl 
della nostra prospettiva poiiti-
ca. Essl pongono, pero, l'ac 
cento BU alcunl aspettl che 
vanno attentamente valutati. 
L'elemento che adesso assu
me maggior rlllevo e 1'esten-
dersl e l'incrudlrsl delle manl-
festazlonl dl reazlone di de-
stra. Un perlcolo dl destra 
eslste e tende a crescere: per 
una soluzlone dl destra lavo-
rano forze Importanti della 
borghesia, dello schieramento 
politico e forze straniere. E 
non si pub dunque sfuggire 
all'urgenza dl prendere, come 
partlto e come movlmento 
operalo e democratico, misure 
proporzlonall a tale perlcolo. 

Deve perb essere chlaro 
quello che caratterlzza questo 
tentativo dl reazlone dl de
stra. Esso 6, In larga misura, 
un tentativo dl risposta e di 
oontrattacco rlspetto alle lot-
te e alle conqulste della clas-
se operala e del lavoratorl. 
Nel complesso, infatti, li mo
vlmento operalo e democrati
co — negli ultlml anni — e 
andato avanti e ha conqulsta-
to posizlonl plu avanzate. E' 
nel quadro di questa avanzata 
che va conslderata la con-
troffensiva delle forze dl de
stra per rovesclare le condl-
alonl che hanno reso possibi-
le l'avanzata e le conqulste 
del movlmento operalo e de
mocratico e per bloccare la 
prospettiva dl una svolta de-
mocratica, dl sinistra. Per certi 
versl, va conslderata normale 
una reazlone del ceti domlnan-
tl dlnanzl al successl ottenutl 
dall'opposto schieramento dl 
classe: la reazlone, "loe, del 
proprietarl industriali, preoc-
cupatl dl rlcacclare Indletro la 
classe operala dalle posizioni 
conqulstate nella fabbrica e 
nella societa, o del proprieta
rl terrieri allarmatl per 1 ri-
sultati ottenutl sui fitti agra-
rl e sul collocamento brac-
ciantile. Ma non si pu&, sen-
za cadere In un errore dl 
schematismo, limitare ranali-
si a questo aspetto di reazione 
meccanlca e prevedibile. Vi 
sono altrl element! che vanno 
indagati. 

Innanzitutto occorre avere 
plu chlaro quali sono le has! 
social! su cul sta lavorando 
la destra. Essa, naturalmente, 
si collega innanzitutto con de-
terminati interessi strategic!, 
economic! e politici dell'impe-
rialismo che possono essere 
gravemente lesi da uno svilup-
po dell'autonomla e dell'indi-
pendenza nazionale. Ma, so-
prattutto, essa cerca di ope. 
rare tra le popolazloni delle 
citta meridlonali, tra gli strati 
intermedl al Nord e al Sud 
(professionisti, burocrazia, ec-
cetera), oltre che tra quei 
diflusi interessi politici, cllen-
telari, e di sottogoverno che 
si sentono colpiti o minac-
ciati (ad esempio, nel Sud, 
dall'awento delle Regioni). 
Questo insieme di interes
si mobilitati da destra so
no il prodotto, l'effetto dl 
fattori legati a condizioni 
oggettive do sviluppo eco-
nomico e soclale), alia na-
tura erronea, contraddittoria, 
talora incomprensibile del
la politica democristlana e 
governatlva, alle lacune, ed 
anche a error! del movlmento 
operalo, sindacale e del no
stra partlto stesso. 

Pra i fattori di online ogget-
tivo che concorrono a creare 
una situazlone In cui la de
stra cerca di inserire la sua 
azione, il piu grave e senza 
dubbio raccentuars! dramma-
tico del dislivello fra il Nord 
e il Sud del Paese. Que
sto fenomeno — che non e 
certo nuovo — mostra pe-
rd alcunl elementi di novita, 
qua! e, ad esempio, il muta-
mento della quanta della di-
aoccupazione in cul un peso 
crescente vanno assumendo 1 
giovani diplomat! e laureati, 1 
quail giustamente rifiutano la 
prospettiva di emigrare per 
ottenere al Nord o all'estero 
un lavoro dequalificato. Que
sto approfondlmento del disli
vello di sviluppo fra il Nord 
e 11 Sud e stato all'origine di 
grand! lotte di segno positivo. 
In esse il movimento operaio. 
popolare e democratico, e — 
entro di esso — il nostro Par
tlto, ha saputo esprimere a 
piu riprese non solo Ie esi-
genze di soluzionl economiche 
diverse, ma anche 11 senti-
mento profondo di esaspera-
lione morale per l'ingiustizia 
di cul il Mezzogiorno e stato 
ed e vlttima. Da queste lotte 
sono nati anche process! in 
parte nuovl nelle forze pollti-
che meridional!. 

Ma assai spesso l'aculrsl del 
dlvario tra Nord e Sud produ
ce movimenti che prendono al-
tre strade: glacche con sem-
pre maggiore estensione vie-
ne suggerita la via del muni-
cipalismo, della lotte per spar-
tire qualche piccola conces-
sione e qualche piccolo pnvi-
legio. Su questa llnea si muo-
vono non solo forze reaziona-
rie local!, gruppi clientelarl 
democristiani e di altrl partiti. 
ma anche quel MSI che tende 
a inserirsl in tutte le proteste 
localistiche per imporre un 
elemento di unificazione politi
ca generale: la lotta ai partitl 
e al si sterna democratico. 
Questi fenoment si aggravano 
Innanzitutto per 11 vuoto di 
azione politica e di intervento 
del govorno In qualche misu
ra — perb — contano e pesa-
no anche i limiti del movi-
mento democratico e del no
stro stesso partlto 

Determinati strati tnterme-
di inoitrp sono alia nrerca 
sia al Nord sia al Sud dl un 
recupero di posizlonl nella so
cieta, dopo che la classe ope
rala con 1'autunno *69 e le lot
to successive, si e dislocate su 
posizlonl plu avanzate. Una 
parte della media borghesia 

lmprendltorlale, professionisti* 
ca, burocratica si sente ml. 
nacciata da alcune delle ri-
forme o cosidette riforme lm-
postate dal govemo (come e 
accaduto — ad esempio — 
per l'opposlzlone del profes
sionisti alia legge tributaria e 
per quella dl certi medici alia 
riforma sanitaria). Alle spinte 
municipalistiche si connette 
percib il tentativo dl esaspe-
rare ogni forma di particolari-
smo. E' evidente che il mo. 
vimento operalo non pub in 
alcun modo abbandonare la 
generality di questi ceti alia 
influenza della reazione, esclu-
dendo ognl difesa dl tuttl 1 
loro interessi di categoria. Al 
contrario, vi sono alcunl Inte
ressi legittimi della cui salva-
guardia occorre farsi carico 
fino In fondo su una llnea 
non corporativa, ma che in-
quadri questi interessi nella 
lotta per un diverso sviluppo 
economico e sociale. 

Tra i fattori politici che fa-
cilitano la possibility di presa 
della destra, al primo posto 
si collocano la debolezza e le 
contraddizionl della azione go-
vernativa, della quale reca la 
piii pesante responsabllita il 
gruppo dirigente democristia-
no. Vi e stata e vi e una oscil. 
lazione di posizlonl tanto gran-
de che talora esse si elidevano 
reciprocamente e tale — co-
munque — da togliere ognl In-
cldenza democratica alia lnl-
zlativa del governo e della 
sua maggioranza. Cib e acca
duto innanzitutto sulla que
stions della difesa della demo-
crazia: si e mescolato un In
sieme di contraddizionl, dl In-
siplenza, di calcolo aperta-
mente reazionario, si da pro-
durre le conseguenze oggi a 
tutti vlsiblll. Ma cib e accadu-
to anche nella politica delle 
riforme dove e stata seguita la 
peggiore strada posslbile ch'e 
quella dl minacclare le rifor
me e di non farle: sicche si 
esasperano le masse lavora. 
trie! in un'attesa logorante e 
si mobilitano gli Interessi che 
temono di essere colpiti, slno 
ad ottenere un massimo dl 
dlssenso e un minimo di con-
senso. Piu in generale, tutta la 
politica governatlva e risulta-
ta sballottata e osclllante fra 
spinte tra di loro opposte. E' 
percib ch'e necessario Inter-
venire sul quadro politico e 
sulle responsabilita anche per
sonal!. Da qui nasce la nostra 
richiesta che Restivo se ne va-
da: una richiesta che si collo-
ca logicamente nel quadro del
la rlvendicazione di un indl-
rizzo politico nuovo, di un al-
tro governo, di una nuova 
maggioranza. 

L'insieme delle contraddizio. 
ni che hanno reso possibile 
alle forze di destra la ricerca 
di uno spazlo e il muovere dl 
azion! estrememente perlcolo-
se non hanno perb sinora con-
dotto a una aggregazione po
litica dl tali forze. Cib anche 
perche, nelle condizioni della 
Italia, e impossiblle aggrega-
re un largo schieramento poli
tico attorno a un partlto fa-
scista. 

In contrapposto, un processo 
di aggregazione politica fe ri-
scontrabile nel campo operaio 
e democratico. Il punto piu al* 
to e stato senza dubbio 1'au
tunno 1969, ma anche dopo si 
soao sviluppati altrl fatti posi-
tivi: la classe operala ha te-
nuto bene le posizlonl con-
quistate, ha consolidato tali 
posizioni sul piano sindacale, 
sul piano economico e anche 
su quello politico. Cib e av-
venuto perche, anche dopo 
1'autunno la classe operala 
ha continuato a combattere. 
Questo e un elemento di gran-
de forza, i cui effetti investo
r s anche strati non opera! (si 
pens! alia conquista della ri-
forma degli affitti agrari). Si e 
registrato un processo dl av-
vicinamento fra le forze di si
nistra, come hanno dimostrato 
le lotte contro il « partito del-
1'awenturaa, per imporre le 
Regioni, per allargare le al-
leanze amministrative local!, 
come dimostra ora il moto an
tifascists il quale strettamen-
te si connette con le esigenze 
delle masse e dell's vanzamen-
to di una politica riformatrice. 
Questo processo positivo agi-
see complessivamente anche 
nel Mezzogiorno, se pure qui 
si constatino una maggiore 
difficolta e maggior! pericoll. 

Nonostante questi fatti po-
sitivi — ha aggiunto Berlin
guer — 11 momento e tale che 
1'attenzlone va anzitutto rivol-
te ai limiti. Il principale dl 
essl e che il fronte attorno 
alia classe operala. In com
plesso, non si e ancora allar-
gato, rlspetto, ad esempio al 
momento cosl alto rappresen-
teto dallo sciopero generale 
del 19 novembre 1969. V! e 
poi un certo ritomo di quel-
reiTore che no! chiamiamo di 
KOperaismoa e che consiste 
nell'oscurare o nel cancellare 
la funzione dirigente naziona
le della classe operala. fino a 
chiuderla in limit! puramen-
te corporativi: quando lnvece 
la classe operala, per vincere 
la sua battaglia, deve essere 
capace di interpretare 1 biso-
gni deH'insieme della societa 
e del Paese. On tale errore, in 
genere, non e proclamato, ma 
e tuttavia reale: e cib porta 
alcune organizzazioni a limi
tare il loro lavoro neU'ambito 
della classe operaia, porta 
a oscurare question! e riven 
dicazioni de! gruppi social! po-
polari non opera!. a partire 
da quelle del disoccupati, del 
pensionati. degli strati piu po-
ven slno a quelle dei ceti in
termedl, delle masse femmini-
li, dei giovani. E' assolutamen-
te urgente, invece, sapersi por-
re alia testa del malcontento, 
dargli sbocchl Immedlati, u> 
quadrarlo in un disegno gene
rate di riforma. Qui e uno dei 
terreni su cui il partito pub 
esaltare i suoi connotati in-
confondibili di partito di lotta, 
legato con Ie masse, capace 
di organizzare e guidare tutti 
gli strati popolari. 

II compagro Berlinguer ha 
affrontato neU'ultima parte 
dell'intervento alcune questio-
ni di orientamento e di lavo
ro. Pra I'altro egli ha ribadi-
to I'atteggiamento de! comuni-
sti verso i corpi c i polizia. Nol 
chiediamo che siano i respon-
sabili — a cominclare dal mi-
nistro dell'Intemo — a pagare, 
e a pagare subito, la politica 

delle tolleranze e delle com-
pllcita con le forze reazlona-
tie eversive. Chiediamo che 1 
corpi di polizia siano ferma-
mente schieratl dalla parte 
delle istituzloni democratiche, 
contro lo squadrismo, contro 
la destra sedizlosa. Ma non 
ci possiamo limitare a que
sto: occorre portare innanzi 
la campagna per la riforma 
democratica di questi corpi, 
per porre fine a metodl in
tern! che comportano forme 
disciplinarl assurde ed esa-
speranti, volte unlcamente a 
creare distacco e odio verso 
il movimento operaio e popo
lare. Contemporaneamente oc
corre combattere con severita 
nel movimento popolare at-
teggiament! settar! che pos
sono sospingere e sospingo-
no su posizioni antipopolarl 
gruppi e masse di component! 
dei corpi di polizia. E' neces
sario, invece, lavorare per ot-
tenere un avviclnamento ed 
una comprensione tra il po-
polo, le organizzazioni de
mocratiche e le forze sane 
che sono present! anche en
tro 1 corpi dl polizia. 

In quanto ai problemi dl or-
ganizzazlone plu urgent!, 11 vi-
ce segretario del partito — 
dopo aver ribadito che, quan
do 6 In gioco l'onore del par
tito e la sua posizione dl ba-
luardo della democrazia, non 
possono esservi tentennamenti 
— ha sottolineato in particolar 
modo l'esigenza di misure or-
ganizzative che consentano al 
partito ovunque — anche nelle 
zone piii deboli — una tempe-
stlva risposta agll attacchi fa
scist!, dl precise disposizionl 
per la difesa delle sedi e per 
un accresclmento della vigi-
lanza democratica di massa. 

Le conclusioni 
di Bufalini 
II compagno Bufalini, nella 

sua replica conclusive, si e 
soffermato su alcunl punti del-
I'analisl della situazlone, ri-
spondendo anche ad alcune 
questloni sollevate dal compa
gno Terracini. Il fatto stesso 
che cl si trovi davantl ad una 
tale reazlone da parte delle 
forze conservatrlcl economi
che e politlche, conferma 11 
valore della lotta per le ri 
forme e dei risultati sia pure 
paraiali che si sono gia rag-
giuntl. La questlone dl fondo 
perb e che dal complesso dei 
movimenti dl lotta, dal pro-
cess! politici che si sono svi. 
luppati In quest! anni, dalla 
reallzzazione delle Regioni si 
sta arrlvando ad un momen
to dl stretta, alia necesslta dl 
una vera e propria svolta del
ta situazlone politica. E 
avanzano uno schieramento 
democratico e una prospetti
va di sviluppo democratico, 
che incalzano le class! domi
nant! e le strlngono sempre 
plu da viclno. Pesa poi sulla 
situazlone attuale quella pa-
ralisi dl un potere democrati
co centrale d) cui ha parla-
to nel suo Intervento il com
pagno Berlinguer. 

La questlone grave e seria 
e che le riforme non si fan-
no: e per questo che si crea-
no statl dl dlsagio — si pensl 
In particolarc al settore del
ta occupazione nella edilizla. 
Invece una efficace politica dl 
riforme non solo ha l'inevita-
bile effetto di ledere degli In* 
teressl, ma ottiene larghi e 
nuovl consensi, mette in moto 
meccanism! nuovl, apre altre 
prospettlve dl sviluppo della 
societa. Siamo dunque in un 
momento in cul e sempre plu 
necessarla una svolta, svolta 
del resto resa posslbile dal 
maturare dl elementi nuovl. 

Non e'e da stupirsi d'altra 
parte che dopo 1 fatti di Reg-
gio Calabria siano statl pos-
sibili quell! dell'Aquila- Not 
abblamo piu volte denunciato 
il perlcolo gravlssimo che si 
diffondesse nel Mezzogiorno la 
convinzione che gli attl ter
roristic!, il tritolo fossero 1 
mezzi per ottenere l'accogll-
mento dl questo o quel « pac-
chetto J> di concessionl. Che 
il disegno fascista ci sia non 
vi e dubbio alcuno, ma esl-
steva ed esiste anche il pro-
blema drammatico di Regglo 
Calabria, il problems del
l'Aquila e di tanti altri cen-
tri del Mezzogiorno, che e 
un problema storico su cui 
no! ci siamo soffermati tante 
volte. Ed e su questo proble
ma che si innesta il disegno 
fascista, eversivo. 

Con la lotta dl massa, e 
con la battaglia parlamenfa-
re, noi possiamo ottenere e 
abbiamo ottenuto dei risulta
ti: bast! pensare alia nasci-
ta delle Regioni. alia questlo
ne del divorzio. alia legge dei 
fitti agrari. Sono risultati che 
non vanno sottovalutatl e che 
Indicano Ie possibility esl-
stenti. 

L'allarme suscitato da quan
to e accaduto all'Aquila. la 
discussione e la reazione che 
vi sono state In questo stes
so Comltato centrale sono un 
fatto positivo: tutto questo de
ve servirci per andare avan 
ti con piii slancio, tensione ed 
impegno. Abbiamo detto e di 
ciamo al ministro Restivo che 
deve andarsene. E' una ri
chiesta precisa che racciamo. 
ed e anche un monito fermo 
che noi eleviamo: noi non tol-
lereremo che si assaltino le 
sedi dei partitl, noi non tolle-
riamo Innanzitutto che si as 
saltino Ie sedi del PCI, da 
chiunque venga Tassalto. 

Inline, per quanto riguarda 
la proposte di uno sciopero 
generale politico, a parte la 
considerazione che uno scio
pero del genere bisogna sa-
perlo adeguatamente prepare-
re ed anche che non s! devo-
no sprecare le proprle arm! 
ma saperle usare a tempo e 
luogo. deve essere chlaro che 
gli strument! fondamentall e 
piii efficaci nella situazlone at
tuale sono la pressione delle 
imsse e I'azione uniteria Bi
sogna dunque andare avanti 
sulla strada dello sviluppo di 
un movlmento che attraverso 
manifestaztoni. assemblee, le 
piii vaiie Inlziative faccia ma
turare un cllma e una situa
zlone in cul la pressione uni-
taria dl massa sia sempre 
piii forte, sempre plu capace 
di ottenere nuovl risultati. 

Una importante affermazione della Corte costituzionale 

IL CONCORDAT!) NON FA PARTE 
DELLA COSTITUZJONEITALIANA 
Possono percib essere dichiarate illegittime le clausole dei Patti Lateranensi che contra-
stino con la legge fondamentale dello Stato - Implicitamente sancita la legittimita costi

tuzionale del divorzio - Abrogata una norma di attuazione dei Patti 

Una dichiarazione della compagna Nilde Jotti 

Restituito alPart. 7 
il suo vero significato 

Sulle sentenze della Corte Costituzio
nale, la compagna Nilde Iotti ci ha n-
lasciato la seguente dichiarazione: 

Le tre sentenze e le due ordinanze del
la Corte Costituzionale assumono un va
lore politico e giuridico rilevante, anche 
al fini della interpretazione dl alcunl pun
ti, peraltro assai delicati, della Costitu-
zione. 

Ci preme di soltolineare in primo luo
go Vaffermazione della Corte Costituzio
nale che le norme dei Patti del Laterano 
(Trattato e Concordato) non formano par
te integrante della Costituzlone. E' una 
affermazione di straordinario valore, per-
chi rida all'ariicolo 7, a questo punto co-
si importante e qualificante della Costitu-
zione, il suo vero e pieno significato, 
stroncando tutte le speculazioni interpre
tative che in questi anni sono state por-
tate avanti quasi sempre come atto di ac-
cusa net con/ron(i del nostro partito. 

In secondo luogo la Corte ha affermato 
che I'articolo 7 della Costituzlone non pre
clude il controllo di costituzionalita sulle 
leggi che immlsero nell'ordlnamento ita-
liano le clausole dei Patti stessi (disposi-
zioni di attuazione del Concordato). Di per 
se questa affermazione i importante, ma 

essa assume tutto il suo valore quando nel
le motivazioni della Corte essa viene illu-
minata dall'affermazione che I'articolo 7 
pur contenendo un preciso riferlmenlo al 
Concordato in vigore, poich^ c esso rico-
nosce alio Stato e alia Chiesa cattolica una 
posizione reciproca di indipendenza e so-
vranita. non pud avere forza di negare i 
principi supremi dell'ordinamento costitu
zionale dello Stato*. E' quanto noi abbia
mo affermato in piii occasions, sottolinean-
do che I'articolo 7 aveva un peso non tra-
scurabile nella collocazione nuova che es
so aveva data alio stesso Concordato. 

Ci pare infine che Vorientamento manife-
stato dalla Corte con queste sentenze, ren-
de perlomeno improbaoile una sentenza di 
incostituzionalitd della legge sul divorzio. 
Cid che ci pare che al piu presto debba 
essere recepito dal governo e dal Parla-
mento $ I'implicito invito della Corte ad 
una sollecita revisione del Concordato. 

Per quanto ci riguarda abbiamo gia pre-
sentato gli strumenti necessari per aprire 
un dibattito in proposlto. Ci auguriamo che 
al piii presto ci sara data Voccasione di 
prendere posizione in Parlamento e nel 
Paese. 

II Concordato non fa parte del
ta Costituzione e percid le sue 
clausole non possono essere con
siderate norme costituzionali, 
alle quali si debbano adeguare 
le teggi italiane, Questa e la 
importante conclusione alia qua
le 6 giunta ta Corte costituzio
nale, con tre sentenze che ri-
guardavano il matximonio con-
cordatario. 

E' stato cosl affermato il prin-
cipio che le leggi italiane di 
applicazione dei patti lateranensi 
del 1929 non sono intangibili. 
Al contrario possono essere mo-
diflcate nei punti che fossero 
giudicati anticostituzionali. 

E sono state totalmente re: 
spinte le argomentazioni degli 
awocati delJo Stato, Francesco 
Agrd e Vlto Cavalh i quah. per 
conto del presidente del Consi-
glio dei ministri avevano soste; 
nuto la costituzionalizzazione dei 
patti lateranensi e qumdi l'in-
competenza della Corte a gludi-
care su delle norme che avreb-
bero lo stesso valore di articoli 
della Costituzione: la stessa tesi 
era stata sostenuta anche dalla 
Corte di Cassazione. 

Nella sentenza numero 30. de-
positata ieri. 1 gludici di Palaz
zo della Consulta hanno, invece. 
detto chiaramente che una cosa 
e il concordato tra U Vaticano 
e l'ltalia (regolato dalle norme 
di diritto internazionale) e altra 
e la legge (27 maggio 1929. nu
mero 810) che ha reso esecutivo 
U Concordato. 

Si tegge tra Fallro nella sen
tenza: « E' vero che I'art. 7 del
la Costituzione non sancisce solo 
un generico principio da valere 
nella discipline dei rapporti tra 
lo stato e la chiesa cattolica, 
ma contiene un preciso riferi-
mento al concordato in vigore e. 

Nelle prossime ore clamorose decisioni del pretore Infelisi ? 

II giudice ha raccolto a Torino 
materiale scottante sull'ONMI 

L'Opera non ha mai nominato ispettori sanitari, ma questa « voce » apparirebbe nei bi-
lanci - II direttore sanitario dovrebbe da solo controllare a Roma 344 istituti e 70 centri 
Documento unifario alia Provincia per il passaggio dell'assistenza agli enti locali 

Questa mattina il pretore Lu
ciano Infelisi rientra a Roma. 
Riprende l'esame degli elementi 
raccolti in questi giornj dai ca-
rabinieri durante i sopralluoghi 
e le ispezionl con il bagaglio 
delle informazioni, preziosissi-
me. che avrebbero foxniti al giu

dice, a Torino e a Milano, il se
gretario dell'Unione per la pro-
mozione dei diritti del minore, 
Francesco Saotanera, e il pre
sidente delTAssociazione nazio
nale famiglie adottive. Cicorello. 

I due organism! hanno nei lo
ro archivi le copie delle centi-

A RIO, DOPO L'ALLUVIONE 

Si contano i morti 

RIO DE JANEIRO. 2 
E' passato il carnevale ed • passata anche una delle piu 

gravi inondazioni cha la gente ricordi. Ora, si raccolgono i 
morti. Negli stati di Rio do Janeiro e in quello della Guana-
bora sono stati, secondo un comunicato official*, almono 1S5. 
I disport! sono 4M, ma * chlaro cho moltl di loro non taranno 
mil rltrovatl. I sonzatetfo hanno ragglunto la spavtntoia cifra 
dl 40 mile. Centlnaia di case, ponll, strade sono state spauato 
via dell'alluvlone. Alcuno citta rliultano ancora Isolate. Nella 
foto: a Rio, nelle aequo dl un canale, si rocupora un cadsvero. 

naia di denunce presentate con
tro Istituti che lucrano sui 
bambini, i nomi di tanti piccoli 
letteralmente <venduti> al mi-

f or offerente, testimonianze per 
oasi di sevizie. Tutto mate

riale che finira per Ingrossa-
re il mastodontico dossier per 
ora custodito al nucieo investi-
gativo dei carabinieri. perche 
nell'ufficio del magistrato. al 
secondo piano della pretura, non 
e'e piu posto. 

E questa mattina stessa, al-
meno questa era la voce cbe 
correva alia fine delta scorsa 
settimana, il dottor Infelisi co-
mi ncera ad esaminare la posi
zione dei dingenti dell'ONMI. 

Nei giorni scorsi sono emer-
si decine di elementi che dimo-
strano le continue vioIazk>ni 
della legge commesse da que
sti personaggi che oontinuano 
a gestire il carrozzone. da sem
pre feudo democristiano. come 
un'arma di sottogoverno. Se a 
questo aspetto si aggiunge l'io-
competenza di molti degli ammi 
nistratori, il quadro cbe ne 
viene fuori e veramente scon-
certaiite. E solo Ton. Angela 
Gotelli pud dire che e questlone 
sol tan to di soldi e di norga-
mzzazione. che per il resto to 
ente funziona E il presidente 
dell'ONMI si oppone quindi ai 
suo scioglimento e al pasvggw 
deU'Opera alle ammmistrazioni 
locali. 

Possiamo fornire una ulterio-
re prova di come viene ammi-
nistrata 1'Opera Nazionale Ma-
termta ed Infanzia. La legge 
istitutiva deirONMI non preve-
deva la carica di direttore sa-
nitano Solo nel 1966 se ne par-
la per stabihre i limiti della sua 
competenza: « II direttore sani
tario provinciate dell'opera e 
il segretario amministrativo — 
dice un articolo della legge — 
assistono alle sedute del coml
tato senza diritto al voto >. Ma 
prima di questa legge nel 1960 
la direzione centrale aveva 
emesso una circolare nella quale 
all'artioolo 3 si diceva: «II di 
rettore * samtano ispeziona e 
controlla tutte le isutuz.oni del
l'ONMI e degli aim istiluu cbe 
accolgono madn e bambini e che 
si occupano dell'assistenza alia 
madre e al bambino assistiu dal-
10N.MI. vigila su tutte le altre 
istituziom cbe si ocdipano del
l'assistenza alia madre e al 
bambino, espnmendo il propno 
parere scritto circa Ie idoneita 
del funzionamento... > 

Questi paren mancano com-
pletamente. 

Ma non e ancora qui it punto. 
La areolar* non dice nulla sul
le modahta e sui mezzi per ispe
ziona re e controllare. Evidente-
mente ai dingenli dell'ONMI 
bastava l'affermazione di prin
cipio. Ma si sfiora tl ndicolo 
con I'articolo 13 li quale testual-
mente afrerma: «I rapporti tra 
il direttore sanitario e il me
dico provinciate non sono di 
di pendens* mt di cordial* e 
fatUva ooliaborasJoa* ». 

n che significa in parole po-
vere: «il rapporto tra noi che 
deteniamo il potere politico e 
dirigiamo 1'ONMI e voi che 
siete sanitari e questo: se va 
tutto bene il merito e nostro se 
va male la colpa e vostra>. 

Queste cose erano state fatte 
present! al presidente dell'ONMI 
il quale si era guardato bene 
dal fare un'altra circolare. E 
allora e opportuno fare alcune 
considerazioni con dati alia ma • 
no. A Roma esistono 344 istitu
ti sui quali dovrebbe esercitar-
si il controllo dell'ONMI. 344 
istituti che dovrebbero essere 
controllati da una sola persona. 
La stessa persona, ossia il di
rettore sanitario in aggiunta 
dovrebbe controllare (anzi que
sta e la sua funzione pnmaria) 
70 istituzioni dipendenti diret-
tamente dalt'ente. Per la pre-
cisione 33 asili nido e 47 con-
sultori pediatrici e materni. E* 
facile immaginare con quanta 
serieta per i risultati. 

Ma e'e di piu ed e questo lo 
aspetto piu sconcertante: per la 
legge istitutiva i controlli sugli 
istituti convenzionati possono 
essere eseguiti da persone che 
per le loro capacity, per la loro 
preparazione sanitaria, per la 
loro competenza in problemi 
dell'infanzia sono designati sal-
tuariamente a svolgere questa 
funzione. Naturalmente retri-
buita. Non risulta cbe queste 
persone siano mai state desi
gnate e se lo sono state non 
hanno mai svolto il loro com-
pito, ma dall'esame dei bilanci 
ONMI, almeoo questa e una vo
ce corrente a oalazzo di giusti-
zia, risulterebbe cbe gli stipen-
di sono stati ugualmenie pa gati. 
Ed anche su questo il pretore 
indaga. 

Anche it Consiglio provinciate 
della capitale ha intanto preso 
posizione sull'assistenza all'in-
fanzia. In un ordine del giorno 
unitario (PCI. DC. PSDI. PRI 
e PU) e detto. fra I'altro. che. 
•nelle more della legislazione. 
i compiti, le strutture e le at-
tribuzioni dell'ONMI vengano 
subito devolute agli enti locali ». 
L'assemblea provincial* ha 
inoltre auspicate che, « net qua
dro della nuova legge sanitaria. 
venga demandato at consiglio 
regionale di riordinare. sul 
piano legislative, con assetto 
quanto piu possibile unitario. la 
delicate materia dell'assistenza 
all'infanzia. devolvendo la com
petenza ad intervenire alle 
Province e ai Comuni >. 

II documento e stato appro-
vato al termine di un dibatti
to aperto su una mozione co-
mumsta illustrate dalla compa 
gna Luciana Bergamim. 11 pre
sidente della Provincia. il dc 
Ziantoni, concludendo it dibat
tito aveva affermato che la 
ONMI c non risponde piA a quel
le .che sono le modern* esigen-
se per una efficient* assistenza 
all'infanzia >. 

P- 9-

in relazione al contenuto di que
sto, ha prodotto diritto; tutta
via. poiche esso riconosce alio 
stato e alia chiesa cattolica 
una posizione reciproca di indi
pendenza e di sovranita, non pud 
avere forza di negare i prin
cipi supremi dell'ordinamento 
costituzionale dello stato >. 

Stabilito questo principio ge
nerate, la Corte ha poi esami-
nato le singole question! di le
gittimita. non traendo da que
sta premessa, a nostro giudizio, 
le conclusioni necessarie, anche 
se. bisogna riconoscerlo, dal 
punto di vista formale le argo
mentazioni dei giudici della Con
sulta prestano il flanco a ben 
poche critiche. In particolare: 

A) Con la prima ordinanza 
dl rinvio a giudizio era stata de-
nunciata la legge che ha reso 
esecutivo il Concordato e in par
ticolare i'art. 34 nella parte in 
cui riserva ai tribunal! eccle
siastic! it giudizio sulla nullita 
dell'atto di celebrazione del ma-
trimonio concordatario: nell'or-
dinanza si sosteneva che la nor
ma violava fart. 102 della Costi
tuzione poiche aveva introdotto 
una giurisdizione speciale vieta-
ta dalla carta fondamentale. 

Commenta la sentenza, esclu-
dendo l'incostituzionalita dell'ar-
ticolo 34 del Concordato: cL'ar-
ticolo 102 della Costituzione vuo-
le assicurare l'unita della giuri
sdizione dello Stato. e it rapporto 
tra organi della giurisdizione 
ordinaria e organi delta giurisdi
zione speciale deve ricercarsi 
nel quadro dell'ordinamento giu
ridico interno al quale i tribu
nal! ecclesiastic! sono del tutto 
estranei >. 

A questo proposito e'e da sot-
tolineare che ta decisione non 
prende in esame un aspetto del
ta questione: l'automaticita del
la trascrizione della decisione 
del tribunate ecclesiastico da 
parte della Corte d'Appello, la 
quale non pud entrare nel merito 
ma solo controllarne 1 requisiti 
formali. 

B) Con un'altra sentenza 
(n. 31) si e dichiarata l'infon-
datezza delta questione relativa 
all'art. 7, ultimo comma, della 
legge matrimoniale del 1929. Que
sta disposizione era stata impu-
gnata perche il matrimonio con
cordatario pud sempre essere 
celebrate tra affini (e, con la 
trascrizione, avere effetti civil!) 
se e'e stata dispensa (autorizza-
zione) ecclesiastica. Come si sa 
il matrimonio tra affini e vietato 
dalla legge italiana. Secondo 
l'ordinanza di rinvio cl sarebbe 
quindi una palese disparita di 
trattamento fra ! cittadini che 
contraggono matrimonio concor
datario e i cittadini cbe con
traggono matrimonio civile. 

La corte ha affermato che < la 
normative concernente il matri
monio concordatario ba una sua 
giustificazione neU'ambito dello 
art. 7 della Costituzione («Lo 
stato e la chiesa cattolica sono. 
ciascuno nel proprio ordine, in
dependent! e sovrani... >). Di con-
seguenza, dice la sentenza, «la 
semplice dififerenza di regime ri-
scontrabile tra matrimonio con
cordatario e matrimonio civile. 
che non importi violazione di al
tri precetti costituzionali, non 
Integra di per se una illegittl-
ma disparita di trattamento ». U 
che equivale a dire che I'art 7 
ha avuto proprio lo scopo di con
sent ire. sul piano della legitti
mita costituzionale. una disugua-
glianza che altrimenti di per se 
sarebbe stata illegittima. 

E anche in questo caso ci sem-
bra che resti in piedi il pro
blema della trascrizione. E il 
silenzio della Corte Costituzio
nale e una di quelle riserve, 
che possiamo definire politiche. 

C) Nella terza causa era 
stato denunciato I'art. 16 della 
legge matrimoniale secondo il 
quale la trascrizione del matri
monio concordatario non pud im-
pugnarsi se uno degli sposi l'ha 
contratto quando era incapace 
di intendere e di volere senza 
essere interdetto. Proprio il con
trario di quanto I'art. 120 del 
nostro codice stabilisce per il 
matrimonio civile, nel quale In
vece si tiene conto delt'incapa-
cita naturale, anche temporanea, 
di chi l'ha contratto. 

Dice la sentenza: « La censura 
di incostituzionalita dell'art, 16 
appare fondata se venga valu-
tata nei termini m cui risulta 
prospettata daH'ordinanza di ri-
messione, nel senso cioe che la 
questione sia da esaminare con 
nferimento non gia alia fase 
della celebrazione. bensi a quel
la dell'opzione effettuata in or
dine alia forma del rito matri
moniale 9. II che in parole sem-
plici significa che bisogna to
ner conto di quale era lo stato 
men tale dei coniugi non gia a) 
momento del matrimonio. ma al 
momento in cui hanno scelto it 
rito religicso o it rito civile. 

Le tre sentenze cbe abbiamo 
riassunto riguarda no I'atto di 
celebrazione del matrimonio e 
il momento precedente. Ma la 
Corte ha emesso anche due ordi
nanze riguardsnti il vincolo ma
trimoniale e it suo scioglimento. 
Gli atti sono stati restituiti al 
tribunale di Cosenza e alia Corte 
d'Appello di Bologna che ave
vano sollevato le question!: i 
giudici dovranno vedere se Ie 
controversie possono essere ora 
risolte, con ta soprawenuta leg
ge sul divorzio. 

E propno sul divorzio resta 
da fare una ultima considera
zione Le sentenze non hanno af
frontato direttamente il proble 
ma. ma dalle argomentazioni dei 
giudici costituzionali. i quali han
no ribadito la sovranita dello 
stato italiano, si deduce che una 
eventuate eccezione di illegitti-
mita della legge sul divorzio 
avrebbe ben poche speranze di 
essere accolta. 

Paolo Gamboscia 
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PER LA GRANDE MANIFESTAZIONE UNITARIA E ANTIFASCISTA E PER L'AVANZATA DEI LAVORATORI 

futti ra 
Corteo lungo via Nazionale fino a piazza Santi Apostoli - Parleranno Bufalini, Bertoldi, Ceravolo, Galloni, Gerbino e Cecchini delle direzioni 
del PCI, del PSI, del PSIUP, della DC, del MPL e del PRI - 1 sindacati edili hanno proclamato mezz'ora di sciopero invitando i lavoratori a 
partecipare alia manifestazione unitaria - Ieri sospeso il lavoro per un'ora negli stabilimenti del Poligrafico - Sorgono numerosi i comitati anti
fascist! - La CGIL scuola invita gli aderenti a tenere assemblee nelle scuole - Domenica manifestazione a Civitavecchia indetta dal Comune 

Trastevere 

Severa 
lezione 

ai teppisti 
fascisti 

Le forze politiche democratiche — che in questi giorni hanno 
•rtieolato la loro risposta all'azione delle squadracce di destra 
in centinaia di iniziative unitarie nelle fabbriche. nei cantieri, 
negli uffici, nei quartieri, nelle scuole e nell'universita — daranno 
questa sera un'altra prova della loro profonda coscienza antifa-
scista con la grande manifestazione unitaria e di massa che avra 
inizio alle 18 a piazza della Repubblica. Si svolgera poi un corteo 
che percorrera tutta via Nazionale fino a piazza Santi Apostoli 
dove avra luogo un comizio. II compagno Paolo Bufalini, della 
direzione, prendera la parola per il PCI. Gli altri oratori saranno 
Bertoldi. presidente dei deputah del PSI, Ceravolo. della direzione 
del PSIUP, Galloni della direzione DC, Gerbino deU'esecutivo del 
MPL e Cecchini della direzione del PRI. Anche l'ANPI e fra 
le organizzazioni promotrici di questa nuova risposta delle forze 
popolari a chi tenta, usando 1'arma del terrore e dell 'ever sione. 
di frenare lo sviluppo delle istituzioni repubblicane e l'avanzata 
del movimento dei lavoratori. Ancorâ  una volta la presen-

za piti massiccia sara quella 
degli operai, degli edili. degli 
impiegati, di tutte le altre ca-
tegorie di lavoratori che ri-
sponderanno in massa all'appel-
lo lanciato unitariamente dalle 
segreterie camerali della CGIL, 
della CISL e della UJL. Gia 
ieri. in tutti gli uffici e gli sta
bilimenti del Poligrafico dello 
Stato, i lavoratori hanno scio-
perato per un'ora. Hanno cosi 
voluto anticipare il loro «no » 
al rigurgito fascista. riaffer-
mando che fra i lavoratori la 
coscienza antifascista e piu che 
mai viva e che sempre piu lar
go sara lo schieramento che si 
opporra ad ogni disegno ever-
shx>. Oggi sara la volta degli 
edili. I sindacati di categoria, 
con una decisione profondamen-
te unitaria. hanno invitato i la
voratori a lasciare i cantieri 
con mezz'ora di anticipo per 
recarsi in tempo a gridare il 
proprio sdegno per le canaglia-
te di l'Aquila prima a piazza 
della Repubblica e poi. dopo 
il corteo, a piazza Santi Apo
stoli. La CGIL-Scuola. da parte 
sua, ha invitato tutti i suoi 
iscritti a tenere assemblee nel
le scuole e a partecipare insie-
me agli alunni alia manifesta
zione unitaria. Altre numerose 
categorie di lavoratori hanno 
diffuso comunicati unitari anti-
fascisti. 

In questi giorni di tensione. 
in cui piu viva deve essere la 
vigilanza di tutti i democratici, 
grande rilievo politico ha as-
sunto l'iniziativa intrapresa da 
tutti i comitati unitari antifa
scist! formati dopo l'appello 
lanciato dal nostro partito. I 
teppisti, con la connivenza del
le forze di polizia, tentano con-
tinuamente di portare avanti 
azioni vandaliche a danno delle 
sezioni dei partiti democratici. 
delle sezioni del PCI innanzj 
tutto. come e awenuto alia se-
zione Trastevere. 

Gli operai della rimessa 
ATAC-Trastevere. dopo avere 
formato nei giorni scorsi un 
comitato unitario antifascista, 
hanno inviato un telegramma 
ai presidenti del Senato. della 
Camera e del governo per pro-
testare contro i rigurgiti dello 

squadrismo neofascista, per 
chiedere lo scioglimento di tut
te le organizzazioni parafasci-
ste e le dimissiom del mini-
stro degii Interni. Analoga po-
sizione ha espresso in un co-
municato il comitato unitario 
antifascista della seconda cir-
coscrizione (Salario. Nomenta-
no. Parioli. Pinciano, Italia. 
Vescovio e Ludovisi). Un'altra 
iniziativa unitaria e stata pre-
sa dalle sezioni del PCI, del 
PSI e del PSIUP dell'Alberone 
e deH'Appio Nuovo. 

Al Poligrafico si e formato 
un altro comitato unitario anti
fascista. Un telegramma di pro-
testa al governo per la sua de-
bolezza nei confront! del rigur
gito fascista e stato inviato 
dalie sezioni di Cinecitta del 
PCI. della DC. del PSI, del 
PSIUP. delle ACLI e del PSDL 
Iniziative antifasciste sono sta
te promosse dal comitato poli
tico unitario dei lavoratori del
la Tiburtina. Lo stesso hanno 
fatto i partiti antifascisti della 
quarta circoscrizione. In en-
trambe queste prese di posizio-
ne. sono state richieste le di-
missioni del ministro Restivo. 

I consiglieri della prima cir
coscrizione del PCI. del PSI e 
della DC hanno votato un or-
dine del giorno unitario anti
fascista ed hanno invitato gli 
abitanti dei quartieri del cen
tra storico a partecipare alia 
manifestazione di oggi e a for-
mare comitati unitari antifa
scist!. 

Ordini del giorno antifascisti 
sono stati invnati al presidente 
dei Consiglio dei rm'nistri dalla 
CGIL. CISL e UIL di Collefer-
ro e dal consiglio comunale di 
Velletri. I nuclei poutici azien-
dali STEFER-Laurentina del 
PCI. del PSI, del PSIUP. del 
PRI e del PSD1 hanno votato 
un ordine del giorno antifasci
sta. Lo stesso hanno fatto i la
voratori della STEFER-Grotte 
Celoni riumtisi nei comitato 
antifascista al quale hanno ade-
rito la DC. il PSI. il PCI. il 
PRI e il PSDL 

Un forte comitato unitario 
antifascista e stato formato dai 
lavoratori dipenoenti dal Canv 
pidoglio. Vi hanno aderito il 
PQ, il PSI, il PSIUP. la sini
stra DC e le ACLI. Un altro 
comitato unitario antifascista e 
stato formato a Subiaco: vi 
hanno aderito il PCI. il PSI, il 
PSIUP. la CdL, gli indipondenti 
di sinistra. Domenica a Civita
vecchia si svolgera una mani
festazione antifascista indetta 
daU'amministrazione comunale. 
A Genzano. questa sera, si 
svolgera un altro comizio in-
detto dal PCI. dal PSI e dal 
PSIUP. Parlera la compagni 
Mansa Rodano. 

Alia grande manifestazione 
che avra luogo questa sera han
no dato la loro adesione 1'UDl 
provinciale e 1'ANED (associa-
zione nazionale ex deportati). 
Un ordine del giorno di prole-
sta antifascists e stato diffuso 
oa]]'unione provinciale romana 
degH artigiara. 

Una squadraccia fascista, che 
ha messo in atto una serie di 
bravate l'altra sera a Traste
vere. ha ricevuto una duris-
sima e meritata lezione. I tep
pisti sono stati picchiati. poi 
bloccati in attesa dell'arrivo 
della polizia alia quale sono 
stati consegnati: trasportati al 
commissariato, sono stati iden-
tificati e, quindi, rilasciati. 
«Abbiamo inviato un rapporto 
al magistrato», hanno cercato 
di giustificarsi i compiacenti 
questurini. 

Tutto ha avuto inizio a mez-
zanotte quando i neofascisti si 
sono messi a cantare in piazza 
Santa Maria in Trastevere inni 
nostalgici: un passante ha pro-
testato, e i tepppisti gli sono 
saltati addosso in dieci contro 
uno. Ma immediatamente sono 
accorsi altri passanti e giovani: 
i fascisti hanno subito cosi la 
prima lezione. Non paghi, si 
sono diretti, con tre auto, ver
so la sezione del PCI, in vicolo 
del Cinque: hanno trovato ad 
accoglierli numerosi compagni 
ed anche cittadini del • quar-
tiere. La reazione dei democra
tici e stata inflessibile: la equa-
draccia ha rimpianto amara-
mente il momento in cui si e 
presentata davanti ai locali co-
munisti. 

Ieri, poi, tutto il quartiere si 
e stretto attorno alia sezione 
comunista: nei locali di via del 
Cinque, giovani. donne, lavora
tori si sono recati per espri-
mere solidarieta ed anche la 
soddisfazione per la lezione im-
partita ai mascalzoni fascisti. 
I compagni sono poi usciti nelle 
strade per una manifestazione. 
Hanno cancellato scritte fa-
sciste ed hanno svolto propa
ganda per la grande manife
stazione unitaria ed antifa
scista di oggi. 

Assurde 
denunce 

a Licenza 
Alcuni democratici e antifa

scist! sono stati denunciati a 
Licenza dai carabinieri per 
aver espresso il loro sdegno 
contro un provocatorio comizio 
di Caradonna nei loro paese. 
II grave episodio e awenuto 
domenica scorsa. dopo che Ca
radonna aveva tenuto un co
mizio davanti a poche persone: 
Licenza infatti e un paese dove 
i sentimenti antifascisti sono 
stati sempre forti tra la popo; 
lazione e i fascisti sono rimasti 
completamente isolati. 

Prima della manifestazione. 
sulla piazza centrale. i muri 
erano stati ricoperti di scritte 
antifasciste e inneggianti alia 
Resistenza. II brigadiere della 
locale caserma si e sentito in 
dovere allora di individuare gli 
autori della protesta e denun-
ciarli, costringendo poi la guar-
dia comunale a cancellare le 
scritte antifasciste. 

Critiche 
sociolisfe 

o Mechelli 
Al comitato regionale sociali

sts aspre e unanimi critiche al
le dichiarazioni programmatiche 
del dc Mechelli alia Regione. 
Un documento presentato da 
Palleschl — presidente anche 
dell'assembtea regionale — chie-
de modifiche «radical!» per 
quanto riguarda I'assetto terri-
toriale del Lazio: ha ottenuto 
17 voti. Un altro ordine del 
giorno, dei demartiniani di si
nistra e del consigliere regio
nale DellOlnto, che attacca poi 
nattamenfe la relazione di Me
chelli, rivendica inoltre « nuovi 
•quilibri» e un diverso rappor
to con I'opposizione di sinistra: 
ha ricevuto 13 voti. 

Giovanno Marini 
al « 4 Venti 87 » 

Sta sera alle ore 21. al Centra 
Quattro Venti 87. Giovanna Ma
rini prescnta lo spcttacolo folk: 
« L aria concessa e poca ». 

La segrc-leria del Centra in-
forma che sono aperte le iscri-
zioni per la partecipazione al 
seminario di studi su c Mezzi 
di comunicazione di massa e 
politica culturale >. Lc schede 
di adesione vanno prcsentate 
alia segreteria del Centra, en-
tie e non oltre il 10 marzo pros-
si mo. 

Nelle due assemblee votati decisi documenti di condanna contro lo squadrismo 

Unita delle forze antifasciste alia Regione 
Contrast! nella maggioranza in Comune 

Un odg approvato dai consiglieri regionali del PCI, del PSIUP e del centro sinistra - Sollecitato S'intervento del governo per 
sciogliere le organizzazioni neofasciste - In Campidoglio assurda pregiudiziale anticomunista della destra dc e dei socialde-
mocratici - Approvati due odg - 1 | PCI ha riproposto il testo vo tato alia Regione: DC e PSI si astengono, il PSDI vota contro 

Ripensamento del prefetto 

Da 40 a 20 lire 
l'aumento del pane 

Da lunedl scorso, come 
e noto, la « clriola », II pa
ne piu popolare e di largo 
consumo, costa 190 lire al 
chilo: fino a domenica II 
prezzo era di 150 lire. Lo 
aumento di 40 lire fu decl-
so dal comitato provincia
le prezzi a gennaio, dopo 
le richieste dei panificato-
ri. Ieri perd lo stesso co
mitato ha deciso, su invito 
del comitato interministe-
riale prezzi, di modificare 
nuovamente il costo delle 
ciriole, riducendo l'aumen
to da 40 a 20 lire. II nuo-
vo prezzo del pane, cloe 
170 lire al chilo, entrera in 

vigore dal 15 marzo pros-
simo. 

Intanto in questi giorni 
si e verificato quanto si 
temeva: l'aumento delle 
«ciriole > infatti ha pro-
vocato un aumento a ca
tena di altri tip! di pane, 
non soggetti a calmlera-
zione. In numerose panet-
terie, con la scusa dell'au-
mento delle ciriole, sono 
state rincarate special-
mente le « rosette». Inol
tre la qualita delle < ci
riole x, a differenza di 
quanto era stato promesso 
in vista del loro aumento, 
in molti casi non e affatto 
migliorata. 

Una dura condanna all'attacco 
reazionario scatenato all'Aquila 
e ai piani eversivi delle forze 
di destra. e stata espressa ieri 
dai Consiglio regionale del La
zio. Al termine di un lungo di-
battito che ha impegnato 1'as-
semblea per 1'intera seduta e 
stato approvato un ordine del 
giorno sottoscritto dai rappre-
sentantj di tutti i partiti anti
fascisti: Ferrara (PCI), Santi-
ni (DC). DeU'Unto (PSD. Gal-
luppi (PSDI) e Di Bartolomei 
(PRI). e l l Consiglio regionale 

del Lazio — dice fra 1'altro 
il documento — esprime la sua 
convinzionei che i fattl del-
l'Aquila, c piu che a protesta di 
carattere municipale siano do-
vuti alia volonta di arrestare 
ogni tentativo di riforma de-
mocratica dello Stato, riforme 
che hanno trovato la prima 
espressione nella costituzione 
delle Regioni e che dovranno 
ulteriormente manifestarsi at-
traverso altre profonde innova-
zioni riguardanti i problem! del
la casa. dell'assistenza e della 
scuola>. 

n Consiglio regionale del La
zio — dice inoltre l'o.d.g. — 
< condanna i rigurgiti di squa
drismo fascista che tentano di 

frenare la paciflca avanzata dei 
lavoratori verso piu umane con-

dizioni di vita; sollecita il go
verno e la Magistratura ad in-

tervenire con la necessaria sol-
lecitudine, autorita e fermezza 

perch6 detti fenomeni deleteri 
non abbiano a ripetersi oltre; 
chiede l'immediato scioglimento 
di ogni formanone paramiiitare, 
costituita in aperto contrasto con 
le norme della Costituzione re-
pubblicana e con le disposizioni 
di legge in vigore >. D docu
mento conclude chiedendo che 
cvenga data plena e pronta 
attuazione alia dodicesima nor
ma transitoria della Costituzio
ne. procedendo alio scioglimento 
di qualsiasi organizzazione che 
faccia risalire la sua ispirazio-
ne al disciolto partito fascista >. 

II dibattito, che si e concluso 
con l'approvazione deH'ordine 
del giorno. e stato aperto da 
una dichiarazione del presiden
te del Consiglio regionale Palle-
schi e vi hanno preso parte i 
rappresentanti di tutti i gruppi. 
Per il PCI ha parlato il com
pagno Maurizio Ferrara. II capo-
gruppo comunista, dopo essersi 
associate alle parole di Palle-
schi. ha denunciato con forza le 
mano\-re eversive della destra 

II giallo della donna trovata in un pozzo 
r , . . . . , , 

Per ore interrogati 
gK aniici di Dolores 
Pietro Vinciguerra d stato visto sul luogo del delitto? - La testimonianza di una donna 
che abita vicino al pozzo - I carabinieri hanno ascoltato anche un cugino dell'uomo 

Per ore e ore Pietro Vin
ciguerra e stato tenuto sotto 
interrogatorio nella caserma di 
Valmontone. L'uomo viveva da 
otto anni con Addolorata De 
Giorgi c Dolores > trovata assas 
sinata in fondo al pozzo nelle 
campagne di Ferentino. II gio-
vane bracciante. che ha avuto 
due figli da cDolores*, e im-
plicato neiratroce deiitto? Po-
co trapela dall'interrogatorio. 
I carabinieri infatti mantengono 
il piu assoluto riserbo. Comun-
que alia fine Tuomo e stato rila-' 
sciato. Un solo fatto e sicuro: • 
II Vinciguerra e stato visto 
dalla cugina Dora Schietroma • 
sul luogo del delitto. qualche 
giorno prima deH'agghiacciante 
scoperta. fatta da due bambini 
che erano andati al pozzo per 
attingere l'acqua. Quel giorno la 
Schietroma si meraviglio della 
presenza dell'uomo in quei luo 
ghi; da molti ami infatti non 
FrequentaVa quella zona deHe 
campagne. 

Intanto gli inquirenti stanno 
apptx>fondendo le indagini sulla 
vita della donna. E hanno inter 
rogato anche un cugino del
l'uomo. « Dolores > e la madre 
di tre figli (che ora sono ospiti 
deD'istituto romano cDivino A-
more > alia borgata Alessandri-
na): il primo e il frutto di una 
precedente relazione che la don
na ebbe in eta giovanile con 
uno sconoschito. Vinciguerra e 
Addolorata si conobbero in Sviz-
zera, lui era gia sposato e pa 
dre di tre figli. Decisero di 
ritomare in Italia e di stabi-
lirsi a Valmontone: in paese 
pochi U conoscevano. concluce-
vano una vita tranquilla e riser-
vata. «Dolores » ogni mattina 
si recava a Roma dove lavo-
rava presso un gabinetto me
dico private sembra lo studio 
di un dentista. Era praticamen-
te una * pendolare» sulla Na 
poli-Roma via Cassino; usciva 
ogni mattina e a bordo della 
sua c 600 > raggiungeva la capi-
tale. 

Gli amici ricordano « Dolores > 
di carattere allegro, una gio-
vane donna piacente che diffi-
cilmente si lasciava prendere 
dalla malinconia. ma negk ul-
timi tempi qualcosa la prcoccu-
pava. era diventata triste e s< 
c^udeva sempre di piu in se 
stessa. Sembra anche che ulti-
mamente la donna avesse allac 
cato una relazione con un com 
pagno di viaggjo e che fosse 
seriamente innamorata di lui 
Questo risvolto nelle indagini. 
potrebbe far pensare che il .Je-
litto sia scaturito da un attimo 
di folle gelosia. 

Nuova protesta 
dei taxisti 

in Campidoglio 

Addolorata Da Giorgi c Dolores», la vittlma 

Per protestare contro la poli
tica del traffico portata avanti 
daU'amministrazione capitolina e 
contro la giunta che autorizza 
gli autonoleggiatori a servirsi 
delle " corsie preferenziali, to-
gliendo cosi anche quel poco 
spazio per il mezzo pubblico 
conquistato finora, i tassisti 
aderenti ai sindacati CGIL. CISL 
e UIL. protesteranno oggi po-
meriggio alle 19 in Campidoglio. 
La protesta avverra in conco-
mitanza con la seduta del Con
siglio. 

FOMSPA — I 65 lavoratori 
della FOMSPA hanno iniziato da 
ieri lo sciopero a tempo indeter-
ininato per respingere i 39 licen 
ziamenti comunicati dall'azienda 
senza che si sia seguita la pro-
cedura prevista daU'accordo in 
terconfederale che regola appun-
to i licenziamenti per riduzione 
del personale. La FOMSPA. ol
tre ad aver licenziato in modo 
illegale. da due mesi non paga 
regolarmente i salari. 

Tragedia ieri mattina sulla litoranea 

«500» contro un bus: 
muoiono due f ratelli 

L'utilitaria completamente distrutta - Forse un incauto sorpasso alia 
base dello scontro - Incolumi autista e passeggcri della «com'era » 

Tutti i compagni dtl stnrl-
il» d'ordine dalla toiloni 
ailtndali a dalla sazlenl tar-
rltoriall oml all* era 1M# 
In Padaraziona. 

Due fratelli si sono schian-
tati frontalmente a bordo della 
loro <500» contro un autobus: 
sono morti entrambi sul colpo. 
II drammatico episodio e av-
venuto ieri mattina nella lito
ranea che collega Ostia ad 
Anzk). nei territorio del comune 
di Ardea: le vittime si chiama-
vano Egidio e Renato Mariam. 
avevano rispettivamente 24 e 
26 anni ed abitavano a Pome-
zia. 

Non e stato ancora possibile 
ricostruire con esattezza la mec-
canica della tragedia. Egidio e 
Renato Mariani, entrambi geo-
metri, stavano recandosi al la
voro: propTietario deirutilitaria 
«m Rtoate o u al vokota M-

deva Egidio. Lo scontro e av-
venuto in un tratto di strada 
sgombro. rettilineo e questo lo 
rende ancor piu incomprensi-
bile. Forse e'e stato un sor
passo avventato. 

Comunque la «500> e piom 
bata a tutta velocity (viag-
giava sugli 80 chilometri oran) 
contro un autobus della socicta 
Piga in servizio sulla Anzio 
Roma e condotto da Guido Nar-
di. 49 ami. Lo scontro e stato 
violentissimo: 1'utilitaria si e 
ridotta ad un ammasso di rot-
tami. i due giovani. sono rima
sti schiacciati tra le lamiere. 
Nessuno dei passeggeri del-
l'autobus si e ferito: aono stati 
loro, soaai pradpitoMBaota. to-

sieme all'autista. a soccorrere 
i fratelli. Li hanno cstratti con 
cautela deirutilitaria ma or-
mai era troppo tardi: Renato ed 
Egidio Mariani erano morti sul 
colpo. 

Travolto da un'automobile. un 
operaio e spirato poche ore 
piu tardi in ospedale. Si chii-
mava Luigi Santandrea. aveva 
34 anni ed abitava a Cave. II 
mortale incidente e awenuto 
nella cittadina. in viale Pio XII. 
alle 20. II Santandrea e stato 
investito da una c8S0> coupe 
condotta da Giro Mancini, 28 
anni. Soccorso e trasportato in 
ospedale, e morto tre ore piu 
tardi par la frattura alia bass 
cranica. 

reazionaria e fascista per im-
pedire le riforme. manovre che 
trovano il loro appoggio anche 
in quelle forze conservatrici che 
si annidano in alcuni partiti go 
vernativi. in determinati settori 
della magistratura e della no 
lizia. 

II compagno Sarti ha denun
ciato la gravissima situazione 
esistente alia provincia di Vi-
terbo dove una giunta centrista 
composta da dc, socialdemocra-
tici e un repubblicano si regge 
con l'appoggio esterno dei fa
scisti. 

I missini, completamente iso
lati. hanno tentato di reagire 
alle pesanti accuse che si sono 
levate da tutti i settori antifa
scisti. pronunciando parole pro 
vocatorie. Sono stati pero subito 
messi a tacere. Lo spazio riser-
vato al pubblico era gremito di 
lavoratori. cittadini. giovani: fra 
gli altri, hanno assistito alia se
duta anche i rappresentanti del 
comitato antifascista della IV 
Circoscrizione e del Comitato po
litico unitario degil operai della 
Tiburtina che avevano fatto per-
venire alia presidenza dell'as-
semblea e a tutti i consiglieri 
una lettera di condanna all'attac
co eversivo compiuto all'Aquila. 

Anche al Consiglio comunale 
e'e stata ieri sera una dura 
condanna delle gravissime ag
gression! fasciste all'Aquila. Ma 
in Campidoglio l'eco dei fatti del
la citta abruzzese ha provocate 
una profonda spaccatura nella 
maggioranza per un'assurda pre
giudiziale anticomunista. e ha 
portato alia approvazione di due 
ordini del giorno antifascisti 
(uno del quadripartite e l'altro 
del PCI). Va detto subito che 
quello presentato dai compagni 
comunisti e da Maffioletti del 
PSIUP e lo stesso testo del do
cumento unitario votato nella 
Regione dal PCI alia DC. 

La seduta si e aperta con una 
dichiarazione del sindaco Darida 
di corretta denuncia del teppi-
smo fascista. c Non e possibile 
eludere una vaiutazione storica 
e politica degli eventi — ha det
to il sindaco —. L assalto del-
l'Aquila e indirizzato contro le 
forze politiche democratiche. i 
sindacati. i partiti antifascist!. 
in un clima di immunita per la 
estrema destra e al di la contro 
le Regioni. il Parlamento eletto 
a suffragio universale, la Repufâ  
blica nata dalla Resistenza...». 

Dopo le dichiarazioni di Dari
da. ha immediatamente preso la 
parola il capogruppo del PCI. 
compagno Trivelli. che ha e-
spresso il consenso per le dichia
razioni del sindaco. ma ha stig-
matizzato il comportamento del
la maggioranza che nei frattem-
po aveva presentato un o.d.g. ri-
fiutandosi di farlo sottoscrivere 
dal PQ e dal PSIUP. 

E' quindi intervenuto il capo
gruppo dc Bubbico. che. illu-
strando il documento antifasci
sta della maggioranza. ha detto: 
€ La DC romana non crede che 
al rigurgito violento teppistico 
dell'estrema destra si debba 
combattere con un rinnovato 
frontismo o con un nuovo CLN >. 

A questo punto sono esplosi i 
contrast! nella maggioranza di 
centrosinistra. Gli assessori Ca-
bras e Rebecchini. della sinistra 
dc. hanno subito comunicato alia 
stampa una loro dichiarazione in 
cui rif iutano c la teoria dell'equi-
distanza rispetto ai cosiddetti 
opposti estremismi > e afferma-
no che: < il pericok) non e rap-
presentato dal frontismo ma dal 
tentativo delle forze deU'avven-
tura di bloccare lo sviluppo de-
mocratico del Paese ». 

Anche responente del PSI, Gri-
solia, ha espresso il suo cram-
marico > perche l'o.d.g. della 
maggioranza sia stato preclusi
ve contro le forze democratiche 
deH'opposizione e ha aggiunto 
che < in tema di antifasasmo le 
delimitazioni non esistono >. 

Nella discussione sono ancora 
intervenuti i comunisti. II com
pagno Vetere ha affermato che 
nelle fabbriche. nelle scuole si e 
sviluppata in questi giorni una 
risposta di nuovo antifascismo. 
che ha visto e vede la costitu
zione di comitati unitari dalla 
DC al PCI. 

Le incalzanti denunce dei co
munisti hanno provocato le ire 
di Darida. che ha risposto con 
una goffa espressione di sapore 
preelettoralistico: «Non potete 
chiederci — ha detto — di ma-
nifestare sulle piazze con voi e 
poi accusarci sui vostri giomali 
dei van scandali >. Insomma il 
sindaco avrebbe voluto barat 
tare gli intrallazzi di cui Petruc-
d (ad esempio) sta nspondendo 
al magistrato con 1'antifascismo! 

La seduta si e cosi conclusa 
con l'approvazione dei due do
cumenti antifascisti: su quello 
della maggioranza i comunisti 
si sono astenuti perch6 presen
tato con la grave pregiudiziale; 
quello del gruppo del PCI e del 
PSIUP ha avuto l'astensione 
della DC e del PSI e il voto con-
trario dei socialdemocxaUd a 
dalla 

Sprofonda il palazzo 
10 famiglie sfrattate 

Un palazzo al numero 7 di via della MarraneUa, a Torpi-
gnattara. e gravemente lesionato. Sei degli otto piani sono 
puntellati, 10 delle 27 famiglie che abitano il palazzo hanno 
ricevuto, piu di un mese fa, un'ordinanza del sindaco che inii-
mava l'immediato sgombero degli appartamenti a scopo caute-
latdvo. II vecchio palazzo e tuttora abitato, poiche gli inquiMni 
non hanno i mezzi per affittare un nuovo appartamento, • il 
proprietario Gildo ScrinaHi si rifiuta di risarcire i danni. La 
facciata presenta delle profonde crepe; le fondamenta. a 
quanto sembra, hanno ceduto di qualche centimetro, la vita 
stessa degli inquilini e in pericolo. tuttavia le autorita compe-
tenti si sono limitate alia burocratica ordinanza di sgombero 
e ad un puntellamento aH'interno degli appartamenti. 

Le famiglie d'altra parte non possono sgomberare tout-
court: per le loro possibilita economiche la ricerca e il fttto 
di un nuovo appartamento sarebbe un peso insostenibile e 
quindi chiedono che il Comune dia loro una casa o contribuisca 
alle spese. Questa mattina si riunira la Giunta comunale per 
discutere sulle precauzioni da prendere. II Comune vuole sca-
ricare le responsabilita sul proprietario il quale, a sua volta. 
non volendo spendere per il restauro del palazzo che dovra 
essere demolito, ribalta ogni responsabilita e decisione al Cam
pidoglio. NELLA FOTO: uno degli appartamenti lesionati, abi
tato da un sarto. 

Due giovinetti all'Aventino 

Tentano di aggredire 
la figlia di Manfredi 

Sei arresti per le sevizie ad una ragazza ameri-
cana — Alia Corte Costituzionale la norma sulla 
violenza carnale ai minori di anni quattordici 

Dopo l'episodio della ragazza 
americana aggredita la notte 
di sabato scorso da sette gio
vani che llianno poi abbando-
nata in un prato airAcqua San
ta. la cronaca registra ieri un 
altro grave e sconcertante epi
sodio. La figlia deU'attore Nino 
Manfredi e stata aggredita da 
due giovanissimi girovaghi i qua-
li avrebbero tentato di spogliar-
la. L'episodio e awenuto ieri 
pomeriggio a poca distanza dal-
l'abitazione della ragazza e cioe 
airhnbocco tra via Marcella e 
piazza del Tempio di Diana, nei 
quartiere Aventino. 

Roberta stava tornando a casa 
dalla scuola. questo e stato il 
suo racconto, allorche e stata 
awicinata da due ragazzi i quali 
llianno aggredita alle spalle ten-
tando di strapparle di dosso i 
vestiti. La giovinetta ha reagito 
scagliando contro i suoi aggres-
sori la cartella con i libri di 
scuola. A questo punto e inter
venuto un passante. Emilio Flna. 
il quale e riuscito a immobiliz-
zare uno dei due ragazzi e a 
consegnark) successivamente a 
due carabinieri che si trovavano 
in una < gazzefla > del pronto 
inteivento in servizio di perlu-
strazione. I carabinieri hanno 
accompagnato in caserma il gio-
vane che e stato identificato: si 
tratta di D.R. di 14 ami di Pe-
scara, il quale ha poi fatto solo 
il nome del suo coetaneo, Giu
seppe. II ragazzo e stato de
nunciato per atti di libidine vio-
Ienta. 

E ritomiamo aU'episodio della 
ragazza americana. Per sei dei 
presunu' aggressorj e stato spic-
cato rordine di cattura. mentre 
un settimo de\-e essere ancora 
identificato. 

II dott Domenico Sica. il ma
gistrato che conduce 1'inchiesta 
c che in un primo momen:o 
aveva lasciato i gio\ani in li-
bcrta prendendo probabilmente 
per buona la loro giustificazione 
(la ragazza si era appartata con 
loro senza moHe preghiere) ha 
spiccato gli ordini di cattura: le 
accuse sono di violenza carna
le. atti osceni, rat to a fine di 
libidine e lesioni aggravate. Qua
si tutti gli accusati sono mino-
remi: solo due hanno sopm i 
16 ami. 

Alia luce di questi fatti assu
me un valore tutto particolare 
anche la decisione presa dal Tri-
bunale di Roma che ha rinviato 
alia Corte Costituzionale gli atti 
di un processo penale contro 
due giovani imputati di ratto 
a fine di libidine e violenza car
nale nei confronti di una minore 
di 14 anni. La prima sezione pe
nale presieduta dal dottor Mi-
chele Coiro ha infatti accoito 
l'istanza con la quale il difenso-
re dei due imputati. rawocato 
Paolo Appella. ha sostenuto ta 
illegiUimita costituzionale degli 
articoli 42 e 539 del codice pe
nale. in riferimento all'articolo 
27 della Costituzione. Nei pro-
porre la questione aH'attenzioQe 
dei giudici che lhaimo ritenuta 
c non manifestamente infonda-
ta», rawocato Paolo Appella. 
ha sostenuto che l'articoio 27 
della Costituzione esclude non 
solo ogni forma di responsabi
lita per fatto commesso da tec-
zi, ma anche tutte le ipotesi 
di responsabilita senza colpi. 
Ha sostenuto il legale: « Non vi 
pud essere responsabilita pena
le per un fatto non voluto ma 
legato al soggetto per sempli 
ce rapporto di causalita mate
ria !e>. 

Secondo l'articok) 539 del co-
dice penale il colpevole contro 
minore degli anni 14 non pud 
invocare a propria scusante la 
ignoranza dell'efa dell'offeso. 
In altri termini anche s«» 1'er-
rore suU'eta e ^Lato causato da 
false apparenze o da false as-
sicurazioni da parte della per
sona offesa. il responsabile non 
pu6 invocare a propria scusan
te I'ignoranza dell'eta. Di con-
seguenza viene processato per 
un fatto non voluto II che con-
trasta con la Costituzione. 

Culla 
In questi giorni la cicogna 

ha portato in casa De Filippis 
un bel maschietto. al quale • 
stato imposto il nome di Da-
vide. e che terra compagnia 
alia piccola Maria Grazia. 

Alia signora Mariella, al si
gner Domenico e alta aanilina 
vivissime feUcHaaioal. 
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Piacea 
Londra 

< Morte a 
Venezia* 

LONDRA. 2 
Morte a Venezia. U film che 

Luchino Visconti ha tratto dal-
l'omonimo romanzo dl Thomas 
Mann, ha avuto a Londra, do
ve e stato presentato in anteprl-
ma mondlale, al Warner Thea
tre. calorose accoglienze 

E Daily Mail scrive stamane 
che il film e un capolavoro per 
la poesia che lo pervade da ci-
ma a fondo. c Un film — ag-
giunge Peter Lewis — lento, 
discrete, caratterizzato da po-
che parole, dal ritmo mlsurato. 
che e d'altra parte la sua for-
za. Ma Visconti sa dar vita ad 
una atmosfera e ad uno stato 
d'animo cosi eloquent! che le 
parole divengono superflue >. 

J. R. Taylor, il critico del 
Times, afferma che si tratta 
senza dubbio di un film eccel-
lente, ma «sia pure per un 
soffio. non un capolavoro *. 

Altrettanto positivo il giudl-
zio espresso sul Daily Express 
che definlsce Morte a Venezia 
un film in cui I'lntreccio del 
sentiment] viene espresso con 
dellcatezza e maestria rare. 

L'incasso della serata di ga
la, alia quale erano presentl 
oltre al regkta e agli interpret! 
del film, Dirk Bogarde. Silva-
na Mangano e il giovane Bjfirn 
Andresen, anche la regina d'ln-
ghilterra e sua figlia Anna, e 
stato devoluto al fondo c Vene
zia da salvarea, 

«W BRESCI» IN SCENA A PRATO 

Tragedia storica 
in chiave di farsa 

Tagli ed aggiunte del regista De Bosio al testo di Kezich 
non sembrano incidere sull'impostazione di fondo - Parenti 
con calore umano e simpatia nella parte del protagonista 

le prime 

Dal nostro inviato 
PRATO, 2. 

W Bresci: questo grido. al-
l'inlzlo del secolo, echeggl6 un 
po* dappertutto In Italia, e 
con certezza qui a Prato. nel
la cul periferia l'ucclsore dl 
Umberto I era nato, e dove 
aveva lavorato, combattuto. 
sublto le prime condanne. Poi 
Gaetano Bresci emlgr6 negll 
Stati Unitl, vi esercit6 11 suo 
mestlere dl tessltore, vi affi-
n6 le sue convinzioni polltiche 
nelle file anarchlche. Fece rl-
torno di qua dall'Atlantlco nel 
1900. e 11 29 lugllo. a Monza, 
con tre colpl di pistola fred-
d6 11 re. Arrestalo, neg6 dl 
esser parteclpe d'un complot-
to, e non coinvolse alcuno nel
la sua sorte: condannato al-
l'ergastolo, tenuto in orribile 
Isolamento, lo rinvennero un 
giorno lmplccato nella cella. 
Suicldlo, si disse; ma, data 
la sorvegllanza alia quale era 
sottoposto, e facile pensare 

controcanale 
POESIA OGGI — Boomerang 

ci ha offerto questa volta. nel
la sua prima serata. un nu-
mero ricco di spunti, nel quale, 
finalmente, cominciava a intrav-
vedersi quella ricerca cui la 
rubrica costantemente si richia-
ma nel suo sottotitolo. lntelli-
gente. e per molti versi origi
nate, ci e parso soprattutto il 
taglio con il quale e stato af-
frontato il tema della poesia. 
Prendendo le mosse dai testi 
delle canzoni di Sanremo e da-
gli slogans pubblicttari. il ser-
vizio (elaborato da un nutrito 
gruppo di collaboratori della ru
brica) e riuscito a collegarsi 
con immediatezza all'esperienza 
quotidiana dei telespettatori e 
ad affrontare un gruppo di pro
blems di gravde inter esse: pri-
TTio fra tutti la strumentaiizza-
zione e mistificazione della poe
sia ai fini del profitto e del 
mercato. Anche il breve ser-
vizio sulla poesia nelle scuole 
era calzante e si legava al pri-
7J10, mentre un po' fuori tono, 
anche se opportunamente rife-
rito alle cronache letterarie, era 
I'incontro con Montale di Cor-
rado Stajano ed Ermanno Olmi. 

Sul tema della poesia si tor-
nerd a discutere nella seconda 
serata di questo numero e spe-
riamo che alcuni di questi spun
ti vengano approfonditi. II limi-
te di questa parte di Boome
rang — dovuto anche alia for
mula della rubrica che prescri-
ve sempre la coesistenza di al-
meno tre servizi — era, infat-
ti, quello di abbandonare quasi 
subito gli argomenti appena in-
trodotti, e proprio quando que
sti argomenti ponevano interro
gate che sarebbe valsa la 
pena di approfondire. Tra VaU 
tro, il discorso sul rapporto tra 

letteratura e societd. sulla fun-
zione cui la letteratura finisce 
per assolvere nel ciclo della 
< industria culturale > capitaltsti-
ca e molto stimolante, e, se 
non andiamo errati, del tutto 
inedito per la TV. Proprio la 
eccessiva stringatezza dei servi
zi. invece, ha fatto si che il 
giusto taglio di questa parte 
fosse viziato, a momenti, da un 
tono di aristocratica ironia che 
e sicuramente il meno adatto 
per rivolgersi a chi non fa par
te della cerchia degli «addetti 
ai lavori». Cid che conta e, 
in questo come negli altri casi, 
analizzare a fondo i fenomeni, 
non classificarli semplicemente 
secondo I'otUca di chi e c vacci
nate » contro le canzonette o la 
pubblicitd. 

Molto interessante. concreto e 
documentato ci e parso anche 
il servizio di Romano Sistu 
sulla c quinta colonna a fascista 
nella Francia dell'anteguerra: 
anche qui si trattava di un te
ma abbastanza inedito trattato 
senza le solite «cautele». II 
servizio di Enzo Muzii sulla re-
ligiositd indiana. invece, torna-
va su un tema piu volte af-
frontato dalla TV: ma vi torna-
va, finalmente. in chiave critica 
e laica, mettendo il telespetta-
tore, soprattutto attraverso il 
montaggio. di fronte a un con-
fronto molto eloquente tra realtd 
e < ideologia ». Rimaneva anco-
ra (fors'anche per Vaccento mi-
stico del lettore del commento) 
un residuo del c mistero d'orien-
te*, che sarebbe stato possi-
bile consumare se Muzii avesse 
effettuato un altro confronto: 
quello tra VIndia e la Cina. pae-
se che il socialismo scientifico 
ha portato in pieno, e con quale 
impatto .nel flusso della storia 
contemporanea. 

a. c. 

Programmi Rai-TV 
TV nazionale 
12,30 Sapere 
13.00 Nord chlama Sud • 

Sud chiama Nord 
13,30 Telegiornale 
15.00 Sport 

Ciclismoi giro M i a 
Sardegna 

17,00 Per I piu plcclnl 
« II gloco dalla C O M », 
a cura dl Taresa Buon> 
g'orno 

17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18.45 Opinion) a confronto 
19.15 Sapere 
19/15 Telegiornale sport 

Cronache del lavoro 
e dell'economla 
Oggl al Parlamento 

20,30 Telegiornale 
21.00 L'oblezlone dl co

scienza 
per la aaria • Sotto 
processo i , n to ooda 
questo aanrtzlo a cura 
dl Piarantonio Grerla-
rrf, Raffaala Maiallo. 
Glusepp* Motnoll 

22.00 Mercoledl sport 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.15 O' Cangaceiro 

f i lm. Ragia di Lima 
Barrato. Protagonittl: 
Alberto Ruschet. Mari-
M Prado. Milton Ri-
bairo. Quasto vacchio 
film, raaitoato agli ini-
zi dagli anni clnqusn-
ta, abba II pragio dl 
assara una dalla prima 
opara dal clnama bra-
slliano. Ancora condi-
cionato da un carte 
tfpo di tradiziona av-
vanrurosa. tiplca dai 
wastaro amaricani, ri-
•ponda piu ad esiganza 
commardali cna alia 
nacessita dl offrira on 
quadro dalla Mdeta 
cna diplnga. C* atato 
dl gran lunga tuparato 
dai cinema brasiiiano. 
cosl come t l a venuto 
raalizzando nagll uitl-
mi anni 

23.00 L'Approdo 
« T. S. Eliot > 

Radio 1° 
O n 6: Mattatiao mmlc 

•,S4» Almanaccoi Ciornale ra
dio Ota: 7 , 8 . 12. 13 . 14. I S , 
1 7 . 2 0 . 23.15; 7.10. Rcgloal 
•nno primo; 7.45i terl al Par-
temento; 8.30: La canzoni del 
BMttino-. 9.15> Vol ed to; 10: 
Speciala GR; 1 1 ^ 0 : Callarla 
del Melodramma; 12,10: La 
canzoni di Sanremo 1971» 
14.15: Boon pomeriagioi 1 * * 
Programma per i piccoli; I 6 , 2 0 i 
Mario Lazzatto Fegiz preaenta: 
Per «oi giovanh 18.15: Carnal 
musicale; 18.45: Cronache del 
Mezxogtoroo; 19: Interpret! • 
confronto; 19,30: Musical; 2 0 
a 15< Aacolta. «l fa aara; 20,20: 
Gli occht tristi di Guglialmo 
Tell. Satte qaatfn di Alfonao 
Sastro 22: Concerto della llanl-
•ta Elaine Shappet e del ela-
vicembalista George Malcomj 

Radio 2° 
Ore 6: I I mattintere; Cior

nale radio orei 6,25. 7,30, • 
a 30 . 9.30. 10.30. 11.30. 
12.30, 13.30. 15,30. 16.30. 
17.30. 19.30. 22.30. 24| 7.40: 
Buongiomo con Oalida a Ra> 
nato; 8,14: Musica espresso; 
B.40: Suoni e colon dell'or. 
chutra; 9.14: I laroccbl; 9.50: 
Vvatta dl Guy da Maupassant] 
10.05: Canzoni par tutti; 10,35: 

3 1 3 1 ; 12.10: 
Tiaamliaiowl ragtoaali; 12,35: 
fatqui e Sacardote prasantano: 
foiaaala oaot 13.45: Oaadran-
•e; 1 4 ^ 0 : Treamiaaloejl raaio-
eatli; 15.15: Motivi acaftl per 
vQr. 15.40: Classe ualca; 16.05: 
Pometidiana; 18.15: Long Play 
Ing: 18.30: Speciale GR; 18.45: 
Parata dl soccessi; 19,02: Re
cital con Paosto Ctgliano a Ma
rio Gangh 19.55: QvadntogliO; 
20,10: I I mondo deH'opera; 2 1 : 
Invito alia sera; 22: Poltronis-
sima; 22,40: La portatrica di 
pane; 23,05: Oal V Canala del
la Pitodilfosione: Musica let-

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dl 

tern; H i I concerti di lotienn 
Seaaatlan Bach; 11.40: Musi-
die itailane d'oaet; 12: L'intor-
aaatore ctnomusicoioiico; 12,20: 
I maestri deU'lnterpretazlone. 
Contralto Maureen forrestar; 
13: Intcrmeuo. 14. saioiio Ot 
tocanto; 14.30; Melodramma In 
sintesi. Tragedia peatorale la tra 
atti di Gabnele D'Annunzlo. Mu-
ska d- lldebrando PizzcHI; 15 
e 30: Ritratto dl autora. Mi
chel RKhare Oe kelsndei 16.15: 
Orsa minora, loan rincatanato; 
17.25- Fogtl d'aibumi 17.40: 
Musica ruori schema; 18: No-
tizie del terzo; 18.45: Piccolo 
planatat 19.15: Concerto dl 
ognl sera: 20.15: Le strutture 

pluttosto a una sllenzlosa ell-
mlnazione. Recentl rlcerche 
hanno convalidato tale ipotesl. 
sostenuta da Arrigo Petacco 
nel suo llbro L'Anarchico che 
venne dall'America. 

SulPonda, anche, di questo 
rlnnovato Interesse per le vi-
cende dei movimenti libertarl 
e per coloro che, in essi, argo-
mentarono e pratlcarono la 
violenza Indlviduale, e nato il 
testo dl W Bresci. scritto da 
Tullio Kezjch (del quale rlcor-
diamo l'opera dl rlduttore, a 
fianco di Squarzlna, dl clas
sic! della letteratura moder-
na, come La coscienza di Ze-
no dl Svevo, Bouvard e Picu-
chet dl Flaubert). La rappre-
sentazlone. In « prima » asso-
luta al Metastaslo, nell'alle-
stlmento curato per 11 Piccolo 
dl Mllano da Qianfranco De 
Boslo, protagonista Franco 
Parenti, si e accompagnata a 
vlvacl polemlche tra 1'autore 
dl questa « storia ltallana » e 1 
realizzatori dello spettacolo. 

Situazlone Imbarazzante, per 
11 cronlsta. Salomonlcamen-
te, saremmo comunque ten-
tati di affermare che, nel 
bene e nel meno bene, le 
responsabilita sono abbastan
za equamente distrlbuite. Ta
gil e aggiunte al copione. ri-
maneggiamentl e spostamentl 
di scene non sembrano inci
dere sull'impostazione dl fon
do: che non e quella del «tea-
tro - documentott o della 
drammaturgia polltica in sen-
so stretto; ma quella d'una sa-
tira o d'una «farsa tragican, 
che tende ad assumere 1 to-
ni e i ritmi (difficill quanto 
«elementarl») della rivlsta. 
Al «teatro • documento» rl-
manda forse appena. e In ci6 
travalicando effettivamente le 
lntenzioni di Kezich. la se-
quenza del processo: dove la 
significativa testualita degll 
atti (la requisitoria del procu
rator. 1'appassionata difesa 
dl Francesco Saverio Merll-
no) si mescola. peraltro con 
esito dubbio. a una messln-
scena operistica od operettl-
stica. 

Gli uomlnl della corte e del 
potere — 11 monarca, 1 suol 
famlliarl. 1 general!, gli indu
strial! — parlano In versl. pre-
valentemente endecasillabl, 
ma anche martelllanl, che 
evocano (talora per citazioni 
espllcite) i cvatln dell'epoca, 
a comlnciar da Carduccl; ef-
ficace denuncla d'una duplice 
cattiva coscienza: dei gover-
nanti e degli sfruttatori, che 
rives tono di auliche parole le 
proprie brutal! decision!: degli 
lntellettuali al loro servizio. 
Tema rilevante. che avrebbe 
meritato magglori svlluppi, 
mentre Invece sono tolte di 
netto. dal testo rappresentato, 
le pagine rispecchianti, ad 
esempio, l'ambiente giomali-
stico dell'epoca: non troppo 
riuscite. giudicandone alia let-
tura, ma pur contenenti spunti 
notevoli, come quello che rl-
guarda lo amblguo atteggia-
mento di Turati e il suo man-
cato patrocinio legale di Bre
sci. le sue sprezzanti asserzio-
ni (motivate con i luoghi co-
muni dell'antropologia positi-
vista) sulla supposta poverta 
di spirito del regicida. 

La lacuna si awerte. perche 
indebolisce tutto il quadro del 
mondo degli oppress!, e del
le loro organizzazioni. contrap-
posto a quello del mondo dei 
potent!: la «pro_sa» di fronte 
alia a poesia». Bresci finisce 
per essere piu solo dl quanto 
non fosse: non diclamo nella 
concretezza del suo gesto, ma 
nella protesta e nella lotta 
contro la reazione scatenatasi 
sul popolo, e che aveva toc-
cato il culmine nelle stragi 
perpetrate a Milano da Bava 
Beccaris: Bresci, del resto. 
non dichlard (come dichiara 
nel dramma) di aver voluto 
vend!care ale vittime pallide 
e sanguinanti della repres
s i o n a? 

Difettando una descrizlone 

critlca — e sla pure nella for
ma spigliata e burlesca pre-
scelta — delle posizioni e delle 
contraddlzlonl del movlmento 
socialista, delle varie forze 
«di sinistra» nel periodo 
considerato, lo stesso appel-
lo finale di Bresci (ma an
che, cosl parrebbe, degll ar-
tefic! della rappresentazlo-
ne) contro 11 «princlplo dl 
autorlta» In tutti 1 suol mo
ment! (dalla famlglla alia so-
cieta, al partiti, alle Istituzio-
ni) rlschla dl suonare equl-
voco; e dl trovare rlsponden-
ze d'attuallta nelle formula-
zionl piu sommarie e plttore-
sche della contestazione dl lerl 
(ormai «storica» anch'essa), 
anzlche in una veriflca me-
ditata del modi e dei tempi 
della rlvoluzlone Itallana. 

Dunque W Bresci, nonostan-
te che Franco Parenti rlcolml 
dl calore umano e dl simpa
tia 11 suo personaggio. vive 
soprattutto nella stilizzazlone 
marionettlstlca della corte e 
delle strutture dello Stato. 
Glovano. per tale aspetto, le 
scene e i costumi di Luzzatl 
e Pastore, da bozzetti del pit-
tore Flavio Costantini; e ade-
guata alio scopo e. nel com-
plesso. la recitazione. De! nu-
merosi lnterpretl rammentla-
mo Edda Albertlnl (incisiva 
regina Margherita), Enrica 
Cortl, Mimmo Craig, Plero 
Domenlcaccio (un sorprenden-
te Vittorio Emanuele III), Ot-
tavlo Fanfanl, Glampiero For-
tebracoio (ottlmo nei pannl 
del carcerlere maniaco). Ne
stor Garay, Franca Mantelli. 
Andrea Matteuzzi, 11 solldo 
Virgilio Zernitz e una bella 
perticona, di nome Leonora 
Vivaldi, che fa la regina Ele
na e un'Italia da « varieta» 
patriottico. Le musiche. ela-
borantl spesso motivi popo-
lari. Inn! e canzoni dl allora 
(o di dopo) sono di Fiorenzo 
Carpi. Lleto il successo. Do
po le repliche pratesi, W Bre
sci approdera, venerdl a Ml
lano. 

Aggeo Savioli 

La protesta 

degli scrittori 

di teatro 
L'Associazione slndacale scrit

tori di teatro. in un suo co-
munlcato, esprime < la profon-
da deplorazione per la maoo-
missione del testo di "Viva 
Bresci" di Tullio Kezicb effet-
tuata dal Piccolo Teatro di 
Milano >. Nel comunicato si de-
plora che anche in questo caso 
non si sia tenuto conto dell'im-
portanza degli scrittori che. io 
Italia csono assoggettati al 
capriccio di registi ed attoria. 

Kezich si era dissociato nei 
giorni scorsi dallo spettacolo, 
protestando contro «1'inaudito 
stravolgimento del suo testo 
drammatico, operato attraverso 
pesanti manomissioni e innume-
revoli interpolazioni >. 

Sean Connery 
ritornera 

ad essere 007 
LONDRA. 2 

Secoodo un autorevole quoti-
diano londinese Sean Connery. 
dopo diciotto mesi di trattati-
ve, avrebbe finalmente accoo-
sentito a interpretare un nuo-
vo film della serie di James 
Bond. Dovrebbe comunque es
sere imminente l'annuncio uf-
ficiale dei produUori dei film 
ispirati alle awenture del fa-
moso agente segreto. 

rz in breve 
l| clown Zavatta lascia il circo 

PARIGI. 2. 
Uno del piu celebn clown del mondo. Achille Za\atta. ha uffl-

aalmente annunaato che lascera il circo. dopo oltre cinquanta an 
ni di aUivita Si calcola che abbia da to sotto il tendone aimeno 
ventianquenula spettacoii Se lascera il circo. Zavatta non lascera 
pero U mondo dello spettacolo A meta aprile inratti commcera un 
film, sotto la regia di Robert Dhery In venta Zavatta aveva inter 
prelato coo molto successo un ruolo nel film La giumenta verde. 
ma da allora non aveva ricevuto altre proposte di lavoro cinema 
tografkbe 

Un calcolatore in sala doppiaggio 
M O N T R E A L . 2. 

U calcolatore elettronico entra nel doppiaggio Una tecnica to 
tal senso e slata messa a punto in Canada Da una societa di dop
piaggio e da una elettronica Si tratta in sostanza, per evitare lun 
ghe attese in sala di doppiaggio di fornire al calcolatore un piano 
di lavoro in base a l quale le registraziont del doppiaggio. fatte in 
precedenza tutte tnsieme e con la minima perdita di tempo, vengo-
no adattate alia pellicola 

Tremila dollar! per la bicicletta di Butch Cassidy 
HOLLYWOOD. 2 

La bidcletta adoperata da Paul Newman e dai suoi partner 
per alcune audaa evoluziom nel film Butch Cassvdv. mess* io 
vendiu aU'asta dalla c 20th Century Foi» insieme con parecchi 
altn ameli. e stala venduta per 3100 doltan (quasi due mt-
lionl di lire), at produtton televuivi David Winter « Burt 
Rosen che la regaleranno a Joanne Woodward. 

Fra gli ultinu oggetti venduti. figura i) letto usato da Marilyn 
Monroe oel film Facaamo Vamore che e stato comprato per 
650 dollan da uno sconosduto. 

« Fabiolo >> tra De Funis e Montand 
MADRID. 2. 

Don Jaime De Mora y Aragon. fratello della regina del Belgio 
e pertanto spesso indicalo col nomignolo schcrzoso di c Fabiolo > 
sara uno del protagonist! del film francese Ln folie des grandeurs. 
che Cerard Oury cominccra a girnrc a mcta aprile prcsso Grana
da. Louis De Funis e Yves Montand sono gli eroi di questo film 

Musica 
Sergio Cafaro 

al S. Leone Magno 
Concerto di grande interesse, 

quello del planista Sergio Ca
faro, all'Auditorlo Leone Ma
gno. Al centro del programma 
erano, in prima esecuzione as-
soluta, i recentissimi Tre tno-
menti tnusicali di Boris Porena. 
Come si deduce dal titolo, la 
composizione vuole essere un 
omaggio a Schubert. In effetti, 
tra gli uniformi accordi ribat-
tuti del primo e l'altrettanto 
uniforme tremolo del terzo 
c momento>, appaiono come 
guizzi inclsi melodici e armo-
nici propri del grande musici-
sta austriaco, del quale, nel 
secondo brano, 6 del pari uti-
lizzato altro materiale, ricom-
posto, perd, in un recitativo 
assai denso d'espressione, Tutti 
e tre i Momenti ci hanno ve-
ramente riportato in quel cli-
ma di < ideate, attardata schu-
bertiade», che e il dichiarato 
obiettivo di Porena. II composi-
tore, presente in sala, e stato 
festeggiatissimo (molti hanno 
chiesto il bis). 

La serata si era aperta con 
lo scanzonato Tango di Stravin-
ski ed era continuata con Cin
que invenzioni di Petrassi (1944), 
con i Sechs Kleine Klavier-
stticke op. 19 e i FQnf Klavier-
stiike op. 23 di Schoenberg e, 
infine, con la Suite 1922 per pia
noforte di Hindemith. 

Cafaro ha suonato U tutto 
con composta signoriUta, sen
za cadere nella freddezza, ma 
dando anzi una probante dimo-
strazione del suo acume inter-
pretativo. v j c e 

Teatro 
, La verita 

La venta e che in Italia — 
aimeno a hvello « ufliciale » — 
si ha una concezione abbastan
za inconsueta dell'c avanguar-
dia», o meglio non se ne ha 
nessuna. A cominciare dagli 
stessi autori, che si autodeflm-
scono d'avanguardia. senza fal
sa modestia: cLuigi Candoni, 
nato ad Arta (Udine) nel 1921 
— leggiamo in un depliant offer-
toci al Teatro Centrale in oc-
casione della c prima > La ve
nta, imbustato con un invito 
a visitare le Terme di Arta — 
laureato in Economia e Com-
mercio all'Universita di Trieste, 
e un espunente dell'avanguar-
dia teatrale italiana >. 

Ad assisteie alia rappresen-
tazione della Venta (una « com-
media drammatica > diretta da 

Costantino De Luca e Guido Re-
busiello, interpretata da Toni 
Andretta, Gilmo Bertolini. Stel
la Nobih, Fihppo Crispo, Car
lo Gon e Nietta Saggi) imma-
g:nando che si tratti di avan-
guardia ci sarebbe da piangere. 
La verita — messa in scena dal 
Teatro Ora Zero — sarebbe «la 
storia di una commedia inesi-
stente. U sipario non si apre 
mai. II pubblico aspettera in-
vano il maestro che ha l'inca-
rico di illustrare il significato 
della commedia >. 

Per Candoni, la sua comme
dia d'avanguardia suU'incomu-
nicabilita (?) rappresenterebbe 
lo scontro dialettico fra tre pre-
sunti aspetu della verita. qui 
personaggi-idee: il < reale a, il 
« nulla > e lo cspirito >. Dopo 
una serie di espedienti che ap-
partengono a buon diritto al 
teatro di a retroguardia > (la 
commedia che nop si vuol fare, 
ma che in realta e in pieno 
svolgimento; gli spettatori-falsi 
che sono < costretti > a satire 
su! palcoscenico per tentare 
gays c realistiche >. o < trans-
reaustiche > secoodo un voca-
bolo coniato dallo stesso Can
doni) . dopo una serie di barzel-
lette pseudo-filosofiche. i'autore 
ci suggerjsce candidamente che 
la verita non e altro che «la 
ricerca della venta a. 

Bastereube sfogliare il Bigna-
mi per conoscere chi fu tra i 
pnmi filosof] ad esporre simili 
concetti: forse c'imbatteremmo 
in Abelardo. Purtroppo, il Can
doni. in questa sua ultima fa-
tica. non vuole. tra l'altro. far-
ci partedpi della piu elemen-
tare verita del teatro. della 
commedia, che e quella di far 
sorridere il pubblico. e non di 
annoiarlo con ingenui «esperi-
menti > come quelli realizzati 
con la luce azzurra intermit-
tente. E gli applausi, alia ter-
za serata < sperimentale > ETI, 
non sono stati molto convincen-
ti. per la verita... 

vice 
Cinema 

In fondo 
alia piscina 

Questa coproduzione italo-spa-
gnola. diretta da Eugenio Mar
tin. e definita dalla pubblicita 
il cthnlbng piu elettrizzante 
dell'anno>. forse perche tratto 
da un racconto di J. B. Gilford 
apparso nella c Hitchcock's mi-
stery magazine >. Ma. in fondo. 
si tratta di un volgare e risi-
bile prodotto commerciale in 
cui si narra non soltanto delle 
disawenture di un marito so-
spettato di aver assassinato la 
sua terza moglie, ma anche di 
una pazza omicida (Marina Mai 
fatti) che tenta. dopo aver uc 
ciso il marito. di far fuori (af 
fogandola in un lago) Carrol. 
Baker, sorella della moglie de! 
marito sospettato. v i r p 

Canzoni 
John May all 

John Mayall. I'allievo dei 
e grandi > Pete Seeger e Woody 
Guthrie, i due pilastn della ri-
nascita folk amencana del do-
poguerra (culminata nel gran
de successo di Bob Dylan), e 
sempre il primo della classe. 
Mayall. nel suo concerto ai 
Brancaccio. ha dato saggio del
ta sua < presenza » continua in 
ogni espressione musicale mo-
derna. una presenza autore
vole. basata suH'esperienza e la 
sensibilita. dando al pubblico 
nuove immagini del suo perso-
nalLssimo sound. Mayall capo-
scuola, dunque. ma non sol
tanto come validissimo musici-
sta: egli mira soprattutto ai 
contenuti delle sue canzoni. e 
si awertcno in lui le proble-
maticho care alia beat genera
tion di Ginsberg e Kerouac. 
Tanti. tanti applausi per Mayall, 
che concede anche un bis. 

vice 
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Coccodrillo 
e Rigoletto 
all'Opera 

Oggl, alle 21, ottava recita 
in abbonamento alle IV serall 
replica del «Coccodrillo» dl 
Valentino Bucchl (rappr. n. S3) 
concertnto e dlretto dal mae
stro Pier Lulgl Urbint e con 
lo stesso complesso artistlco 
delle precedenti rappresenta-
zioni. Domanl, alle 21 replica 
fuori abbonamento del « Rigo
letto » di G. Verdi, concertato 
e diretto dal maestro Danilo 
Belatdinelli. e Interpretato da 
Walter Monachesl. Maria Lulsa 
Cioni, Renato Cionl. Giusepplna 
Dalle Molle, Mario Rtnaudo, 
Giuseppe Forgione. 

Stasera al Jolly 
« Diario di classe » 

Lo spettacolo dl Vittorio 
Franceschi Diario di classe (la 
scuola dell'obbligo), del Col-
lettivo « Nuova Scena » arri-
va a Roma, al cinema Jolly 
(via della Lega Lombarda) do
ve verra presentato per I soci 
del clrcuito teatrale ARCI sta
sera alle 21,15 « domani alle 
16,30 e alle 21,30. Diario di 
classe, che tratta il dramma
tico problema della scuola in 
Italia, verra inoltre repllcato 
venerdl alle 18,30 al cinema-
teatro di Villalba e, Infine, do-
menica pomeriggio, alle 17,30, 
al Centro studl della CGIL di 
Ariccia. 

CONCERTI 
ACCADEMIA F1LAR1MON1CA 

Domani alle 21,15 debutto a 
Roma della famosa compa-
gma di danza dello « Harkness 
Ballet» dl New York (tagl. 
n. 18). Biglietti in vendlta al
ia Filarmonica (312560). 

ASSOCIATION E MUSICALE 
KOMANA 
Venerdl alle 19 Oratorio del 
Caravlta (P.zza Sant'Ignazto -
Via del Corso) organo e Van-
gelo. Oratore padre Glachl. 
Organista W. Van De Poe. 

I S T I I L Z I O N E UN1VERS1TA-
RIA DEI CONCERTI 
Martedl alle 21,15 Auditorio 
S. Leone Magno (Via Bolza
no 38) Trio Chltarrlstlco Ita
l i a n s Musiche De Call, Smith, 
Brindle. Hindemith. Gragnani, 
De Falla. 

TEATRI 
ALLA NAriVITA' (v, Gallia) 

Alle 21 il Centro Culturale 
Artistlco Romano pres. 11 Tea
tro di Quartiere in «II diario 
dl Anna Frank » dl Goodrich 
e Hackett. Direz. artlstica M. 
Guardabassi. 

AL PANTHEON 
Sabato alle 16 le marionette 
Accettella con «Pe l l e d'asl-
no * dl I. e B. Accettella. 

ASSOC1AZIONE AAUCJ D l 
CASTEL S. ANGELO 
Sabato e domenica alle 17 la 
C.ia di prosa del Piccolo Tea
tro di Castel S. Angelo pre-

. senta « I I slgnore v« a cac-
c la» commedia in 3 atti dl 

- George Fejdeau. 
BEA'I 72 (Via U. Belli . 72 -

Tel. 8 9 S 5 J 5 ) 
Alle 21,15 «Sposlatnocl per 
cortesia • dalla « Clmlce » dl 
MaJakowsklJ per V. Orfeo 
quadro III parte I (e vera-
mente morta Zola Berenzec-
kina?). Ultimi giorni. 

BKKNINI I I el ilSS**) 
Domenica alle 17.30 Loris So -
lenghl dlrett. artistlco del 
G.A.D. presenta « L e donne 
brutte* 3 atti dl A. Saltta. 
Regia P. Zardlnl. 

BOR(a> s. SPIKITU (VU Pe-
nitenzieri. II Tel. M5JS8 741 
Sabato e domenica alle 16.30 
la CJa D'Origlia-Palml pres. 
« Lulsa de Marillac » dl Paul 
Lebrun. Prezzl famlliarl. 

CAKAKK1 PKK KAMBINI 
Sabato e domenica alle 10.30 
G. Pescuccl. F. Modolfl, con 
11 nuovo spett. « Ancblngo» 
divertente brlllante. 

CKNTRALK (Via Lelaa) 
Alle 21.15 1'E.T.I pres. la C.ia 
Orazero In « L a ver i ta» ri
cerca di L Candoni. Regia C. 
De Luca e G. Rebustello. 

CENTOCELLE (P^za dej Ge> 
rani • Tel. 288595 (ore 9-13 -
Tel. 288960 (ore 15-20) 
Lunedl alle 21 prima di « Ma
nifesto dal carcere > di Dacia 
Marainl. Novita ass. con Sur-
rlno. Mezzanotte. Ellsner. Va-
sllico. Toto. Tonlolo. Regia 
dell'autore. Scene Guttuso. 

OKI S A H K I (1*1 Mil J i l l 
Alle 21,30 terzo mese successo 
« Vita d'offlclo • commedia dl 

• A M Tuccl con Lucia Modu-
gno, R Bolognesi. A Nicotra. 
E. Lo Presto. R Sturno Nov. 
assoluta. 

OKI SKKVI (Via del Mottara 
n II Tel 8R7I301 
Alle 21.45 terza settimana di 
successo Nuove storle da ri-
dere con Spaccesi in « Gil In-
namoratl • dl Campanile. 
• L'aamento» dl Buzsatl. 
• Opere dl bene • dl Gazzetti 
Regia Pascuttl. 

f iRM.F *RTI 
Alle 21.30 la C l a «H collet-
t lvo » pres « PTocesso a Gior
dano Brttno » di Morettl. Re
gia J. Quaglio. 

Lotto al vertice 
per il Festival 
di. Salisburgo 

SAUSBURGO. 2 
Le rivalita artistiche e le ma-

oovre di alcuni gruppi politid 
sta nno creando qualche diffi-
,x)lta al glorioso Festival di Sa-
isburgo. 

Si tratta di sostituire U pre
sident* del Festival. Bernhard 
Paumgartner. che ha 84 anni. 
II Consiglio direttivo del Fe
stival ha annunciato che Paum
gartner si dimettera I'll set-
tembre, ma evidentemente non 
si era consultato 1'interessalo. 
il quale ha affermato catego-
ricamente che si dimettera so
lo quando sara stato trovato 
un successor* che dia tutte le 
garanzie di esperienza e di 
competenza professionale. 

Come succesvire. Paumgart
ner vedrebbe volentieri il di-
rettore dell'Opera di Ginevra, 
Herbert Graf, che e appoggia-
to da una minnranza in seno 
al Consiglio direttivo. La mag-
gioranza vuole invece un uonio 
politico. Josef Kaut, locale 
espooente del Partito socialista. 
Ma parte che tutto <tia nelle 
mani di Herbert von Karajan. 
membro del consiglio direttivo 
ed eminenza ufficiale e uffi-
ciosa del Festival Von Karajin. 
pur non avendo espresso opi
nion! in pubblico. ha fatto sa
pere che non vuole aiioluta-
mente Graf t E se Karajan 
non e d'accordo — ha ammes-
so lo stesso Graf — la mia 
nomina non h possibiles. 

Le aigla che i n t l n t a*. 
eaat* at ttMf del tiim 
eorrutpoadono alia te. 
ffneata aUulftcaatoaa pat 
genarli 
A a A r r a n t w a M 
0 «a Comleo 
DA o DUegne animal* 
DO at Docameatarle 
DM a DrammatlM 
O m Glallo 
M a Muleato 
• a Bentlmentala 
SA s Batlrloo 
8 M a Btarleo-atttolOflae 

D aoatra f loduda sal fUai 
Tlana eapraaao aal a u d a 
•afnaata i 
4^4-4-4> a aooaaloaato 

4 ^ 4 4 a ottlma 
4>4»4 n buono 

4 4 a dlaoreto 
4 to mediocre 

T V II a vleUto al aal-
aorl di II anni 

E L I S K O ( l e i 1^.114) 
Domani alle 21 il T. Stabile 

. dl Prato pres. « Nel londo > 
(L'albergo del poveri) dl M. 
Gorki. Regia dl G. Strehler. 

PILAIMl'IMO no (Via «Jrtl 
d'l l lhert I I l e i rt.Mi.4M) 
Alle 20 - 22.30 Rassegna dl 
cinema e film underground 
Italian! (Dargelllnl, Vergine, 
Lombardl). 

PIII .KMUlHO 
Alle 22 11 Folk itallano dl 
Francesco 11 folk inglese dl 
Ross e le canzoni dl Clara Se-
renl. 

IL PUFF (V. dei Saluml, 36 • 
Tel. 5810721) 
Alle 22,30 « Vamos a...magnar 
companeros» dl Amendola e 
Corbuccl con L Florlnl, R. 
Licary, G. D'Angelo, M. Fer-
retto. E. Grassi. All'organo E. 
Giuliani. 

O l l . l i l . l IA M IIKI M'.KVI 
Sabato e domenica alle 16 ul-
tlme due recite « Flor dl loto » 
operetta dl Corona con 60 pic-
coll attori. cantantl, ballettl e 
coro Dirett. d'orchestra Ca
tena. Coreografle di Luzlo. 
Regia Ambroglinl. 

f A i d O l . i (Md (« Borsl , 1 • 
iv i KII:<-V>:<) 

Alle 21,30 N. Taranto in « Va-
do per vedove » commedia dl 
Marotta e Randone con D. 
Palumbo. C. Taranto, N. Asco-
11. Regia dl G. Magllulo. 

( j l ' I K I M ) ( l e i t)7b.4K5) 
Alle 21.15 Gino Cervi. A. Pa-
gnanl. P. Carllnl. G. Granata 
in «Ognl mercoledl » dl Ri-
snlk. Vers. Luigi Lunari. Re
gia M. Ferrero. 

RIDOITO ELISEU (Telefono 
463.095) 
Alle 21.15 « Jacques o la sot-
tonilssione • di Jonesco. 

ROSSINl (P.zza s Chlara -
Tel 652.770) 
Alle 21.15 « In canipagna e 
un'altra cosa » successo comi-
co dl U. Palmerlnl presentato 
da Checco e Anita Durante. 
Regia di Checco Durante. 

S I S I IN A ( l e i 485.480) 
Alle 16.45 famil e alle 21.15 
Garlnel e Giovannlni pres. 
« Alleluja brava gentc » con 
Rascel. Proiettl. Musiche dl 
Modugno-Rascel. Scene e co
stumi Coltellaccl. Coreografle 
Landl. 

TEATK1NO DEI CANTASlt* 
RIE (Vlcolo del Panierl 5? -
Tel. 585.605) 
Alle 22.30 « Ballata per o n re 
mlnore > (Ferdlnando II dl 

- -Borbone) di Spadacclno con 
Bilotti. Casalino. Dedola. Ga-
branl. Garrard. Terzo mese dl 
successo. 

TEATRO MARYMAUNT (Via 
Nomcntana, 355 - Telefono 
833603) 
Alle 18 « Gil student! provano 
Cecov e reallzzano 11 Gabbla-
no su una scena come ogg l» . 
Regia Angelo Zito. 

TEATRO STRUMENTO 
In preparazlone «Tribunate 
Russell sol crimlnl dl guerre • 
regia Stefano Mastini con A. 
Cobtanchl. G.M Lojacono. M. 
Milazzo. R M Montesantl. A. 
Pellacrhl 

TEATRO TOR Dl NONA (Via 
degll Acquasparta, 16 - Te
lefono 657.206) 
Da lunedl alle 21.30 11 Teatro 
Libero pres. «Iwona, prlncl-
pessa di Borgogna» dl W. 
Gombrowlcz. Regia dl A. P u -
gliese. 

VAI.I.K 
Alle ore 21.15 la C l a del 
« Malinteso » Bax-Bel le l -Bus-
pollno-Rlzzoll-Rossatl prenen-
ta «Una donna di casa * dl 
Brancatl. Regia dl Rossati. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELL1 (Telefo-

0 0 730.13.16) 
Le voct blanche, con S. Milo 
(VM 18) SA 4 4 e riv. Lean-
drls 

JOLLY 
Spettacolo teatrale ARCI 

CINEMA 
Prime visioni 

aUKIANU ( l e i 352J53) 
Stanza 17-17 palazzo delle tas-
se ufflcio Imposte. con G. Mo-
schin C 4 

AI.MKKI ( l e i amjS51) 
Io sono la legge, coo B Lan
caster A • 

*>l l tASSADE 
In fondo alia piscina, con C. 
Baker G 4 

4MKKICA (Tel . 5 8 S J » ) 
Stanza 17-17 palazzo delle taa-
se afflclo Imposte, con G. Mo-
schtn C •> 

I N I A K t S ( l e i 890JM7) 
Tom e Jerry in il topo i roio 
e rammazzo quando mi pare 

DA • • 
ATPIO ( r e i 77»il38) 

Venga a prendare II caff* da 
noi, con U. Tognazzl 

(VM 14) SA 4 
AHl^llMKDfc ( l e i K75JC7) 

Chiuao per prolezlone privata 
<tKISIt>% ( 1 H S U J 3 0 ) 

In fondo alia piscina, con C. 
Baker G 4 

%Kl.r-.<4:ill.NO (Tel 35Hi»>4| 
n giardino del Flnxi Contlni, 
con D. Sanda DR +*> 

4VA!SA I l e i S U ^ I J A I 
1 due sedottorl con M. Brando 

SA 4 4 
4 V K N T I N O ( Tel iTz 147) 

Delitto a l clrcolo del tennis. 
con A . Gael ( V M 18) G 4 

H A I . I H J N A ( l e i J4?-»!R) 
Medea 

B 4 K l f t - . K I N I 11*1 171.707) 
Comma 7Z. con A Ark io 

I V M I8» HR 4 « 
K O M M . N A ( I r l %tt TOO) 

N in l Tirabnscld la donna che 
invento la mossa, con M. V i t t l 

SA 4 4 
G A M I 1 H C l r i OSjpmt 

I senza nome. con A Delon 
DR 4 4 

G A P I M N I C A ( l e i S77 4H5I 
Venga a prandere i l caff* da 
noi. con U Tognazzl 

( V M 14) SA 4 
L A I ' K A N I I H K I ' I A I I H72 4H5) 

Una prnsil lnla al servizio d r l 
pnbbtlco ed In retola con le 

' leggl dflln main, con G Rail! 
IVM 18) DR 4 4 

CINKS1AK l l r i IK9X4ZI 
Vamos a malar rompanr rn * 
con F. Nero A 4 

| ] n A I I I H l r - . N / O ( | iMl .VMl 
Ninl Tlrabn^cio la donna che 
invrnto la mossa. con M Vittl 

SA 4 4 
CORSO (Tf l (TTSiaJI) 

Cose (II Co»a Nostra, con C 
Oluffr* C # 

UUK ALMIItl ( l e | . tliJW) 
Ninl Tlrabusclo la donna cbe 
lnvent6 la mossa, con M. Vittl 

SA 4 4 
EDEN ( l e l . 480.188) 

Vamos a matar companeros, 
con F. Nero A 4 

EMISA8S* ( l e l . 870.245) 
, II gufo a la gattlua, con Q. 

Segal (VM 18) 8 4 
EMPIRE ( l e i . 8554tt2) 

11 gatto a 9 code, con J Fran-
CIBCUB (VM 14) G 4 

EUKLINfc. (Piazza Italia 6 
KUK l e l 591.()yJIB) 
Ninl TlrabuscIA la donna che 
invento la mossa, con M. Vittl 

SA • • 
EUKOPA ( l e l . 865.370) 

Cose dl Cosa Nostra, con C. 
Gluttre c 4 

F1AA1MA ( l e l . 471J00) 
Dropout, con F. Nero 

(VM 18) SA 4 4 
F1AMMETTA ( l e l . 470.464) 

11 glardlno del Flnzl Cuntinl, 
con D. Sanda UR 4 4 

GALLEH1A ( l e l . 673J267) 
Le copple, con M. Vittl 

(VM 14) SA 4 
GARDEN (Tel. 5K2.848) 

Delitto al clrcolo del tennis, 
con A. Gael (VM 18) G 4 

UIAKIHM) < Tel KJM.H4B) 
II clan degli uomlnl violent!, 
con J. Gabin (VM 14) G 4 

G l O l h L L O 
La prima notte del dottor Da
niel! Industrlale col comples
so del glocaltolo, con L Buz-
zanca (VM 14) SA 4 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
Woodstock M 4 4 

HOLIDAY (Largo Benedetto 
Marcello . Tel. 858.326) 
La flglla dl Ryan, con S. Miles 

(VM 14) DR 4 
KING (Via Fogliano. 37 • Te-

lerono 831.95.41) 
Venga a prendere U caffe da 
uol, con U Tognazzl 

(VM 14) SA 4 
MAKS'lUSO (Tel . 786.086) 

Una prostituta al servizio del 
pubblico ed in regula con le 
Icggi dello stato, con G. Ralll 

(VM 18) DR 4 4 
MAJESTIC (Tel. 674.808) 

Oltre I'Edcn, con C Jourdan 
(VM 18) DR 4 4 

MAZZINI (Tel . 351.042) 
La leggenda di Aladlno 

DA 4 4 
MEl'KU DRIVE IN ( l e l e f o -

no bU9.02.43) 
Spettacoii venerdl, sabato e 
domenica 

METROPOLITAN (T . 680.400) 
Lo strano vlzio della slgnora 
Wardn, con E. Fenecb 

( V M 18) G 4 
M1GNON D'ESSAI ( T . 860483) 

La confesslone, con Y. Mon
tand DR 4 4 4 

MODERNO (Tel . 460.285) 
Pagine proiblte della vita dl 
una fotomodella, con L. Mo-
dugno (VM 18) G 4 

MODERNO SALETTA (Telefo
no 460.285) 
I senza nome. con A. Delon 

DR 4 4 
NEW YORK (Tel . 780JS71) 

Stanza 17-17 palazzo delle taa-
se uftlclo Imposte, con G. Mo-
achin C 4 

OLIIMP1CO (Tel . 302.635) 
Una prostituta al servizio del 
pubblico ed in regola con le 
leggi dello stato, con G. Rail! 

(VM 18) DR 4 4 
PALAZZO (Tel. 4y5.b8.31) 

n rito 
PAK1S (Tel . 754.368) 

Io sono la legge. con B. Lan
caster A 4 

1'ASOUINO (Tel . 503.622) 
Romeo and Juliet (in english) 

QUAl'l'RO FONTANE {lel* 
fono 480.119) 
Voyoo, con J X . Trlntlgnant 

(VM 14) G 4 4 
QU1R1NALE (Tel . 462.653) 

La callffa, con U. Tognazzl 
(VM 14) DR 4 4 

UU1R1NETTA (Te l . 679J00J2) 
Festa per il compleanno del 
caro amico Harold, con K. 
Nelson (VM 18) DR 4 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Brancaleone alle croclate, eon 
V. Gassman SA 4 4 

REALE (Tel . 5S0JB4) 
Io sono la legge. con B. Lan
caster A 4 

REX d e l . 884J65) 
Una prostituta al servizio del 
pubblico ed in regola con le 
leggi dello stato, con G. Rail! 

(VM 18) DR 4 4 
RITZ (Tel . 837.481) 

Io sono la legge, con B Lan
caster A 4 

RIVOI.I (TeL 460-883) 
Anonlmo venezlano, con T. 
Musante (VM 14) DR 4 # * 

ROUGE E l NOIR ( T . 864305) 
Una Incertola dalla pelle dl 
donna, con F. Bolkan 

( V M 18) G 4 
ROYAL (Tel . 770.549) 

L'dltlma valle, eon M. Calne 
(VM 14) DR 4 4 

ROXY ( l e l . 870.504) 
Cose dl Cosa Nostra, con C. 
Gluffre C 4 

S A L O N E MARGHERITA (Te
lefono 679J4.39) 
n ragazzo selvagglo, con F. 
TrulTaut DR 4 4 4 

SAVOIA (TeL 865.023) 
Lo chiamavano Trinlta, con 
T. Hill A 4 

SMERALDO (TeL SSl^Bl) 
Indaglne sa an clttadlno al dl 
sopra di ognl sospetto, con G. 
M. Volonte 

(VM 14) DB 4 4 « # 
8UPERC1NEMA (TeL 485.4SR) 

to non spezzo^rompo. eon A 
Noscheae C 4 

T l F F A N l (Via A. Oe Pretai 
l e l 452.590) 

n gufo e la gattina, con G. 
Segal (VM 18) S 4 

TREVI (TeL 689.818) 
La mof l ie del prete, con S. 
Loren S 4 4 

T R I O . T I P H E (Tel . 838JWJ3J 
L'nomo dalle doe ombre, con 
C Bronson DR 4 

UNIVERSAL 
Non stozzlcate I c o w boy che 
dormono, con J. Stewart 

A 4 4 
VIGNA CLARA (Te l . 3ZSJ5S) 

Venga a prendere II caffe da 
noi. con U. Tognazz! 

(VM 14) SA 4 
VITTORIA (TeL 571.357) 

Non stozzlcate ! cow boy cbe 
dormono, con J. Stewart 

A 4 4 

Seconde visioni 
ACILIA: Riposo 
ADRIACINE: Riposo 
AFRICA: II gobbo, con G. Blain 

DR • • 
AIRONE: I contrabbandieri de

gli anni rugrentl, con R, Wid-
mark DR 4 # 

ALASKA: Che casino ragazzl! 
con P. Leroy S 4 

ALBA: Un nomo cbiamato 
Ftlntstone 

AI.CE: Alice nel paesr.- delle 
meravlglie DA 4 

ALCYONE: Scacco alia regina, 
con R. Schiafflno (VM 18) S 4 

AMBASCIATORI: L'armata de
gll eroi, con L, Ventura 

DR 4 4 
AMRRA JOVIXELLI: Le VOCl 

blanche, con S Milo e rivlsta 
(VM 18) SA 4 * 

ANIENE: Le tlgrl dt Mompra-
crm, con J. Rasslmov DR 4 4 

APOLLO: Tre giorni dl fuoco 
AQUILA: Snldato bio. con C 

Bergen (VM 18) OR 4 4 4 4 
ARALDO: My fair lady, con A 

Hepburn M 4 4 
ARGO: n clrcolo vlzioso. con 

R Moore G 4 
ARIEL: West side story, con N 

Wood M 4 4 4 
ASTOU. Snldato bio. con C 

Rergen (VM 18) DR 4 4 4 4 
ATLANTIC: Qnando la dnnnp 

avrvano la coda, con S Ber-
f e r (VM 14) SA 4 

AUGUSTUS: La roisu masclicru 
< del terrore, con V. Price 

(VM 14) DR 4 4 
AUKELIO: La ngre prutunuia 

alia dluaiulle, tun It. l lanln 
A 4 

A U K E U : 1 sun/a nuuie, con A. 
Delon UU 4 4 

AURORA: Prudenzla e la pulo-
la, con D. Nlven (VM 14) S 4 

AUSONIA: Cuorl solitarl 
AVORIO: Capltau Simbad, con 

P. Armendarlz A 4 
BELS1TO: La confesslone, con 

Y. Montand DU 4 4 4 
B O l l O : Un.t storia d'amore cou 

A. Moflo (VM 18) S 4 
BRANCACCIO: L'altra faccla 

del plaueta delle sciintnle, con 
J. Frauciscus (VM 14) A 4 4 

BRASIL: La morte bussa due 
volte, con A. Ekberg 

(VM 14) G 4 
BRISTOL: Lo strano tri.uigolo, 

con P. O'Toole 
(VM 18) DR 4 4 4 

BROADWAY: La peccatrlce 
adolescente, con II. Anders 

(VM 18) S 4 4 
CALIFORNIA: L'altra faccla 

del planeta delle scimmle, 
con J. Franclscus 

(VM 14) A 4 4 
CASTELLO: Hombre, con P. 

Newman DR 4 4 4 
CLODIO: Quattro per Cordoba, 

con G. Peppard A 4 
COLORADO: My fair lady, con 

A. Hepburn M 4 4 
COLOSSEO: Arrlva Charlie 

Brown DA 4 4 4 
CORALLO: Le bambolc, con G. 

Lollobrlgida (VM IB) C 4 
CRISTALLO: L'eta del males-

sere, con H. PolltoJT 
(VM 18) S 4 4 

DELLE MIMOSE: Riposo 
DELLE RONDINI: Un flume dl 

dollarl 
DEL VASCELLO: John e Mary, 

con M. Farrow 
(VM 14) S 4 4 

DIAMANTE: Tarzana il sesio 
selvagglo, con K. Clark 

(VM 18) A 4 
DIANA: La leggenda dl Aladlno 

DA 4 4 
DORIA: Silvestro e Gonzales: 

sflda all'ultlmo pelo DA 4 
EDELWEISS: La stlrpe del 

vampiri 
ESPERIA: Vamos a matar com

paneros, con F. Nero A 4 
ESPERO: La battaglia dl Ber-

llno, con W. Siemon DR 4 4 
FARNESE : Petit d'es3al « Da 

Lumiere a Godard »: II gabl-
netto del dr. Caligarl, con C. 
Johns (VM 16) G 4 

FARO: America cosl cruda cosl 
violenta DO 4 

GIULIO CESARE: II paradlso 
del nudlstl, con H. Fux 

(VM 18) S 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Presto a letto 
IMPERO: La frusta e la forca, 

con B. Bridges A 4 
INDUNO: Ehl Gringo scendl 

dalla croce 
JOLLY: Spettacolo teatrale 

ARCI 
JONIO: Implccalo piu in alto, 

con C. Eastwood A 4 
LEBLON: L'nomo venuto dal 

Kremllno con A. Quinn DR 4 
LUXOR: Scacco alia regina, 

con R. Schiafflno (VM 18) S 4 
MADISON: I ragazzl della via 

Paal, con A. Kemp DR 4 4 
NEVADA: Corrl nomo corrl, 

con T. Millan A 4 
NIAGARA: Cyrano e D'Arta-

gxtan, con S. Kosclna A 4 
NUOVO: La confesslone, con Y. 

Montand DR 4 4 4 
NUOVO OLIMPIA: L'unlco glo

co in cltta, con E. Taylor S 4 
PALLADIUM: I due maflosl nel 

Far West, con Franchi - In-
grassia C 4 

PLANETARIO: Le nottl dl Ca-
blria, con G. Masina 

(VM 16) DR 4 4 
PRENESTE: Qulcn sabe? con 

G.M. VolonW (VM 14) A 4 
PRINCIPE: La porta dalle 7 

chlavi, con H. Drache G 4 
RENO: N6 onore n6 gloria, con 

A. Quinn DR 4 
BIALTO: L'nomo dal bracclo 

d'oro, con F. Sinatra 
(VM 18) DR 4 * 

RUBINO: Certo certUslmo anzi 
probablle, con C. Cardinale 

(VM 14) S 4 4 
SALA UMBERTO: La vera s to

ria dl Frank Mannata, con A. 
M. Pierangell (VM 14) DR 4 

SPLENDTO: n teschio dl Lon
dra, con J. Fuchsherper G 4 

TTRRENO: Colpo di sole 
TRIANON: La caduta delle 

aqulle, con G. PeDpard 
(VM 14) A 4 

ULTSSE: La moglie del prete. 
con S Loren S 4 4 

VERBANO: Onattro ner Cordo
ba. con G. Peppard A 4 

VOLTURNO: II demone dl fuoco 

Terze visioni 
BORG. FTNOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: Non si raaltratta-

no cosl l e slgnore con R. Stei-
ger G 4 4 

NOVOCINE: Come qnando per
che, con D. Gaubert 

(VM 18) DR 4 
ODEON: Alta lnfedelta. con N . 

Manfred! SA 4 4 
ORIENTE: Arrlva Charlie 

Brown DA 4 4 4 
PRIMAVERA: Riposo 

Sale parrocchiali 
COLUMBUS: Soldatl a cavallo, 

con W. Holden A 4 4 
CRISOGONO: II domlnatore del 

deserto 
DELLE PROVINCIE: Ciclone 

sulla Glamaica, con A. Quinn 
DR 4 4 

DON BOSCO: Asterlx U gallico 
DA 4 

GIOV. TRASTEVERE: Agguato 
nel sole 

MONTE OPPIO: Znm zam z a m 
n. 2, con L. Tony 8 4 

MONTE ZEBIO: Grand Prix, 
con Y. Montand 

(VM 14) DR 4 
NOMENTANO: 28 mtnutl per 

tre mlllonl dl dollar), con R. 
Harrison A 4 

ORIONE: La battaglia dl Ala
mo, con J. Wayne A 4 4 

PANFILO: To mlo flglio e l a 
fldanxata, con L. De Funes 

C 4 
RIPOSO: II llbro delta giangla 

DA 4 
S. FELICE: I 4 bcrsagllerl 
S. SATURNTNO: Zan il re della 

gltmgla 
TIBUR: Uccidl o mnorL con R. 

Mark A 4 
TRASPONTTNA: Al dl la della 

legge, con E. Manni A 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ARCI, 
ENAL, A G I S : Ambasclatorl, 
Adriacine, Africa, Argo, Alfleri, 
Bologna, Bristol. Crfstallo, Del-
le Terrazze, Enclide, Faro, 
Flammetta, Leblon, N . Olirapla, 
Orione. Planetaria, Prlmaporta, 
Rialto. Roma, Sala Umberto, 
Splendid, Sultano, Trajano dl 
Flnmiclno, Tlrreno, Tnscoln, 
Verbano. TEATRI: Delle Arti, 
EIUco. Parloli, Quirino, Rossini, 
Satlri. 

AWiSI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio a aablMrto madico par la 1 
diaanosl a cura dalla "»»la" diitun- 1 
lion) a dabolazza MHuali dl origlna 
aanaaa • aaidtlca - andocrliM 
(a«uiaitanla acMuall, a«litl«nza 
aasaaalt. aaamalia aawaall, aaal-
nta assauala. steriUra. aracadtt) > 

Cura Innocua, Indolori 
pra-postraatrimonltll 

, PIETRO dr. MONACO 
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Splendida vittoria del danese a tempo di record 

Ritter nella «crono» 
a oltre 54 Km. Pora! 

Nella seconda semifappa in linea) vittoria di Reybroeck su Sercu - ff Giro di Sar-
degna si conclude oggi con la Olbia-Nuoro: il vantaggio conquistato nei giorni 

scorsi dovrebbe bastare a Merckx per vivere di rendita 

RITTER 

Dal nostro inviato 
OLBIA. 2 

Merckx o Pettersson?; si 
pensava alia vigilia della Sas-
sari-Porto Torres, gara a cro-
nometro del Giro di Sardegna. 
nessuno dei due, poiche, Ole 
Ritter ha dato la paga ad en-
trambi realizzando una media 
(54,219), che costituisce la mi-
glior prestazione su una distan-
za del genere. Una media ec-
cezionale, ma discutibile se dia-
mo retta al nostro tachimetro 
che ha segnalato un chilome-
tro e rotti in meno della lun-
ghezza ufficiale (18,800). E, co-
munque, evviva Ritter; il da
nese della « Dreher » ha lascia-
to Merckx a 28" e Petterson a 
37". E probabilmente sarebbe 
andato oltre se ieri, nel tenta
tive di agganciarsi al drappello 
di testa, non fosse rimasto al
io scoperto per una buona mez-
z'ora. 

II percorso era una linea 
dritta e grigia che si presta-
va alia grande velocita, e Rit
ter s'e confermato formidabile 
passista. L'aver relegato Mer
ckx a circa mezzo minuto rap* 
presenta un fatto tecnico di 
notevole importanza. E' la pri
ma volta che Eddy scende di 
quota nella specialita; aveva 
preso le redini del comando 
detronizzando Gimondi e oggi 
deve inchinarsi a Ritter. E' 
un episodio sporadico oppure lo 
awertimento di un prossimo 
passaggio di consegne? Vedre-
mo... Chiaro che Ritter e, per 
taglia atletica, parente stretto 
di Anquetil. Scientificamente 
parlando il dottor Veronesi de-
firasce il recordman dell'ora 
(38.653, il 10 ottobre 1968) < un 
elemento perfettamente dotato al 
quale si potrebbero tranqullla-
mente attribulre mezzl eccezio-
nali per altre discipline sporti
ve che richledono II binomio 
forza-reslstenza i. 

D programma 1971 di Ole e 
il seguente: qualificarsi netta-
mente e piu ancora dello scor-
so anno come il numero uno 
delle competizioni a cronome-
tro e rispondere a Merckx qua-
lora il belga dovesse togliergli il 
record dell'ora. Da registrare 
che il signor Driessens (diretto-

H «Giro» in cifre 
Gli ordini d'arrivo 
COSI' A CRONOMETRO 

1) Ritter (Dreher) in 2DM8", 
•Ha media di km. 54,219 (ab-
buono 30") tempo agli effettl 
della classified 20'18"; 2) Merckx 
(Molteni) 21'16" (abbuono 20") 
tempo agli effettl della clas
sifies 20'56; 3) Pettersson (Fer-
rettl) 21'25" (abbuono 10") 
tempo agli effettl della classl-
flca 21'15"; 4) Sorlini (Cosatto) 
a 53"; 5) Boifava (Scic) a 54"; 
6) Simonetti (Ferretti) a 1'01"; 
7) Gimondi (Salvarani) a 1*17"; 
8) Guerra (Salvarani) a 1'23; 
9) Van Springel (Molteni) a 
1'42"; 11) Motta a 1'45"; 12) 
Zllioli s.f.; 13) Poloni S. t.t.; 
14) Bosisio a 1'57"; 15) Moser 
a 1'58; 16) Beghetto a TOT'; 
17) Venfurelll a 2'04"; 18) Jot-
ti s.t.; 19) Houbrechts a 2'05"; 
20) Huysmans s.t. 

COSI' IN LINEA 
1) Reybroeck (Salvarani) in 

3.45*22" (abbuono 30") alia me
dia oraria di km 15.457, tempo 
•gli effettl della classlflca 3.44' 

(abbuono 20"), tempo agli ef
fettl della classlflca 3.45*02"; 3) 
Jottl (Zonca) s.t. (abbuono 10"), 
tempo agli effettl della classlfl
ca 3.45'12"; 4) Durante (ACCPI), 
5) Ctaemello (Cosatto), 6) Dan-
celli (Scic), 7) Van Vllebergbe 
(Ferretti), 8) Borghettl (Zonca), 
9) Beghetto (Zonca), 10) Bitossl 
(Fllotex) segue 11 gruppo con lo 
stesso tempo del vincitore. 

Classifica generale 
1) Merckx to 16.12'09"); 2) Go-

sta Pettersson a 59"; 3) Van 
Springel a 2*03"; 4) Motta a 
4'21"; 5) ZilloII a 4*31"; 6) De 
Schoenmaker a 4'32"; 7) Huy
smans a 5'14" 8) Van Vlierber-
gbe a 7'16"; 9) Gimondi a 7,27*»; 
10) Ritter a 8*48"; 11) Pecchle-
lan a 8*53"; 12) Panizza a 8*59"; 
13) Simonetti a 9*22"; 14) Mo
ser Aldo a 10*30"; 15) Sercn a 
.10*52": 16) Dancellt a 12*02"; 
17) Bitossl a 12*16" 18) Beghet
to a 12*35"; 19) Houbrechts a 
12*38"; 20) Pfenninger a 12*50"; 
21) Cucchletti a 12*52"; 22) Ca-
valcanti a 13*19"; 23) Pintens a 
13*20"; 24) Michelotto a 13*34"; 
25) Ballini a 14'; 26) Armani a 
14*01"; 27) Favaro a 14*03"; 28) 
Bergamo a 14*34"; 29) Magglonl 

• 52"; 2) Sercu (Dreher) s.t. 1 a 14*46"; 30) Franco Mori a 15*. 

re sportivo della Molteni) non 
crede alia purezza dell'odierna 
impresa di Ritter. « E' stato aiu-
tato da qualcuno, dall'ammlra-
glia o da un motoclcllsta; Im-
possiblle correre a 54 Km. dl 
media ». E di rimando il signor 
Coccione, presidente di giuria, 
ha dichiarato: «Storle. Ritter 
non ha commesso la minima ln-
frazione ». Il signor Dreiessens 
non sa perdere? 

Merckx ha aumentato il suo 
margine nel confronto di Pet
tersson e salvo grossi imprevi-
sti. i 59" saranno piu che suf
ficient! per vivere di rendita do-
mani giorno di chiusura. Niente 
di speciale nel pomeriggio. una 
marcia di trasferimento e la 
gioia di Reybroeck che e sfrec-
ciato a spese di Sercu. 

E adesso sfogliamo il taccuino 
per i dettagli della giornata. 
Cominciamo. naturalmente, dal-
la cronometro svoltasi a caval-
lo di un tracciato molto scor-
revole: strada ampia, due tratti 
in lieve discesa e uno ondulato, 
quello da localita Li Punti (116 
metri) alia cantoniera ottava 
(138). 

Soffiava un venticello che 
prendeva di fianco i corridori, 
e Sorlini (un ragazzo che ha 
qualita da esprimere. Dipende 
dalla sua volonta) restava per 
un bel po' sulla cresta dell'on-
da impiegando 21*41". Applausi 
anche a Boifava (21*42"). poi 
saliva in cattedra Ole Ritter 
con 20* 48". 

Strano, ma vero, il prima-
tista di citta del Messico appa-
riva relativamente soddisfatto 
della sua prova e rientrava in 
albergo a Sassari. Bravo Si
monetti (21*49"). senza pretese 
Sercu che aveva pedalato in 
calzamaglia; discreto Gimondi 
(22*05*') superiore. per6 a 
Motta (22*33") e Van Springel 
(22'17"). L'attesa era per Mer
ckx e Gosta Pettersson. Lo sve-
dese concludeva in 21*25", e a 
questo punto Franchino Cribiori 
anticipava: cAbbiamo vinto! >. 
Giusto perche il tempo di 
Merckx (21*16") decretava il 
successo di Ole Ritter. Sul pal-
co, mancava il vincitore, e i 
baci della cmiss> di turno toc-
cavano a Merckx il quale corn-
men tava: «Ho preceduto Pet
tersson e mi basta >, ma dietro 
al sorrisetto di circostanza si 
vedeva bene che Eddy era sec-
cato per la mancata vittoria. 

Due ore di riposo nel calduc-
cio di Sassari e avanti verso 
Olbia con 40 mimiti di ritardo 
dopo alcune telefonate con 
Tempio Pausania dov*e nevi-
cato. « Potete transitare». av-
vertono, e intanto notiamo le 
scaramucce di Vannucchi, di 
Guerra, Fezzardi, Merckx. 
Chiappano. Pettersson. Pintens, 
di Durante e Armani. Fuochi di 
paglia, e si giunge lentamente 
nella vallata di Tempio Pausa
nia. Un paesaggio incipriato. 
asfalto pressoche asciugato dal 
sole pomeridiano e viaggio ab-
bastanza tranquillo. 

L'arrampicata e monotona, 
manco un accenno di battaglia. 
solo uno scatto di Bitossi nel-
1 abitato. e il resto e una lunga 
picchiata. Invano cercano di 
squagliarsela Cucchietti. Tosello. 
Attilio Rota. Colombo. Benve-
nuti e Chemello. ed e il vola-
tone. 

U girotondo di Olbia e pieno 
di curve e controcurve. Merckx 
lavora per Basso. Houbrechts e 
Guerra proteggono Reybroeck 
ed e lo « sprinter > della « Salva
rani > a spuntarla su Sercu. 

Domani. con la Olbia-Nuoro 
(tutta in pianura meno la sca-

lata finale: forse il chilometrag-
gio verra ridotto perche e 
crol'ato un ponte) calera la 

Infanfo la squadra si prepara per il match coi granata 

OGGI L'ASSEMBLEA 
DELLA FI0RENTINA 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 2 

I calciatori della Fiorentina, 
reduci dal pareggio consegui-
%o al San Paolo di Napoli, 
nel pomeriggio sono tornati 
sul terreno del Comunale per 
sostenere una lunga seduta 
ginnico-atletica. Pugliese per 
auo conto dopo essersi dichia
rato soddisfatto del punto ra-
cimolato contro gli uomini di 
Chiappella ha fatto chiara-
mente intendere di essere in-
tenzionato a schierare la stes-
sa squadra (con la sostituzio-
ne di Manani nel secondo 
tempo con Chiarugi) anche 
contro i « granata T» del Torino 
nel prossimo incontro di cam* 
plonato. 

Ma in questo momento 
l'attenzione dei tifosi viola e 
dei suoi dlciassettemila ab-
bonati e rivolta all'assemblea 
ordinaria degli azlonisti in 
programma domani alle 18 nei 
locali socitli di via del Pario-
ne. Assemblea, sara giusto 
precisare. imposta da un grup
po di aziomsti (circa il 30**) 
all'opposi zione. Nell'odg dei 
lavori figura la reiazione da 
parte det consiglio di amml-
nistrazione sull'attuale sltua-
zione generale della societa e 
la reiazione sui enter! e me-
|odi dt conduzione delta cam-
pagna acquistl e cessioni per 
il campionato 1970-71. 

A tale prorxMito 11 gruppo 
dl azlonisti (circa un centi-
nilo) che nanno imposto l'aa-

semblea. ieri sera si sono riu-
nici per esaminare la situazio-
ne della SpA fiorentina e su 
come comportarsi in tale occa-
sione. Nel corso dell'incontro 
d emerso l'intendimento di 
discutere ampiamente l'odg 
ritenendo che in questo mo
mento sia necessaria una ve-
rifica della consistenza tecni-
co-finanzlaria con particolare 
riferimento al future della 
squadra. 

Gli azlonisti nanno infattl 
convenuto che malgrado l'al-
larmismo diffuso da organ! 
ufficiali della Fiorentina SpA 
una discussione approfondita 
e serena che scaturisca attra-
verso rassemblea, debba re-
sponsabilizzare al massimo la 
societa e non possa che gio-
vare al raggiungimento del 
traguardo auspicato. che oggi 
purtroppo e solo quello di evi-
tare la retrocessione. 

Stamane infattl un portavo-
ce del gruppo degli opposito-
rl ha tenuto una breve confe-
renza stampa precisando che 
lo scopo del gruppo e solo 
quello di lnlziare un discorso 
che si concludera nel prossi 
mo mese dl settembre quando 
— ha precisato — saremo chia-
mati a votare 11 bilancio. 

In quell'occasione avremo 
magglori possibilita per con-
testare gli error! poiche ci sa
ranno fomite tutte le pezze dl 
appoggio inerenti il bilancio. 
Questo pert non cl esime 
— ha continuato — dando uno 
sguardo agli ultiml tre bilan-

ci. di dire che la Fiorentina 
non e in grado di sostenere 
questo ritmo: la conduzione 
sociale e passata dai 2 milio-
ni 200.000 lire al giorno del 
'68 ai 4 mllioni 600 mila lire 
del 70. A conferma di questo 
costante aumento sono state 
fomite le seguenti cifre: sta 
gione 1968: incasso 739 ml
lioni. spese 830 milioni; 1969 
incasso 1 miliardo 218 milio
ni, spese 1 miliardo 596 mi
lioni; 1970: incasso 1 miliar
do 400 milioni, spesa 1 miliar 
do 690 milioni. 

Inoltre — e questo sara sol-
levato anche domani nel corso 
dell'assemblea — gli operato-
ri nanno sottolineato un par
ticolare importante: quando 
la societa da sportiva si tra-
sformb in Spa il parco gioca-
tori fu considerato simboli-
camente una lira, mentre nel 
l'ultimo bilancio lo stesso par
co giocatori viene considera
to 1 miliardo 219 milioni (nel 
'68 subito dopo la costituzione 
della SpA 874 milioni, nel '69. 
944 milioni). Infine gli oppo-
sitori, tenendo presenti le reali 
possibilita di una citta come 
Firenze. chiederanno se e vero 
che all'allenatore Pesaola e 
stata corrisposta, per una so
la stagione, la somma di 100 
milioni e se e vero che lo 
stesso alienators ha in mano 
un documento-contratto con 
la ricoferma anche per la pros-
sima stagione. 

Loris Ciullini 

tela sul quattordicesimo giro di 
Sardegna. 

A mezzanotte. con un aereo 
che spicchera il volo da Alghero. 
Eddy Merckx conta di essere 
da Claudine coi fiori del trionfo. 

Gino Sala 

Waltham arbitrera 
Arcari-Henrique 

L'inglese Teddy Waltham ar
bitrera il campionato del mon-
do di pugilato fra l'italiano Bru
no Arcari (detentore) e il bra-
siliano Joao Henrique (sfidan-
te). valevole per il titolo dei 
superleggeri, versione WBC 
(World Boxing Council) in pro
gramma sabato al Palasport di 
Roma. I giudici saranno lo 
spagnolo Sancez Villar e il te-
desco Karl Perpeet. 

Domani al Senato 

JOE FRAZIER e CASS I US CLAY: al dl la della grlnta un match in una partita in tre attl? 

Un«computer»inglese ha gia <« deciso»il risulfalo del match di lunedi notte 

Clay battera Frazier che pert 
si aggiudichera la rivincita 

Facciamo la storia dei «cervelli» elettronici del pugilato - Ben 854 giornalisti fianno chiesto 
un biglietto per assistere alia « battaglia dei miliardi» 

n grattacielo dei miliardi sa
le, almeno nella fantasia, men
tre si awicina lunedi 8 mar-
zo. Quella notte, nel Madison 
Square Garden di New York 
gli invitti Joe Frazier e Cas-
sius Clay reciteranno il primo 
atto della loro violenta sfida 
che significa soprattutto dena-
ro. Nel ring, nel nuovo < tem
pio > dei pugni. saranno in gio-
co la « cintura > di c campione 
dei campioni > ed una nicchia 
nella c Hall degli immortali > 
che gia ospita, nella diviskme 
dei pesi massiirri quelli che usa-
rono i guantoni, James J. Cor-
bett e Bob Fitzsimmons, Jack 
Johnson e Jim Jeffries. Sam 
Langford e Tom « Sailor » Shar
key. Tommy Burna e Joe Choy-
neski, Joe Jeannette e Tom Gib
bons. Harry Wills e Jack 
Dempsey. Gene Tunney e Joe 
Louis, Jimmy Broddock e Max 
Baer. cJersey* Joe Walcott e 
Rocky Marciano. Ezzard Char
les e Max Schmeling che sono 
gli ultimi due approdati nella 
rada dei c grandi * che usaro-
no i guantoni. Arrivare quindi 
nel mare dell** eternita». pre-
mio per i migliori. solletica sia 
Frazier. sia Clay. Chi vincera 
questa singolare corsa? 

Per la quarta volta e en-
trato in azione un cervello elet 
tronico. Nel passato ci penso 
il «computer NCR 315» mano-
vrato dai giornalisti Guy Le 
Bow e Murry Woroner per ri-
solvere i seguenti tre quesiti. 

A) I) piu forte peso massi 
mo di ogni epoca: 16 i gi-
ganti selezionati e primo fina-
lista Jack Dempsey il < mas-
sacratore del Colorado >. vinci
tore. per il «cervello. di Ja
mes J. Corbett. John I- Sulli
van e Joe Louis mentre il se
condo finalista. Rocky Marcia
no. ebbe la meglio. secondo il 
«computei\>. contro Gene Tun
ney, Max Baer e Jim Jeffries. 
Nel combattimento decisivo Ro
cky Marciano mise K.O. nel 
13. round. Jack Dempsey. Ma 
il vecchio. indomabile «massa-
cratore* contest6 il trionfo di 
Rocky deciso dai calcoli elet
tronici e, a parer nostro. Jack 
aveva ragkme. 

B) II migliore peso medio del-
l'ultimo secok>: sedici i c 160 
libbre* scelti. D primo finali
sta venne indhcato in Stanley 
Ketcbel. detto I'«assassino del 
Michigan ». che elimind dal tor-
neo il mormone Gene Fullmer. 
Rocky Graziano ed il francese 
Marcel Cerdan. n secondo fi
nalista risultd Ray «Sugars 
Robinson giudicato superiore sia 
a «Nonpareil » Jack Dempsey 
— niente in comune con Jack 
Dempsey de) Colorado — sia a 
Bob Fitzsimmons e Kickey Wal-
der. Dopo i 15 assalti della par 
u'ta finale il «cervello > pro 
clamd vincitore Robinson con 
il punteggio di 147-139 ossia il 
talento di Sugar Ray umih6 la 
potenza micidiale di Ketchel 
che. essendo morto il 10 otto
bre 1910. fulminato dalla pisto-
la di un < cow-boy s. non ha 
potuto protestare. La competi-
zione elettronica si svolse fra 
il 1968 e I'anno seguente, il 
nostro Nino Benvenuti. allora 
campione del mondo per i me-
di. non venne ritenuto degno 
di parteriparvi. Niente da dire 
se pensiamo come e perche 
Nino vinse la < bella > davanti 
a Grittith a sua volta elimi
nate. elettronicamente, da Mar
cel Cerdan «senior*. 

C) Rocky Marciano oppure 
Cassius Clay? Avete certo vi-
sto sul piccolo schermo televi-
sivo. nel gennaio 1970, la pa-
rodia fantasiosa del K.O. inflit 
to da Rocky a Clay nel 13. 
round. Gli americani lo defini-
rono un c super-fight», per noi 
rimane una super-mistificazio 
ne del tutto commerciale. 

Rieccoci nel marzo 1971. Sta-
\-olta sono gli inglesi che, per 
la c battafUa del miliardi». fra 

Joe Frazier e Cassius Marcel-
lus Clay, si affidano ad un 
«computer >. Secondo il dome-
nioale londinese < News of the 
World* tutto sarebbe ormai 
chiaro e deciso. Lunedi prossi
mo, nel € Garden », al termine 
della 15. ripresa l'arbitro al-
zera il braccio a Clay procla-
mandolo vincitore e nuovo cam
pione dei < massimi >. Inoltre il 
< cervello » elettronico anticipa 
il risultato della rivincita che 
si disputera al momento giusto 
secondo i piani di Brenner, di 
Harry Markson. dei loro prin-
cipali. II secondo < match > — 
prendete nota — vedra il trion
fo di Joe Frazier per K.O. nel 
10. assalto, di conseguenza di-
ventera indispensabile la < bel
la > come in tutte le partite di 
affari che si rispettano. 

Negli Stati Uniti le sale di 
spettacolo per il circuito tele-
visivo della sfida fra Clay e 
Frazier sono 344. inoltre a Los 
Angeles il c Forum > ospitera 
20 mila spettatori. Ben 864 gior
nalisti fecero domanda a Johnif 
Condon per un biglietto stampa 
ma il «Ringside* del MSG ne 
pud ospita re non piu di seicen-
to Nel nostro paese non arri-
ver£ il combattimento in di 
retta. la materna TV romana 
intende difendere il sacro ri-
poso degli italiani in modo che. 
martedi. arrivino freschi sul po-
sto di lavoro. Questa la pater-
nalistica spiegazione. filtrata da 
via Teulada. per giustificare la 
mancata trasmissione via sa
tellite che tocehera ogni angolo 
del globo. Alaska compresa. A 
noi. utenti di «Serie C». ri-

servano i lacrimosi cantieri di 
Sanremo. Intanto, in attesa del 
probabile nuovo campione dei 
< massimi >. abbiamo un nuovo 
campione mondiale dei medio-
massimi. E* Vincente Rondon, 
mancino, picchiatore, nato a 
Guardia, Venezuela, nel 1944 
percio ha poco piu di 26 anni. 
Uscito da una numerosa fami-
glia, Vincente dopo aver lavo-
rato nei campi petroliferi del 
paese assieme al padre, e emi-
grato a San Juan. Puerto Rico. 
Ha fatto ritorno a Caracas per 
sconfiggere, in meno di 6 
c rounds >. fl veterano Jimmy 
Dupree di Milderville. South 
Carolina, che era 1'altro aspi-
rante alia « cintura > dei medio-
massimi che la WBA strappd au-
toritariamente al titolare Bob 
Foster — ultimo awersario di 
Joe Frazier — per motivi ri-
masti misteriosi. L'avventuroso 
Rondon e. senza dubbio, un ru
de colpitore. dato che in alle 
namento scaraventA sul tavola-
to Cassius Clay, pert la balor-
da decisione di rapinare Bob 
Foster, del suo tesoro. aumenta 
il caos nell'area del pugilato 
mondiale come, del resto. il 
c trust * Sabbatini-Amaduzzi. de-
finito una < conquista > da 
qualche servitorello. alimentera 
la confusione finanziaria e mo
rale che gia esistono nel mon
do della boxe italiana Magari 
il «trust * romano-romagnolo 
significa 1'inizio della fine. 

Secondo le speranze e la fan
tasia. lunedi gli introiti supe-
reranno i 20 miliardi di lire tfr 
nendo conto di tutto. gioco del 
le scommesse compreso 

Rientrato ieri in Italia 

Thoeni: Al 90% 
il mondiale e mio » 

MILANO. 2 
c Ormat ho novanUr probabi-

lifd su cento di diventare cam
pione del mondo di sci». Lo ha 
dichiarato oggi Gustavo Thoe 
ni. subito dopo il suo arrivo al 
raeroporto di Linate reduce as 
sieme agli altri azzurri da Hea 
venly Valley (California). Ad 
attenderlo erano decine di gior 
nalisti. fotografi. operatori te 
levisivi e cinematograflci non 
che alcune centinaia di perso-
ne e nugoli di piccoli cacciatori 
di autografi. 

Thoeni e apparso piuttosto 
stanco: 1'aereo che k> ha ripor 
tato in Italia proveniva da Am 
sterdam. ma I'intero viaggio da 
gli Stati Uniti a Milano e du 
rato oltre venti ore. 

Erano con lui il cugino Ro
lando Thoeni che si reggeva 
con le stampelle a causa di 
una distorsione subita alia ca-
vigUa sinistra neH'ultima gara 
di giovedl scorso. Eberardo 
Schmalz. Cario Demetz, Miche-
le Stefan) e 1'allenatore Oreste 
Peccedi. 

In una saletta deU'aeroporto. 
Thoeni ha accettato di rispon 
dere alle domande dei giorna 
listi Indossava una giacca a 
vento su una tenuta da sci e 
portava in testa il simpatico 
berretto della divisa azzurra 
A venti anni appena cempiuti 
Thoeni si awfa a diventare 
campione del mondo dopo aver 
conquistato flno ad oggi 155 
punti con un distacco di 20 pun 
ti sul francese Duvillard, se
condo lo clmiflra 

c Non posso dire ancora di 
essere campione del mondo ~~ 
ha detto rispondendo ad una 
delle tante domande — mo ho 
ottime possibUitd. A meno di 
grosse sorprese dovrei farce-
la ». Thoeni dovra oartecipare 
aU'u'tima tappa ddla Coppa 
del mondo di sci in programme 
ad Are. in Svezia. il 13 e 14 
marzo pros.simi disputando le 
due ultime gare: lo slalom spe
ciale e il «gigante*. 

«Teme che si veriflchl. in 
Svezia. un gioco di alleanze de 
stinato a favorire Duvillard? *. 
< E' possibile che accada. ma 
anch'io posso conlare su degli 
alleati: gli anstriaci. per esem-
pto>. 

Thoeni ha oominciato a scia-
re quando aveva solo quattro 
anni sulle montagne di Trafoi. 
il piccolo paese dlela provin 
cia di Bolzano, ne] quale e na 
to e vive tuttora. A 14 anni 
ha partecipato alle prime fare 
per ragazzi. 

Rispondendo alle domande di 
coloro che gli chiedevano di 
illustrare il suo stile. U gio-
vane campione ha detto sorri-
dendo: < Non so qvol e il mio 
stile; vado d'istinto. No, non 
ho avuto davanti a me gli esem 
pi degli altri campioni del pas 
sato. Quando ero piu gkrvane 
ammiTatw moltissimo Killy *. 

I prossi mi impegra di 
Thoeni. prima della partecipa 
zione alle gar* di Svezia, do-
vrebbero essere i camptonatt 
italiani assoluti di sci alpino 
1971 in proframma da domani 
al ? aurao « 

Lo c sport > e la c bandiera > 
non trovano posto nella prossi-
ma sfida tra Joe Frazier e 
Cassius Clay. Neppure — in 
questa occasione — influisce la 
questione razziale cosl impor
tante negli Stati Uniti ove, per 
un equivoco, dal 1886 troneggia 
nel porto di New York lo sta-
tuone di bronzo (alto 46 metri) 
che rappresenta la < liberta > e 
fu regalato. al presidente Gro-
ver Cleveland, dalla Francia. 
Sta volta. infatti. Frazier il cam
pione risulta un ragazzo nero 
della South Carolina e Cassius, 
lo sfidante, un giovanotto scu-
ro del Kentucky. Sotto le tucl 
del * Garden * ci saranno, a 
pestarsi. due guerrieri di co
lore che alimenteranno con i 
loro muscoli. le loro sofferen-
ve. il loro cervello. le loro fe-
rite sanguinose il piu grosso 
e prosperoso spettacolo degli 
anni settanta. I maggiori bene-
ficiari. quelli che taglieranno 
le fette piu grosse della torta 
impastata di dollari. sono qua
si tutri bianchi: ossia affaristi 
ed impresari, awocati e dot-
tori. « bookmakers » e reveren-
di. agenti teatrali. « gangsters >. 
giornalisti ed altra fauna del 
genere. Tramutab" in «societa 
per azkmi». sia Joe Frazier. 
sia Cassius Clay avranno un 
c cachet * di circa tre milioni 
di dollari. quasi due miliardi 
di lire. Sono paghe in appa-
renza favolose. pert Q fisco. 
le spese generali (allenamento. 
pubblicita e cosl via), i padro
ni conosciuti ed occulti dei due 
tottatori le ridurranno parec-
chio. Frazier tiene dietro alle 
spalle ben 169 azionisti della 
c Cloverlay Inc. >: sul netto 
Joe ricevera il 35 per cento. A 
sua volta Clay viene manovra-
to dai laid Angelo e Chris 
Dundee, dai carismatici della 
sua setta religiosa. da alcuni 
mafiosi e da altri non meglio 
identificati raocoglitori dt per 
centuali. Forse a Cassius reste-
ra il 50 per cento del netto. 
E. per incominciare. lo attende 
la parcella del suo awocato 
Hayden Covington che vuole 
165 milioni tutto compreso. 

Giuseooe Station 

Uccellagione 
e problemi 
della caccia 
Domani la Commissione agri-

coltura del Senato esaminerd, 
in sede deliberante, il disegno 
di legge n. 1545 elaborato dal 
governo per vietare I'uccella-
gione, gia abolita nel 1967 e 
successivamente ripristinata con 
la legge 28 gennaio 1970. 

Secondo la reiazione che ac-
compagna la nuova proposta 
aholizioiiisla le ragioni che han-
no spinto il governo a riman-
nlarsi la legge valuta appena 
un anno fa sono due: il ripri-
ttino dell'uccellagione ha frut-
lato al nostro paese troppe cri-
tichc e accuse di malvagitd da 
parte di alcuni paesi europei e 
I'attuale sistema di vigilanza 
renatoria e insufficiente a ga 
rantire che la cattura degli uc-
celli resti entro i limiti orni-
hilogici e scientifici previsti. 

Ma e tutta qui la veritd? 
t'interrogativo e d'obbligo 

perch6 non si sfugge all'impres-
s-ione che il governo al di Id 
'lell'uccellagione (problema che 
va giustamente risolto, sia chia
ro) punti a una serie di prov-
vedimenti parziali per evitare 
un esame globale dei problemi 
uenatori e per sottrarre alle 
Regioni la competenza a deli-
herare in materia loro spettan-
te per dettato costituzionale. 

Se davvero si vogliono pro-
teggere gli uccellx perche ci si 
limita a riproporre I'abolizione 
dell'uccellagione e non si esten-
de invece il divieto alia caccia 
alia selvaggina migratoria nelle 
riserve? 

Si teme forse la reazione 
delle forte del privilegio, cer-
tamente ptu forti e piu temi-
bili di poche centinaia di uc-
cellatori? Certo e facile stru-
mentalizzare le critiche. specie 
se consentono di evitare un di
scorso piu ampio sulle necessi-
td della caccia e di evitare di 
dovere smascherare certe re-
sponsabilitd ben piu grandi di 
quelle dei cacciatori e degli uc-
cellatori: le responsabilitd di 
chi seguendo la legge del mas
simo profitto commette giornal-
mente autentici * delitti > con
tro la fauna e la natura in ge
nerale. 

E ancora. Se la vigilanza e 
insufficiente a garantire la ri-
gorosa applicazione della legge 
che ripristinava I'uccellagione, 
come ci si garantird ora dalla 
uccellagione « abusiva »? E' cer
to piu facile controllare una 
uccellagione legalizzata (svolta 
quindi in posti fissi) che una 
uccellagione anti-legge, svolta 
cioe con Vastuzia del bracco-
niere in posti « segreti *. maga
ri soltanto di notte. 

Del resto I'uccellagione non 
si pratica solo con le reti, ma 
anche con i lacci (autorizzati 
in Sardegna), con il vischio 
(Friuli-Venezia Giulia). con il 
trappolaggio e cosl via, per cut 
che senso ha limitarsi a de-
cretarne I'abolizione senza pre-
vedere gli strumenti necessari 
per impedire le c evasioni >: 
quella sorveglianza doe che 
propria il governo riconosce in
sufficiente? 

La sorveglianza 
Quello della sorveglianza e 

un problema che noi, sulle co-
lonne dell'Unita, abbiamo solle-
vato da tempo, ma il governo 
non ha mai mosso un dito. 

Recentemente il mondo dei 
cacciatori si e risvegliato dal 
lungo torpore cut Vaveva con-
dannato la politico corporativa 
e rinunciataria delle vecchie 
Associazioni venatorie e sta po-
nendo con forza I'esigenza dt 
un radicale rinnovamento legi
slative. dell'abolizione del riser-
vismo. di un efficace ripopola-
menlo, di una democratica ri-
strutturazione del territorio di 
caccia, della partecipazione at-
tiva di tutti t cacciatori alle 
decisioni e alle scelte che di 
volta in volta si impongono. di 
una energica azione in difesa 
della natura e contro I'inqvina-
mento dett'aria, delle acque e 
del suolo ad opera del grande 
capitate industriale ed aqrario 
che fa certamente piu vittime 
fra gli uccelli di quanle ne fan-
no gli uccellatori oltre benin-
teso ad attentare alia salute del-
Vuomo, cosa di gran lunga la 
piu importante. 

E guarda caso propria in que
sto momento di risveglio del 
mondo venatorio florisce la pro
posta di leggi parziali che di 
fatto flniscono per fornire al 
governo Valibi per sfuggire ad 
una discussione globale sui pro
blemi. 

L'occasione per farlo non 
manca. Ottantuno senatori del 
PCI. del PSl, del PSWP. del 
gruppo degli indipendenti di si
nistra hanno gid presentato una 
proposta di legge. la 1323. che 
affronta i problemi venatori nel 
loro insieme. uccellagione com
presa. Probabilmente non tutte 
le soluzioni indicate nella 1323 
sono le migliori. anche se I'am-
pio dibattito cui e stata sotto-
posta in tutto il paese prima 
della presentazione al Senato 
le ha fruttato il consenso delta 
stragrande maggioranza dei cac
ciatori; forse non tutte le so
luzioni indicate sono le miglio
ri. dicevamo. ma nulla impe-
disce che siano aggiornate e 
migliorate: I'importante e arri
vare ad una soluzione del pro-
blema-caccia e non fermarsi al
ia soluzione di aspetti margi-
nali. 

Ristrutturazione 
Elaborata dall'ARCl-caccia % 

presentata nello scorso luglio la 
1323 rappresenta certamente 
una valida piattaforma per la 
ristrutturazione dell'intero eser-
cizio venatorio. 11 problema del
la vigilanza viene posto in mo
do nuovo con Vistituzione di un 
corpo di guardie venatorie or-
ganizzate regionalmente. la ri
strutturazione del territorio pre-
vede I'abolizione delle riserve 
private, trasformandole in zone 
di ripopolamento e in oasi di 
protezione e di sosta, i poteri 
legislative vengono affidati alle 
Regioni. e viene abolita con ef-
fetto immediato la caccia alia 
migratoria nelle riserve, le cui 
concessioni sono date secondo il 
disposto dell'art. 43 del TV < per 
aaevolare la sosta della selvag
gina >. 

Purtroppo lo sviscerato amo-
re del governo per gli animalt 
« esplode » solo quando si trat-
ta di colpire una esigua cate-
goria. mentre ci si guardn be
ne dall'accogliere le giuste ri-
chieste che vengono dai caccia
tori per non calpestare gli in
terest degli speculatori e dei 
grossi agrari e industriali che 
sono i concessionari di riserve 
private, dove le stragi di sel-
vatici assumono I'aspetto del 
c grande avvenimento >. che tro-
va spazio anche su certa stam
pa. e non a caso tra i pro-
tagonlsti trovi sempre personag-
gi dt sangue bleu, da CamiHtno 
Casati al principe Filtppo, gran
de organizzatore deW c anno del
la natura* e benemerito difen-
sore della fauna. 

Nella reiazione che accom-
pagna la proposta di legge go-
vernativa che sard esammata 
giovedl e detto anche che < nel
le reti si impigliano migliaia 
di uccelli, compresi quelli pro-
tetti e che il solo districarli 
comporta mutilazioni delle all 
e delle zampe degli stessi *. 
Cid e per lo meno esagerato e 
comunque possibile solo per la 
uccellagione con reti verticali. 
reti usate dai grossi speculato
ri e non dai veri uccellatori 
che usano reti orizzontali nelle 
quali gli uccelli non rimangono 
impigliati. Del resto anche la 
selvaggina stanziale da ripopo
lamento viene catturata con re
ti verticali (soprattutto altane) 
e nessun danno rilevabile e mai 
stato riscontrato. 

Vero e che tutto serve quan
do si vuole evitare di prendere 
il toro per le coma. Ma perche" 
il governo non interviene con
tro i fabbricanti di concimi chi
min tossici, di pesticidi e di 
disserbanti che awelenano ogni 
giorno migliaia di animali oltre 
che danneggiare la salute del-
Vuomo? La risposta e sem-
plice: gli interessi della Monte
dison e di altri colossi vanno 
rispettati a tutti i costi. Alio 
stesso modo perchi lo Stato an-
zichi impiegare i proventi delle 
tasse e delle soprattasse sulle 
licenze di caccia per la vigilan
za e il ripopolamento preferi-
sce destinare miliardi ad atti-
vitd sportive riservate alio spet
tacolo ed alia passerella eletto-
rale dei president! delle grosse 
societd calcistiche? 

La difesa della fauna, la sua 
protezione e H suo svilupvo. im-
plicano un discorso del tutto 
nuovo per il aoverno e per tutti 
gli organl deUo Stato: un di
scorso da affrontare al piu pre
sto se si vuole veramente sal 
vare questo grande patrimonio 
necessario per la vita stessa 
dell'uomo. 

f. S. 
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Manifestazioni dl protesta contro la legge antlslndacale appron tata dal governo conservatore si sono sussegulte in queste 
sattimane con cortel • comizi nelle magglori cttta del paese. Nella foto. un Imponente comizio svoltosi a Londra, nella Tra
falgar Square. 

II punto piu alto degli ultimi 40 anni in Inghilterra 

IN DUE MESI PIU' SCIOPERI 
che in un semestre del 1970 

La manifestazione di lunedi dei metalmeccanici ha lasciato il segno 
Crolla una delle piu grosse compagnie di assicurazioni inglesi 

Domani a I, 

Teatro delle Arti 

Lezione di 
Ernesto 

Ragionieri 
al corso di 

storia del PCI 

Domani sera giovedi 4 mar-
zo, avra luogo al teatro delle 
Arti la secondo lezione tenu-
ta da Ernesto Ragionieri su 
« / / giudizio sul fascismo. La 
lotta contro il fascismo. I rap-
porti con V Internationale co-
munista ». 

Ernesto Ragionieri centre-
ra la sua lezione sul ruolo del 
PCI nella storia d'ltalia e sul 
rapporto tra 11 PCI e l'ln-
ternazionale comunista. II 
gruppo dirigente che si inse-
di- alia testa del PCI nel '24 
si caratterizz6 nell'ambito del-
1' Internazionale comunista 
non solo per essere prevalen-
temente costituito da intellet-
tuali, ma anche per la rlcerca 
che effettud sulle parole d'or-
dine e sugli obiettivi interme-
di. II contrasto tra l'lntema-
zionale comunista e il PCI 
nel *29 sara ricostruito ssulla 
scorta di un importante docu-
mento fino ad oggi inedito 
che mette in evidenza l'intrec-
cio di consapevolezza critica e 
di disciplina col quale il grup
po dirigente del PCI accettft 
la politics della svolta. Ele-
znento importante di questa 
continuity e 1'analisi del fa
scismo come dittatura di clas-
ae e regime reazionario di 
massa. Neirultima parte della 
sua lezione Ragionieri affron-
ta 11 problema della presenza 
del PCI nella societa. italia-
na degli annl "30 e 11 ruolo 
dei suoi collegamentl interna-
sionali. 

Per infoormazioni rivolgersi 
alia segreteria dell'Istituto 
Gramsci, via del Conservatorio 
65, telefono 651628. 

Dichiarazioni 
di Ciu En-Lai 
sui rapporti 

con il Giappone 
PECHINO. 2 

II pnmo ministro giapponese 
Ciu Ln Lit. panando ad un ban 
cheito in or.ore della delegaz:o 
ne giapponese che ha conjotto 
le tratutive per il «Commer-
cio-Memorandum >. ha dichia-
rato che le rclaz.oni fra Pe-
chino c Tokio dobbono avere 
come prcmessa ia rmuncia di 
Tokio al.a poiitica di ostihta 
\erso ia Cina e la hne deH'ostru-
z on.i.Tio a rclazictu normali con 
la ' Cina altuato dal governo 
Sato, che se^ue « ciecamente » 
la linea degli Stati Umti. Ciu 
En-Iai ha anchc dichiarato che 
le forze annate dilla Cina po
polare non invaderanno altri 
Paeti. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 2 

Nei primi due mesi di quest'anno l'lnghilterra ha gia raggiunto la meta del totale degli 
scioperi che nel 1970 avevano toccato il punto piu alto degli ultimi quarant'anni. C'e una 
sola spiegazione: I'intransigenza governativa con i postelegrafonici e le altre categorie in 
lotta e la sguerra » contro operai e sindacati che si esprime fra l'altro nel progetto di legge 

anti sciopero Carr. La manife
stazione dei metalmeccanici ieri 
ha lasciato il segno sul governo 
perche e un avvertimento che 
la classe operaia non tollerera 
prevaiicazioni sul terreno dei 
diritti del lavoro. e sulle stesse 
centrali sindacali (il TUC) che 
fino ad ora hanno nfiutato di 
contemplare il rieorso all** azio-
ne diretta ». La manifestazione 
di protesta verra ripetuta fra 
15 giorni. E' probab.le che al
tre categorie scenderanno in 
sciopero insieme ai metalmec
canici. 

Dal canto suo il TUC ha con-
vocato un congresso straordina-
rio dei sindacati per un esame 
urgente della grave situazione. 
La legge Carr e stata frettolo-
samente spinta alia Camera dei 
Comuni e centinaia di clausole 
sono state approvate senza di-
scussione. L'oltraggio alia demo-
crazia viene consumato in Par-
lamento da un go\erno conser
vatore che pretende dt avere a-
vuto dall'elettorato un mandato 
specifico a tale condotta. 

II presidente dei metalmecca
nici. Hugh Scanlon. ha ieri sera 
vigorosamente smentito questa 
interpretazione e ha con molta 
efficacia difeso il diritto dei la-
voratcri alia lotta durante una 
lunga intervista televisiva. I po 
stini sono entrati nella settima 
settimana di sciopero. Gh ope
rai della Ford hanno raggiunto 
il ventidues:mo giorno di agita-
zione e oggi sono nprese le trat-
tative. Nel frattempo. in una 
dichiaraztone a Manila. Henry 
Ford II ha lanciato un dramma-
tico « fulmine * contro gh scio
peri. la bassa produttivita e i 
crescenti costi del lavoro in In
ghilterra. Xaturalmente si tratta 
di un ammonitnento ncaito con
tro la forza lavoro mentre sono 
in corso i negoziati. « Non solo 
non costruiremo piu impianti 
nuovi in Gran Bretagna — ha 
detto Henry Ford — ma rinun-
ceremo del tutto alia produzione 
in quel paese ». " 

I] capo della Ford sta conv 
piendo un viaggio in \ari paesi 
asiatici alia ncerca di piu < fa-
cili > mercati del lavoro: due 
modelli (Cortina ed Escort) ver-
ranno d'ora in atanti mor.tati 
localmente. 

Ien era stato il g:gante chi-
mico ICI (un'altra compagnia 
mulUnazionale) ad annunciare 
il taglio dei suoi ime^timenti 
in Inghilterra (basso tasso di 
profitto) e un raduoppio de: suoi 
in\estimenti in Europa e negh 
USA. II ntmo di accrescimento 
dell'econoir.ia inglese nstagna 
attorno a I due per cento annuo. 
il volune degli imestimenti non 
va oltre il quattro per cento. 
Ieri vi e stato un altro clamo 
roso fallimento. Una delle piu 
grosse compagnie di assicura-
zione nazionale (Vehicle and Ge
neral) e andata in liquidazione 
e oltre settecentomila automobi-
listi si sono improwisamente 
trovati « scoperti » E' l'ennesi-
mo sensazionale sintomo del con 
traslato e difficile periodo di 
assestamento del capitate ingle-
se sulla soglia del 1'Europa. 

Antonio Bronda 

La scelta di autonomia del movlmento operaio cristiano 

Fiamme nel deposito Un violento incen-
dio ha completa-

mente distrutfo un palazzo a sei plan! al centro di Bruxelles 
(nella foto). Le fiamme sono scoppiafe in un piano ove era 
un deposito di televisor! e di materiale elettrico. II motivo 
dell'incendio e ancora sconosciuto. 

Per attivitd antisovietica 

Trud chiede I'espulsione 
di un corrispondente USA 

Si tratta del corrispondente della Washington Post 
MOSCA. 2 

(c.b.) — Un dtiro attacco e 
sferrato oggi dall'organo dei 
swidacati sovieUci Trud, al cor
rispondente della Washinaton 
Post da Mosca. Anthony Astra
khan. II giornale ncorda di aver 
gia denunciato il 29 gennaio 
scorso < I'attivita antisovietica » 
del giornalLsta amencano («si 
sforza di provare I'esLstenza 
drilantLsemitismo e della per-
5ectizione contro gli ebrei alio 
soopo evidente di csortare gli 
autori dei pogrom siomsti ne-
gli Stati Uniti a compiere al
tre provoca7ioni contro gli ufll-
ci e i corrispondenti sovieti-
ci >) e pubblica i nassunti di 
rvumerose lettere gumte alia re 
dazione da parte di letton in-
dignati re^identi in diverse cit-
ta dell'URSS. Qucsti lettori 
chiedono che 1'Astrakhan sia 
esouLso dal Paese. 

Al riassunto delle lettere Trud 

fa segu:re un commento r.el 
qiule si nleva che I'attivita dei 
corrispondenti della Washington 
Post, negli ultimi cinque anni. 
sta a dimostrare che i dingm 
ti dei g'ornale non sono inte 
ressati ad ottenere informazia 
ni obiettive suH'Unione Sovie-
tica: i due predecessori di 
Astrakhan. Rosenfeld e Schub. 
c a 5uo tempo estromessi dal-
I'URSS » sono oggi accaniti an 
tisovietici. 

La presa di posi zione del Trud 
— 5i nota stasera negli am 
bienti giornalLstici americani — 
e quanto mai chiara e non la-
scia - dubbi sull'esito della n-
chiesta. Astrakhan, che gia nel
le settimane scorse era stato 
fatto segno di atti di ostilita 
da parte di cittadini moscovi-
ti, non si trova attualmente a 
Mosca. E' partito da alcuni 
giorni, con la moglie, per una 
gila in Finlandia. 

i vescovi 
II ricatto della scissione agitato dalla «grande stampa » - Le difficolta della «linea 
Gabaglio » non sono cos) catastrofiche come le vorrebbero i padroni - Differenze di 
opinioni tra i vescovi - La sconfessione dottrinale appare improbabile anche per il col-

legamento delle ACLI con le piu coraggiose encicliche degli ultimi due pontefici 

Secondo la «grande stam
pa » le ACLI starebbero per 
pagare a caro prezzo la luio 
«scelta suclulista» e la loro 
decisione dl rompere il rap
porto di u colluterulismu », e 
dl oggettiva suddltanza, che 
per anni le ha legate alia 
DC. Si legge lnfattl da qual-
che tempo dl una lmmlnente 
scissione da parte dl una mi-
noranza dalla consistenaa im-
precisata, nonche — special-
mente dopo l'ultlmo comuni-
cato della presidenzu della 
Comnussione episcopale italla-
na (CEI) — di una formale 
condanna della gerarchia ec-
clesiastica nei confront! del 
« nuovi orientamenti dottrina-
li e politic!» dei piovimento 
dei lavoratori • crlstlanl. 
Un esume oggettivo della si
tuazione consente perb di ri-
dimensionare, almeno in una 
certa misura, il quadro delle 
difficolta nelle quali oggi In-
dubbiamente, si imbatte la li
nea della maggioranza delle 
ACLI, e qulndl dl compren-
dere che 1'odlo dei padroni 
per questa organizzazlone di 
massa dei lavoratori cristianl 
ha isplrato a «II Corriere 
della Sera», u La Nazione », 
« II Resto del Carlino » e ad 
altri un sottile travisamento 
dei fatti. 

Complessa 
dialettica 

Per capire come stanno le 
cose, occorre intanto mette-
re in luce un primo punto 
relativo alia forza della co-
siddetta • <c linea Gabaglio », 
cioe della proposta dell'attua-
le presidente delle ACLI, per 
una autonoma e unitaria pre
senza del movimento operaio 
cristiano nell'ambito piu gene-
rale del movimento operaio 
e della sinistra. Al Congresso 
di Torino del giugno I960 que
sta proposta — che compor-
tava esplicitamente la com-
pleta indipendenza dalla DC 
— fu contrastata, sia pure 
con molto baccano, soltanto 
dal 14°/o dei delegatl, aderenti 
ulle tesi tradizionaliste della 
destra. Nell'attuale Consiglio 
nazionale delle ACLI, espres
so da quel Congresso, gli op-
positori di Gabaglio sono 10-
12 su 85. E poiche non si sono 
registrati a livello provinciale 
rovesciamenti rispetto agli 
equllibri congressuali, nessuno 
pud onestamente affermare 
che la minoranza a collatera-
lista» rappresenti oggi piu 
del 14°/O delle ACLI. 

La rivolta della destra acli-
sta e dunque un fenomeno 
da circoscrivere in quest! mo-
desti limiti numerici e poli-
tici, e di per se non sembra 
in grado di impensierire mol
to l'attuale presidenza che do
po il Congresso si e anzi con-
solidata lavorando per pro-
muovere nel Paese la cresci-
ta di nuovi gruppi dirigenti, 
capaci di portare avanti con 
coerenza la linea delle ACLI. 

Assai piii delicata e com
plessa appare la questione 
del rapporto con i vescovi. 
E ' noto che le ACLI hanno 
ancora oggi un vincolo istitu-
zionale preclso con la gerar
chia ecclesiastica, la quale no-
mina gli «assistenti», cioe 1 
sacerdoti che ai vari livelli 
curano la vita religiosa dei la
voratori cristiani impegnati 
nel movimento. Questo stesso 
fatto — oltre alia ribadita vo-
lonta dei dirigenti aclisti di 
confrontare le loro prospettive 
con l'intera comunita eccle-
siale italiana — ha legittima-
to una richiesta di chiarimen 
to da parte dei vescovi sui 
punti qualificanti del nuovo 
corso delle ACLI: rottura del 
collateralismo, impegno nella 
lotta - di classe e nel movi
mento operaio. scelta sociali-
sta. 

In perfetta consonanza con 
l'ala integralista e di destra 
della DC, una parte dell'epi-
scopato italiano — che sem
bra avere nell'arcivescovo di 

Genova cardlnale Slrl il pro-
prio leader piii qualificato — 
ha teso e tende a dare a que
sto chlarimento un carattere 
Inqulsitorio, in nome di una 
ortodossia che si ldentifiche-
rebbe nelle formulazionl pre-
conclliari dellu « dottrina so-
ciale della Chiesa », e in par-
ticolare nelle frasi di Leone 
XIII e dl Plo XI che condan-
nano ognl e qualsiasl organiz
zazlone socialista della socie
ta e pongono il diritto alia 
proprleta privata del mezzi 
dl produzione come un diritto 
naturale intangibile. Purtrop-
po nella gerarchia ecclesiasti
ca italiana tali posizioni han
no ancora un peso importan
te. anche se moltl influent! 
presuli di formazione conser-
vatrice hanno l'accortezza dl 
tentarne un parziale supera-
mento (e questo pare sia 11 
caso dello stesso presidente 
della CEI, l'arcivescovo dl 
Bologna cardlnale Poma). 

Non mancano, anche al li
vello del presldentl delle Com
mission! episcopal! regional!, 
vescovi convinti della fecondl-
ta dell'attuale linea acllsta. 
Si pub ricordare ad esemplo 
che nella scorsa prlmavera 
l'arcivescovo dl Palermo car
dlnale Carplno lnvib al presi
dente delle ACLI siciliane un 
pubblico messagglo dl apprez-
zamento per la condotta e lo 
impegno del movimento (ma 
bisogna aggiungere che il car-
dinale Carplno — invlso al 
gruppi di potere della DC sl-
ciliana — si e dimesso pochi 
mesi fa, ed e stato sostituito 
da tin tal mons. Pappalardo, 
che ha gia compiuto gesti 
qualificanti in senso ne-
gativo!). 

Amicizia e simpatia per il 
disimpegno acllsta dai vecchi 
schemi deH'interclassismo DC 
sono generalmente attribuite 
al presidente della Commis-
sione episcopale abruzzese 
monsignor Capo\illa, e al pre
sidente della Commissione epi
scopale umbra monsignor 

Lambruschlnl. Nessuno dubita 
dell'appogglo dei pochl vesco
vi itahani « dl punta », come 
Baldassarrl di Ravenna o Bet-
tazzi di Ivrea. Da questa com
plessa dialettica e emersa una 
linea dellu CEI nei colloqui 
con le ACLI cho non sarebbe 
corretto definire corrisponden
te al pensiero di quel vescovi 
che ritengono dottrlnalmente 
oensurabile ln proposta dl Ga
baglio, ma che fe nondimeno 
negativa nel confront! delle at-
tuuli tesi ncliste. 

In sintesi si potrebbe dire 
che 1 vescovi, in alcuni mesi 
di confronto, hanno manife-
stato agli aclisti una perples-
sita spesso travalicante nella 
aperta disapprovazione, sen
za pronunciare nei loro con
front! il giudizio dl eterodos-
sia reclamato da qualcuno: 
hanno insomma mostrato di 
considerare — nonostante le 
spiegazioni che sono state lo-
io fornite — sostanzialmente 
inopportuna la evoluzione 
ideule e poiitica del movimen
to del lavoratori cristiani. E 
in questo senso hanno moti
vate sia una richiesta — In 
ogni caso piii che matura e 
sulla quale la presidenza del
le ACLI da tempo conviene 
— di metter fine a un tipo 
di presenza dei sacerdoti nel
le ACLI che esprima (e quin-
dl impegni) la gerarchia ec
clesiastica, sia una piu pole-
mica decisione di predlsporre 
«iniziative pastorall verso il 
mondo del lavoro » a prescln-
dere da quanto le ACLI fan-
no e — almeno nelle inten-
zioni di una parte del presuli 
— in aperta concorrenza con 
il loro impegno di classe. 

E* vero che l'ultlmo comu-
nicato della presidenza della 
CEI (lo stesso nel quale ven-
gono « benedettl » i fautori del 
referendum abrogativo del di-
vorzio) accenna alle questioni 
irrisolte tra vescovi e ACLI 
in termini tali da consentlre 
anche delle interpretazioni in 
chiave di a condanna dottrina
le ». A questa interpretazione 

SCUOLA 

Passano alia CGIL 
aderenti al SNSM 

Si tratta della parte piu avanzata del sindacato 
nazionale scuola media - Le decision! del con-

vegno tenuto dalla « mozione 4 » 

I coniponenti della cor-
rente piu avanzata del 
sindacato nazionale scuo 
la media (SNSM).una del 
le piu forti organizzazioni 
autonome, hanno deciso . 
di passare ai sindacato 
scuola aderente alia CGIL. 

Tale importante deter-
minazione e scaturita nel 
corso del convegno nazio 
nale della corrente che si 
denominava « mozione 4 >. 

Nel comunicato finale 
si affenna di aver « preso 
atto che il sindacalismo 
autonomo ha rivelato la 
sua natura corporativa non 
consentendo la costituzio 
ne di un sindacato unitario 
capace di sviiuppare una 
poiitica scolastica saldata 
al quadro delle riforme ci 
vili espresse dalle masse 
lavoratrici ». Sj dice inol 
tre. riferendosi ali'atteg 
giamento tenuto dalle al
tre component! del SNSM. 
che i sintomi della crisi 
del sindacalismo autonomo 
devono essere rilevati an
che nell'atteggiamento as-
sunto dalla « mozione I » 
con «il rifiuto di organiz-

zare il congresso straordi-
nario in modo radicalmen-
te nuovo » e con « lo svuo-
tamento della originaria 
proposta di collegamento 
organico con H campo 
confederale ». 

La c mozione 4» - ter-
mina il comunicato — « ha 
giudicato quindi esaurita 
la funzione del sindacali-

. smo autonomo e dello stes
so SNSM escludendo l'op-
portunita di prolungare 
una presenza che risulte-
rebbe carica di equivoci 
e viziata di compromessi. 
Alia luce di tali conside-
razioni desidera scindere 
con effetto immediato le 
proprie respnnsabilita dal 
SNSM e rawisa nella 
CGIL la Confederazione 
piu idonea a consentire il 
proseguimento della lotta 
condotta in questi anni 
dalla < mozione» e da 
quindi mandato ai propri 
rappresentanti nazionali 
di organizzare il trasferi-
mento della « mozione 4 » 
net sindacato nazionale 
scuola CGH^. 

Positivi commenti della stampa jugoslava 

Si intensificano gli scambi 
jugoslavi con Cina e Albania 

La Repubblica popolare cinese ritorna dopo 10 anni alia Fiera di Zagabria 

Dal nostro corrispondente 
BEL(;R*DO. 2 

I rapporti tra la Jug<v>'avia. 
la Cina popolare e I'Albania so 
no oggi al cttitro di alcmi î*n 
nu'nti delta stampa i quail <-H 
toline.ma soprattuito che * Pe 
chino e Belgrado co.itinuano ad 
int^nsificare i loro rap,iorli * 
Difatti se si guardano le cifre. 
nel 1970 il valore dell'interscam 
bio tra la Cina popolare e la 
Jugoslavia socialista e stato <li 
died volte superiore a quello 
dell'anno precedente quando !e 
rclaziom diplomatiche non era 
no state ancora del tutto nor-
maiizzate. E' certo che i'am-
montare complesaivo raggiun»o 
fino ad oggi. cioe 14 miliooi di 
dollari. rappresenta scrmido gli 
jugoslavi < soltanto una somma 
simbolica nei confronti delle 
reali posalbiliti esistenti». 

La Cina nd frattempo ba Ct-

c\so di tornare alia fieri a j 
Uicp.ilf di Zagabria .lo-K) d:ei*' 
ann: di a.>sen/a Gia l'au:un>j 
scorso un r̂up;x> <Ii o-.^ra'ori 
jujioslavi vi.sito la uVra d. Câ i 
ton e o'e^e numero^i '*or.t.ilti 
con tu'ti gli ambient! ecimomi 
ci cine.M e ne! *;t-ltonibre de'.lo 
s'e .̂so anno una nVl^jii/io it 
ectjiiomira cne.se contracimhio 
la vusita con un lungo giro ;n 
Jugoslavia. 

Contemporaneamente alio su 
luppo favorevole dei rap;»orti 
con la Cina la stamps motte 
in nlievo I'evoluzione delle r*» 
lazoni economiche e cu »':rali 
tra Belgrado e Tirana le quali 
com'e noto. hanno eleva'.o ftr 
ccntemente il livello Jelle loro 
rispettive rappreseiitanze dipl-> 
matiche al grado di ambaN.-ia 
to. II valore dell'interscainr»'o 
tra la Jugoslavia e I'AIbania ha 
raggiunto nelk> scorso anno M 
miliooi dl dollari — com* prt 

cL'vV la Tanjua -~ mentre il oro-
toco:!o commer^iale per l'anno 
in corso prevede un voium** d: 
scambi pan a IJ milion: di do!-
lan at quali oisogna pero ag-
giungire altre somme denvr.u I 
da accor.ii diretf- { 

II Vus di Zagabria .sottoliitea 
in una comsponlenza da Tva 
na die t le accusp contro la 
Jugoslavia, un tempo o^srtto 
quotidiano della prooa^inda 
ostile albane.se sono quasi com 
pletamente spjnte dai giorna!i 
e dalle txasmissioni radio». Al 
contrario. nota :l corruponilen 
te del giornale, si nota e si 
resist™ sulla stimpa un note 
vole interesse per «tutti i con 
tatti che vengono presi fra i 
rappresentanti dei Jue paesi in 
campo economics cutturale e 
s^ertiv* >. 

Franco Patrone 

hanno naturalmente fatto ri
eorso 1 giornali di destra. Ma 
il tono e I gludlzi dl prece
dent! dichiarazioni critiche 
della CEI e soprattutto una 
autorevole conferenza romana 
del gesuita padre Sorge (un 
esponente tra i piii conserva
tor! della equipe di «Civilta 
Cattollca », e uno del piii bat-
taglieri difensorl degli arcalci 
prlncipl dell'« interclasslsmo 
cattollco») consentono dl 
escludere che si sia inteso 
aprire, almeno per 11 momen-
to, la strada a una dichiara-
zlone di eterodossia ai dannl 
delle ACLI. 

Scelta 
utopistica ? 

Sarebbe del resto una dl-
chiarazione assai difficile, per 
il continuo collegamento del-
l'elaborazlone culturale della 
presidenza Gabaglio ai docu-
menti del Concillo Vaticano 
II e alle piu coraggiose enci
cliche degli ultimi due papl, 
dalla «Pacem in Terrls» di 
Giovanni XXIII (che, distin-
guendo tra errore ed errante 
apre la strada alia collabora-
zjone tra credenti e non cre
dent! per il bene comune) 
alia « Populorum Progressio » 
di Paolo VI (che lmposta per 
la prima volta in termini non 
contraddittori con la prospet-
tiva socialista e rivoluzlonaria 
i piii gravi problem! social! 
della nostra epoca). Dalla par
te delle ACLI sta del resto 
la loro forza ln un mondo 
del lavoro nel quale sono fal-
liti tutti I tentativi di evan-
gelizzazione compromessi con 
1 vecchi schemi caritatlvl e 
con le logore teorle interclas-
siste. 

Non a caso In Lombardia 
— dove le ACLI hanno uno 
de! loro piii rilevanti punti dl 
forza — i vescovi della regio-
ne hanno sentito 11 bisogno dl 
precisare, in una loro riunio-
ne del 17 febbraio, che la 
Chiesa non sconfessa affatto 
l'attuale orientamento acllsta 
e non incoraggia i gruppi scis-
sionistici. II portavoce della 
Conferenza episcopale lombar-
da, mons. Perraroni, vescovo 
coadiutore di Como, ha signl-
flcatlvamente dichiarato che 
«i vescovi lombardi non ne-
gano a priori la loro fiducia 
nelle ACLI lombarde e non 
nutrono simpatia o interesse 
verso gruppi scissionistici... I 
vescovi intendono dialogare 
con le ACLI per sciogliere le 
perplessita di ordine dottrina
le e pratico, partendo da 
preoccupation! di carattere 
chiaramente pastorale... Se 
siamo comunita ecclesiale — 
ha aggiunto mons. Ferraroni 
— occorre camminare in
sieme ». 

Non in tutta Italia le ACLI 
hanno nella comunita eccle
siale l'influen7a che hanno in 
Lombardia, ne tutte le Conre-
renze episcopal! regional! han
no l'atteggiamento di quella 
lombarda, gia intervenuta in 
termini sdrammatizzantl sulla 
questione del divorzio. L'ala 
conservatrlce del mondo cat-
tolico ha aperto contro la li
nea Gabaglio una battaglia 
che, nelle sue Intenzioni, do-
vra coinvolgere anche quelle 
stnitture della Chiesa italiana 
che nel passato hanno offer-
to un supporto al movimento. 
D'altra parte 1 dirigenti at-
tuali delle ACLI e Ia base po
polare che li sostiene potranno 
contare sulla simpatia e sullo 
apporto culturale di quella 
parte — ormai forte — della 
Chiesa che viene sempre piii 
nettamente ponendo il proble
ma di un defimtivo e univoco 
a svincolo » dall'assetto capita 
listico e dalle sue lnglustizie 

In questo scontro, che oppo-
ne i fautori di inconciliabll) 
visioni delle prospettive futu
re del rapporto tra la Chiesa 
e il mondo, appare improba
bile che i responsabili della 
Chiesa finiscano col consentire 
a compromettenti gesti di con
danna verso dei cattolici che 
tentano la strada del collega 
mento con le forze del cam-
biamento radlcale e rivoluzio-
nario della societa e i cui dl-
scorsi sono spesso Identic! e 
quelli di una parte dell'epi-
scopato mondiale: da quello 
brasiliano, ad esempio, a quel
lo francese. 

In questo quadro ci sembra-
no sintomatiche le dichiarazio
ni di padre Sorge e lo stesso 
ampio articolo di cntica del 
Movimento Politico dei Lavo
ratori di Labor (che vorrebbe 
offrire uno strumento politi
co particolarmente idoneo al 
disimpegno degli aclisti dalla 
DC) scritto sull'ultimo nume 
ro di m Civilta Cattolica» da 
padre Giuseppe De Rosa SJ . : 
in essi emerge che da font! 
che accusano di « utopismo » 
la scelta delle ACLI, e che sa 
no ben collegate ai verticl va-
ticani. si esclude puntighosa 
mente che le ACLI siano in 
corse in erron dottrlnali. 

Alio stato attuale delle cose 
appare quindi probabile che 
se gh aclisti sapranno vincere 
nella societa italiana la loro 
difficile e autonoma partita, e 
se nel suo complesso il mo
vimento dei lavoratori riusci-
ra a far avanzare in senso 
democratico e socialista il no
stro Paese, la Chiesa di do
mani potra essere in grado di 
riconoscere in loro dei precur
sor! coraggiosi, senza dover 
far fronte ai problem! (sem 
pre un po' spinosi e imbaraz-
zanti) del futuro superamento 
dl una sconfessione dottrinale. 

Alberto Scandone 
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Abbonatevi 
alle 
riviste 
del PCI 
• ...t anche possiblte 
che la nostra prospertfvt 
venga talvolta offuscat* 
In conseguenza 
dell'azlone masslccla 
che i nostri avversarl 
conducono 
con ogni mezzo 
contro II nostro partito. 
proprio alio scopo 
di far penetrare 
in settori 
del movimento operaio 
e nelle hostre' stesso M*. 
dubbl, incertezze 
ed esitazlonl. 
Questo eslge ' • 
che la nostra battaglia 
ideate e culturale 
sia non solo continuata 
ma approfondita 
ed allargata in tutti • 
I settori ». . 
(dall'intervento 
del compagno Longo , 
al CC del PCI 
del 14-11-1970) 

Critica 
marxista , 
bimestrale ' 

diretta da 
. . Emilio Sereni 
vice direttore 

Ernesto Ragionieri . 

anno L. 5.000 
. estero L 9.000 

sostenitora L 10000 

•fl

ed Economia 
bimestrale 

diretta da 
Eugenio Peggio 
onno L 5.000 
estero L 10 000 
sostenitora I . 20.000 

Riforma 
della Scuola 
mensile 

diretta da 
Lucio Lombardo Radice 
M. Alighiero Manacorda 
Francesco Zappa 
anno . . l_ 4.000 
estero I . 7.000 / 
sostenitora L. 8.000 

Studi 
Storici 
trlmestrale 

diretta da 
Renato Zangheri 
Rosario Villari 
anno L 5 000 
estero L 8.500 
sostenitora L 10.000 

Democrazia 
e 
trlmestrale 

diretta da 
Ugo Natoll 
enno U 4.000 
estero L. 6.000 
sostenitora L 10.000 

Regalo 

gli abbonati riceva* 
ranno una stampa 

a colori di 
RENATOGUTTUSO 

L'abbonamento annuo a 
Critica marxista comprerv 
da anche il « Quademo » 
speciale che nel 1971 sara 
dedicato al 50. anniversa-
rio della fondazione dal 
PXJ. 

Cumulativf 

Rinascita + 
Poiitica ed Economia 
L 11^00 anziche J2J50* 

Rinascita + 
Critica marxista 
L 11.500 aruiche 12JO0 

con 
DOPPIO REGALO 

il volume di John 
Reed « America 
in fiamme » 

una stampa a co
lori di Renato 
Guttuso 

Versamenti sul c/c posts* 
le n. 1/43461 mtestato a 
S.G R A - Via dei Frenta-
ni. 4 - 00185 ROMA 
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Rassegna 
internazionale 

Iniziativa italiana 
per il Medio Oriente? 

II niinislro degli Ksteri ita-
liano Moro parte (loniani gio-
vedi per Gerusalcmitie dove 
•i tralterra qnattro giorni. 01-
Ire il fatlo die si Iratia delta 
prima visila di tut minUtro 
degli Esteri italiano laggiti da 
quando e nalo lo Stnlo di 
Isracle, c cvidcnlc die la con. 
ajuiitura parlicolare in cui il 
viaggio avviene gli conferisce 
un rilievo non uiarginnle. 

L'on. Moro si c fnlto pre-
cedere nel Medio orienle dal 
sottosegretario agli Ksteri Sa
lizzoni, il quale lia nvulo col* 
loqui con i dirigenli di Da. 
masco e di Ucirut, mentre so-
no ben noti i /itli contatli in-
Irattenuti in qiicsli ultimi tem
pi con il Cairo. Tutto qtiesto 
avvalora Tipotesi die si sia 
in presenza di una ini/.ialiva 
italiana diretta a porlare un 
contributo — non si sa, per 
ora, quanto positive) — alio 
sblocco delta situazione. 

Lo stesso sottosegretario Sa
lizzoni, del reslo, lia confer-
mato una tale ipotesi dichia-
rando a Beirut die l'llalia in-
tende assumere, a bre\e sca-
denza, la paternita di una ini
ziativa concordata — egli ha 
aggiunto — con altri paesi 
europei alio scopo di soltrar-
re la questione medio-orien-
tale alia esclusiva competenza 
dell'URSS e degli Slati Uniti. 
Un tale proposito — se quan
to lianno riferito le ngenzie 
di stampa e esatto — «"; cer-
tamente lodevole. Non da ieri 
sosteniamo la necessity die 
l'llalia, ed allri paesi mediler-
ranei, si facciano promotori 
di inizialive che vadano nel 
senso di far uscire la crisi 
medio-orientale della a logi-
ca 9 dei bloccbi. Sc finalincn-
te ai e enlrati in questo or-
dine di idee, non sarcmo cer-
to noi a dolercene. Questo di-
scorso, comunque, vale per il 
metodo. In quanto al merito 
bisogneru attendere, ovviamen-
te, di sapere di cosa si tratti 
prima di esprimere un giu-
dizio. 

A noi sembra die una ini
ziativa italiana, per essere 
fruttuosa e per collocarsi ef-
fettivamente nel quadro in cui 
si affcrma di volerla colloca-
re — e cioe (ar uscire la que
stione medio-orientale dalla 
a logica » dei blocchi — debba 
partire da una esigenza prima-
ria: costringere Israele ad ac-

cettare il priucipio delln eva-
I'tiazioue dii tetritoii occupati 
con la guerra dei sei giorni. 
Senza questa premessa, infat-
ti, ogui iniziativa media non 
solo di Tallin; ma di non ri-
spuudere in alcuu modo alia 
e»igenza di far a«sinuerc 1111 
niolo autononio al paese o ai 
paesi die se ne facciano pro-
motori. 

Abbiamo gia avttto modo di 
notare- die a partire dalla ac-
cellu?i(ine da parte di Israele 
tlel priucipio della eviieiiazio-
iii', tutto e negoziabile. Rimn-
niamn di questa opinioue, die 
virne del resto ronfortata dal
la atlivila della diplomazia 
araba a partire dal momento 
in cui e stato rime«so in mo-
vimento il a nego/ialo Jar
ring u. Piitiroppo non vi e 
segno aleiiuo die fatcia pen-
sare die a Tel Aviv si voglia 
accedrrc a questa esigeuzu. 
La ri?pos|a isrueli.ina ai qtte-
sili del mediatore dell'ONU e 
del tutto negaliva giacehe af-
ferma il priucipio seeondo cui 
non si deve tornare ai cou
fini antecedenti la guerra dei 
sei giorni, il die Ma ad in
dicate die si inti'tidoiio man-
tenerc aleune (Idle eon(|itiste 
terrilot iali elfettunte. 

Ciu vaniliea la tesi seeondo 
etti tutto quel die Israele ehie-
derebtic sono a coufini sicu-
ri ». In reallu ei sarebbero 
moltissimi modi di rendere 
sicuri i conlini del 1%7. Ma 
per a coufini sicuri » Israe
le intende solo quelli die Tel 
Aviv considera tali. In queMe 
comlizioni e estremamente dif
ficile die una iniziativa la 
quale non alfronli questo no-
do essenziale possa aiulare in 
porto. Ncssuuo Stato arabo — 
tie l'Egitlo, ne la Siria, ne 
la Ciordania — potrebbero 
accettare niulilazioni territoria-
li, per non parlare dei pale-
stinesi die Israele pretenile 
addirittura di tguorarc. Egit-
to, Siria, Ciordania potrebbe
ro invece accettare molle co
se sc, accanto, a una equa 
solti/ione del problema pate-
stinese, Israele dicbiarasse 
esplicitameute di riiuittciare a 
conquiste territoriali. Kcco, a 
noslro parere, il punto di par-
tenza obbligato per una seria 
e realistica iniziativa di pace. 
Vedremo nei prossimi giorni 
se questo e anchc il punto di 
partenza dell'azione die Ton. 
Moro si ripromette di svol-
gere. 

a. j . 

Mentre si aggrava la crisi della missione Jarring 

Domani Ton. Moro 
giunge in Israele 
Negativa risposta del segretario di Stato ame-
ricano, Rogers, ad un passo dell'ambascia-

tore Dobrynin - Dichiarazioni di Salizzoni 
BEIRUT, 2. 

II sottosegretario agli este
ri italiano, Salizzoni, ha di-
chiarato oggi a Beirut, dove 
e stato ncevuto dal presiden-
te libanese, Suleiman Fran-
jeh, e dal ministro degli este
ri Khali Abu Hamad, che il 
governo italiano ha in pro-
gramma una a iniziativa di pa
ce » nel Medio Oriente, con
cordata con altri paesi euro
pei. «I/Europa ha vasti inte-
ressi nel Medio Oriente — 
ha detto Salizzoni — e vuo-
le dare il cuo contributo ad 
una soluzione pacilica tra 
Israele e gli arabi. La pace 
non deve dipendere soltanto 
dagU Stati Uniti e dall'Unio-
ne Sovieticaa. L'iniziativa ita
liana avrebbe l'appoggio dei 
dirigenti libanesi. I dingenti 
sirianl e irachenj, con i qua-
li Salizzoni ha conferito pri
ma di raggiungere Beirut, non 
hanno fatto dichiarazioni in 
proposito. 

Le dichiarazioni di Salizzo
ni giungono alia vigilia della 
visita del ministro degli e-
steri, Moro, a Gerusalemme, 
visita che e in programma per 
giovedl. Esse si inseriscono in 
un quadro tutt'altro che in-
coraggiante per quanto riguar-
da gli sviluppi della «missio
ne Jarring », intesa a promuo-
vere una soluzione pacifica 
sulla base della risoluzione 
del 22 novembre 1967 del Con-
aiglio di sicurezza dell'ONU. 

Come e stato riferito ieri, 
e come precisa oggi al Cairo 
Al Ahram, fornendo partico-
lari, la risposta israeliana al 
questionario di Jarring, e, in-
fatti, del tutto negativa. I diri
genti di Tel Aviv ribadiscono 
11 rifiutono di ritirare le trup-
pe dal territori arabi occupa
ti e, comunque, di tornare al-
le frontiere del 4 giugno 1967; 
ribadiscono inoltre il rifiulo 
di accogliere anche un limita-
to contingente di profughi pa-
lestinesi (si offre soltanto dl 
Tersare una certa somma a 
titolo di «indennizzo » per le 
terre e I beni usurpati). Lm 
TJRSS e la RAU hanno com-
piuto ieri passi presso 11 Di-
partimento di Stato e presso 
il rappresentante degli Inte-
ressi americani al Cairo, per 
chfedere agli Stati Uniti di as-
sumersi le loro responsabili-
ta, ma senza risultato. 

In un colloquio di una ven-
tlna di mlnutl con il segreta
rio di Stato. Rogers, l'amba-
Eciatore sovietico, Dobrynin, 

ha chlesto che 11 governo dl 
Washington agisca nei confron-
ti di Israele conformemente 
agli irnpegni assunti con la 
risoluzione del '67, che preve-
de, come si sa, il ritiro tota-
le delle truppe. E' questa, ha 
fatto notare Dobrynin, Tunica 
via suscettibile di sbloccare 
la missione Jarring, al punto 
in cui essa e arrivata. Porta-
voce del Dipartimento di Sta
to hanno detto che Rogers 
ha a preso nota dei punti di 
vista sovietici», ma ha dl-
chiarato di « non vedere qua
le vantaggio possa esservl In 
scambi di dichiarazioni propa
gandist iche sul Medio Orien
te J>. Analoga e stata la ri
sposta dell'incaricato america-
no al Cairo. Begrus, ad un 
passo del ministro egiziano 
Riad. 

Giovedl 1 rappresentantl del
le quattro grandi potenze 
(URSS. Stati Uniti. Gran Bre-
tagna e Francia) si riunisco-
no a New York per discute-
re la situazione. Ci si atten-
de che anche In questa sede 
gli americani, che hanno gia 
respinto una richiesta sovie-
tica di anticiDare la riunione. 
e di dare alle consultazioni 
un carattere dl urgenza, assu-
mano un atteggiamento eva
sive 

Al Cairo prosegue Intanto 
I suoi lavori II Consigllo na-

zionale palestlnese. In un'lnter-
vista alia TV egiziana. Arafat 
ha definito * importante e 
franco* il discorso oronun-
ciato ieri da El Sadat, so-
prattutto per quanto riguarda 
l'linita araba nella crisi. II 
leader palestlnese ha detto 
che la discussione In seno al 
Consigiio mira a una piii sal-
da unita «per consentire al 
popolo palestine^e di oppor-
si a tutti I piani imperialist! 
IntesI a llquidare la sua ri-
volnzione sia dall'intemo che 
dall'esterno >. Arafat ba par-
tecipato anche ad una riunio
ne di esponenti palestinesi e 
giordanl (fra questi gli ex-
primi mlnistrl Abdul Moneim 
Rifal e Suleiman Nabulsi) 
daHa quale e uscita una pre-
sa di posizione contro i pro-
getti intes* a creare uno «Sta-
to palestlnese J» in Cisgiorda-
nla e a Gaza, e cioe su una 
minima parte del territorlo 
palestlnese originario. A tale 
possibility aveva nuovamente 
accennato domenica scorsa 
Hussein, in un'intervlsta alio 
Observer. 

Improwisa e micidiale azione dei partigiani cambogiani 

Distruttivo attacco del Fronte 

alia raffineria di Kompong Som 
USA si apprestano a gettare nel Laos i mercenari « meo» addestrati dalla CIA - Numerose basi 

nel $ud Vietnam sotto il fuoco dei reparti popolari • Dieci battaglioni invasori annientati in febbraio 
in Indocina - Una agenzia giapponese afferma che la RDV ha rafforzato le difese costiere 

SAIGON. 2 
Le forze del Fronte unito 

di Cambodia bunno sferratn 
oggi tin iinprovvisn e mici
diale attacco contio la citta 
portuale di Sihatmkville, ribat-
tez/ata dai tantocci di Lou 
Noi Kompong Sum. disttug 
getulovi Tunica laflineria del 
paese e mellendu fnoii uso 
l'aeropoi to. I/aUacco. inizij-
to poco prima dell'alba, ba 
investito in piinio biogo la 
raffineria di petrolic, situata 
a jxjchi cbilometri dal poilo. 
Le ultime inforinu/.ioni parla-
no di una distrnztune |K'i- I'KO 
per cento. Quattro enonni ct 
sterne dell'impianto sono an-
date in liamme. Aerei ed uni
ta della marina del regime 
fantoccio sono intervenuti. 
sen/a grandi risttltati- Quart 
do era gia giorno, infatti. le 
forze popolari hanno martel-
lato con tnortai e lanciaraz-
zi l'aeropoito della citta che 
e stato cliiuso al traffico. Le 
fonti di Phnom Penh parlano 
di tre niorti e sei feriti tra 
i mercenari. ma i giornalisti 
che volevano recarsi sul po-
sto ne sono stati impediti con 
la scusa cite la strada era 
controllatu dalle unita parti-
giane. e quincii non e possi-
bile confermare questi dati. 

Proprio mentte era in corso 
1'attacco contio la raffineria 
fun/ionari americani e cam
bogiani fitmavano a Pbnom 
Penh un accorclo in base al 
quale gli USA si impegnano 
a fornire alia Cambogia greg 
gio per un valore di circa 
cinque milioni di dollari (ol-
tre tre miliardi di lire). Non 
essendo piu in grado il regi
me di raffinare il greggio. 
gli americani saranno cotiet
ti probabilmente a fornire 
petrolio raffinato, 

L'audace e speltacolare at
tacco partigiano contro la raf
fineria di Kompong Som ha 
oggi temporaneamente distrat-
to 1'attenzione dal Laos clove 
tuttavia si continua a com-
battere aspramente. Le fonti 
americane e di Saigon sono 
avare di notizie. Ammessa la 
perdita della posizione di 
Hong Ha Hai. ribattezzata da-
gli USA in < Hotel 2 ». aleune 
fonti, alle quali non si pre-
sta molto credito. affermano 
che la famosa « Quota 31 » sa-
rebbe stata di nuovo abban-
donata dalle forze popolari 
che, come si sa. 1' aveva no 
conquistata infliggendo agli 
invasori ccntinaia di morti. 
Anche sui rinforzi mandati in 
tutta fretta verso il Laos non 
si e detto oggi nulla. Fonti 
militari. invece. hanno reso 
noto che, per alleggerire la 
situazione delle truppe d'inva-
sione, il servizio americano 
di spionaggio starebbe spo-
stando. nel Laos, verso la zo
na di Tchepone. iniziale obiet-
tivo dell'invasione sudvietna-
mita. 2.500 mercenari « Meo *. 
addestrati, finanziati ed equi-
paggiati da anni dalla CIA. 
Le unita * Meo * dovrebbero 
attestarsi a Muong Phine. am-
messo cbe riescano a raggiun
gere tale localita. 

Le forze popolari sono al-
1'attacco anche nel Vietnam 
del sud. Oltre a colpire anco-
ra una volta Kbe Sanh, base 
logistica americana dell'inva-
sione del Laos, unita del FNL 
hanno investito almeno altre 
13 postazioni del regime fan
toccio. 

Un bilancio delle perdite in-
flitte agli aggressuri in tutti 
e tre i paesi dell'Indocina nel 
mese di febbraio pubblicato 
ad Hanoi parla di dieci bat
taglioni nemici < annientati > 
e di altri dieci * decimati >. 
Inoltre sono stati abbattuti o 
distrutti al suolo circa 300 
aerei ed elicotteri e 750 vei-
coli tra i quali 200 mezzi 
blindati. II Nhandan. dal can
to suo, scrive che « la decisio-
ne di in via re rinforzi nel Laos 
dimostra il fallimento della 
formula " fanteria di Saigon 
piu copertura aerea america
na " >. Con due giorni di ri-
tardo. inline, il cumando ame
ricano a Saigon si e deciso ad 
ammettere oggi il banditesco 
bombardamento compiuto do
menica scorsa sul Vietnam del 
nord e che. seeondo la denun-
cia di ieri di Hanoi, ha pro
vocate «ingenti perdite uma-
ne e gravi danni * nelle pro
vince di Quang Binh e di 
Vinh Linh. II comunicato del 
comando USA a Saigon giu 
stifica I'attacco aereo. al qua
le avrebbem preso parte al
meno 15 apparecchi. con la 
sobta. aberrante motivazione 
di c reaztone protettiva >. 

Seeondo i calcoli america
ni. quello di domenica e stato 
il sedicesimo attacco compiu
to dall'aviazione USA dall'ini 
zio dell'anno contro il tcrrito-
rio della RDV. In realta le 
piratesche incursioni sono sta
te molto piu numerose e giu 
stificano pienamente le misti 
re straordinarie di difesa 
adottate dalle autorita della 
RDV sia contro una npresa 
su larga scala degli attacchi 
aerei, sia contro possibili ten-
tativi di invasione, sia via 
terra che dal mare. 

DES MOINES (Iowa) — La polizia carica gruppi di dimostranti davanti ad un albergo del 
centro, all'interno del quale Nixon presiede una riunione politics. 

L'attentato in Campidoglio 

II PC degli Stati Uniti 
parla di provocazione 

II compagno Gus Hall: « Non possiamo fare a meno di pensare all'incendio del 
Reichstag »'- Due misferiose felefonate • Panico alia Riserva federate 

WASHINGTON, 2 
Mentre perdura I'eco della 

esplostone avvenuta ieri in 
Campidoglio, in un locale del 
Senato. la polizia ha fatto 
sgomberare oggi la sede della 
Riserva federate, in seguito ad 
una telefonata anonima che 
segnalava la presenza di un 
ordtgno. La polizia ha allonta-
nato tutto il personate e ha 
perquisito minuziosamente lo 
edificio, ma senza trovare nul
la. Dopo aleune ore, funziona-
n e impiegati della banca cen-
trale statunitense sono tomati 
al lavoro. • • -• 

I funzionari incaricati del
le indagmi sull'esplosione in 
Campidoglio hanno rilascia-
to frattanto dichiarazioni se
eondo cui l'attentato potrebbe 
rientrare nel quadro di < una 
cospirazione su scala nazio-
nale >. II capitano di polizia 
L. H. Ballard ha addotto a so-
stegno di tale affermazione due 
tetefonate da Iui ricevute. in 
partenza rispettivamente da 
Spokane, nello Stato di Wa
shington, e da Chicago. I due 
ignoti. interlocutori avrebbero 
chiestn particolari sull'esplo
sione in un momento in cui 
la notizia non era stata an-
cora divulgata in tutti gli Sta
ti Uniti. Ci6 dimostrerebbe 
che erano « direttamente > al 
corrente del fatto. Per quanto 
riguarda I'esecutore materiale, 
la polizia sostiene che deve 
trattarsi di persona t molto 
pratica del Senato *: forse un 
inserviente. 

II presidente Nixon ha det
to che 1'esplosione e <un im
press ionante atto di viol en-
za, che offende tutti gli ame
ricani. € Non permetteremo 
— ha soggiunto — atti del 
genere, che rispondono ai 
piani di elementi violent!. 
nemici dei funzionari e del po
polo ». Nixon ha chiesto piu ri-
gide misure di sicurezza. 

II segretario del Partito co-
munista. Gus Hall, ha rila-
sciato una dichiarazione nella 
quale afferma che l'esplosio-
ne < pud essere sfruttata da 
forze militariste. filofasciste e 
razziste per distrarre 1'atten
zione del pubblico dai rovesci 
nel Laos e fomentare l'isteri-
smo bellicista >. < Non pud 
non suscitare sospetti — ha 
sot^olineato Hall — il fatto 
che le forze reazionarie sia-
no state cnsl pronte a sfrut-
tare I'occasione per strumen-
talizzarc l'attentato In un mo
mento come questo non si 
pud fare a meno di pensare 

1 all'incendio del Reichstag ». 

Da una corte marziale 

Assolto sergente USA 
che massacro tre 

soldati «indisciplinati » 

SAIGON. 2 
Ufficiali e sottufficiali americani non solo possono mas-

sacra re impunemente civili vietnamiti a centkvaia. ma pos
sono anche uccidere i propri uomini, senza per questo su-
birne conseguenze. Questa e la morale dell'incredibile sen-
tenza di assoluzione emessa da una corte marziale composts 
da 11 ufficiali nei confronb" di un serRcnte di paracadutisti 
die aveva ucciso con una bombs a ma no tre suoi uomini per 
ch£ « troppo indLsriplinati > .--

U delitto fu compiuto ne! marzo dell'anno scorso. quanto 
il sergente David Going, di 21 anni. lancid una bomba a mano 
in una casamatta uccidendo tre uomini del suo plotone che 
fumavano la marijuana. L'u«o della droga, come si sa. e un 
fenomeno molto diffuso tra i soldati americani nel Vietnam 

Alcuni testimoni hanno dichiarato alia corte — riunita a 
Crescent Valley, nel Vietnam del sud — che il sergente aveva 
spesso manifesto l'intenzione di sopprimere i tre. < Fuma 
vano la marijana tutto il giorno e scompanvano per ore — ha 
detto un soldato della stessa unita. amico evidentemente de1 

Going — non facevano il loro lavoro *. 
U sergente pur negando di avere agito con premedita 

ZKXie, ha detto che i tre costituivano per Iui un « problema > 
Ma e da notare che quando la casamatta sal to in aria, egli 
dichiard che era stata colpita da un razzo nemico. Altri uo 
mini del plotone invece ebbero dei sospetti. che comunicarono 
ad un oappellano militare. 

Dopo quaranta mkiuti di camera di consiglio. il sergente 
dei paracadutisti e stato come si 6 detto assolto. 

In gravi sconlri fra opposte fazioni 

INDIA: 13 morti 
nei primi due 

giorni d'elezioni 
NUOVA DEUU. 2 

; Xuovi. cruenti scontri si sono verificati in India nella se 
- conda gioniata delle elezioni politiche per il rinnovo del par-
. lamento. Questa volta sembra che gli scontri. awenuti a 
2 Aligarh. a 160 chtlome'n circa a sudovest di Xuova Delhi. 
. siano di ongtne rehgtosa e siano scoppiati Tra indaisti e mu 
- sulmani. Comunque e stata la polizia indiana a sparare sulla 
• folia e a provocare un alto numero di morti. otto, e circa 
; una cinquantina di feriti. Nella citta e stato imposto il copn-
• fuoco e la guarntgione militare e stata messa in stafo d'a! 
Z larme. Agli scontri sono seguiti incendi: quindici negozi ap-
- partenenti ad induisti e musulmani sono stati dati alle fiamme 
• Episodi di violeoza sono awenuti anche a Calcutta dove 
2 s> lamentano cinque morti per scontri fra fazioni rivali. 
- Per la prima volta da quando I'escrcito e stato fatto af 
2 fluire nella zona di Calcutta in vista delle elezioni. ieri sera 
• a tarda ora 6 stata tesa un'imboscata ad una patuiftlia del 
2 l'esercito; tre soldati sono rimasti feriti. 
- I primi due giorni della consultazione elettorale Indiana 
Z hanno cosi registrato la morte di diciotto persone in seguito 
2 a incident! dovuti alia tensione politica. Anche nel corso della 
• campagna elettorale, specie nel Bengala occidentale. si erano 
2 avuti morti e feriti. Le elezioni poliuche in India si chiudc-
• ranno U 10 marzo prouuno. I ruulUU saranno noti dopo U 15 
" deUo 

Scandalo 
politico 

in Norvegia: 
si dimette 
il governo 

OSLO. 2. 
II primo ministro norvegese 

Per Borten ha rassegnato le 
dimissioni nelle man! del re 
Olav, dopo aver informato il 
parlamento della declslone. II 
governo da lul presieduto era 
in carica da cinque anni. La 

crisi e stata provocata da uno 
scandalo che ha messo a ru-
more la capltale: e stato In
fatti rivelato nel giorni scor-
sl che Borten aveva fornlto 
all'opposizlone documentl rl-
servati sui negozlatl lntrapre-
si per l'ingresso della Norve
gia nel Mercato cotnune euro-
peo. Questa « fuga » dl Infor-
muzionl era stata confermata 
sabato dallo stesso Primo mi
nistro. 

Per quanto riguarda gli svi
luppi della crisi non sono an-
cora chlnri. Potrebbe essere 
rieonfermata 1'attttale coalizlo-
ne composta da liberall, con
servator!. cristiano - democra
tic! e centristi che dispone dl 
76 seggl In parlamento. II par
tito soclallsta. attualmente al
l'opposizlone (con 74 seggl) ha 
fatto sapere per bocca del suo 
presidente Trygve Battell. di 
essere in grado dl formare un 
nuovo governo In una settt-
mana. Non vlene tuttavia 
esclusa la possibility che la 
formuln attuale venga mante-
nuta, ma fondata su una 
coallzlone a tre anzlche a 
quattro (11 partito centrlsta, 
quello di Borten. non ne fa-
rebbe Infatti piu parte). 

Arrestato 
a Monaco 

il neo-nazista 
rapitore 

del bambino 
BONN. 2. 

La polizia federale ba arresta
to a Monaco di Baviera il neo -
na/ista tedesco Joerg-Haegen 
Koll di 32 anni. ed il cittadino 
turco Attila Ikbaliye: entrambi 
sono riteiiuti responsabili del ra-
pimento awenuto lo scorso feb
braio di Muhael Luhmer, un 
hanibino di sette anni che fu poi 
liberato dietro il uagamento di 
un riscatto di 175.000 niarcbi. e 
di Stefan Arnold, nel dicembre 
dello scorso anno. 

SuM'arrcsto di Roll e di Ikba-
lije. contro cui era stato emesso 
oggi dalla magtstratura nian-
dato di cattura. la polizia non ha 
reso noto particolari. Si sa solo 
che esst si erano allontanati jn-
sieme oggi pomeriggio a bordo 
di un'automobile e si erano rifu-
giati in una casa alia periferia 
di Monaco, dove sono stati arre-
stati. Sembra cosi concludersi la 
vicenda, confusa e drammatica. 
del rapimento di Michael Luh
mer. II bambino, flglio di un 
tranviere. era stato rapito lu-
nedi 22 da Niederbachem men
tre. vestito da indiano, guardava 
sfilare i carri mascherati. Ve-
nerdi era stato liberato dietro 
pagamento di un riscatto di 
175.000 marchi (circa 30 milioni 
di lire) messi a disposizione dal 
governo della Renania - West-
falia. 

Joerg - Haegen Roll e, come 
noto. il flglio di un gerarca n»-
zista, appartenente alle SS. Cade 
in questo modo e deftnitivamen-
te l'infame montatura orcbestra-
ta nella Germania di Bonn ed 
in altri paesi occidentali fra cui 
l'ltalia. dove molti organi di 
informazione accusarono del 
banditesco rapimento gruppi di 
estrema sinistra. 

Grove tensione 
nel Pakistan 

orientale 
RAWALPINDI, 2. 

Grave tensione nel Pakistan 
orientale dove e in corso uno 
sciopero generate di protests 
per il rinvio della seduta del-
l'assemblea nazionale, deciso 
ieri dal presidente del Paki
stan, Yahya Khan. La radio 
paklstana riferisce oggi che a 
Dacca, il centro piu importan
te del Pakistan orientale, fab-
briche, negozi, banche, uificl 
sono chiusi. Tutti i servlzi fer-
roviari da e per Dacca sono 
interrotti e anche 1 voll della 
compagnia aerea dl bandiera, 
Anche gli altri centri del Pa
kistan orientale sono In scio
pero. 

La manifestazlone k stata 
organizzata dalla « Lega Awa-
mi » che si batte per l'autode-
tenninazione del Pakistan 
orientale e che avrebbe dovu-
to avere la maggioranza nella 
assemblea che doveva riunir-
si oggi a Dacca. II presidente 
pakistano, che ha giustificato 
il rinvio affermando che vole-
va dare piii tempo al leaders 
politic! di accordarsi sul nuovo 
progetto di costituzione, ba 
nominato 1 commissari straor-
dinari a governatori delle cin
que province oriental!, fra cui 
quella di Dacca. 

Ropito per lo 
seeondo volta 

figlio di magnate 
venezuelano 

CARACAS. 2 
La polizia vcnezuclana ha in 

tensifieato le ricerche di I-eon 
Taurel. il flglio tredicenne del 
miliardario Jacobo Taurel ra
pito ieri per la seconda volta 
in quattordici mcsi. II ragazzo 
rapito la prima volta il 22 gen 
naio 1970 e tenuto per cinque 
giorni, era stato liberato die 

(tro versamento di un riscatto 
di 155.000 dollari. 

Non e stata resa nota la ci-
fra chietta quetta volta. 

DALLA PRIMA 
gross.o comune di Avezzano 
cbe stamane lianno disertuto 
le scuole per esprimere la 
propria indiguuziune e la pro
pria volenti! antifascista. 

I segni di questo ini/.io di 
svolta, vissuto oggi, si sono 
tnunife.stati fin dal primissi-
ino mattino quando gli uqui-
lani lianno ripreso contatto 
con una citta dalla quale era-
no scomparsi i segni piu vi-
stosl e mortifioanti prodotti 
dal teppismo dei giorni scorsi, 

Ieri sera, gli ultimi spora
dic! scontri awenuti in cen
tro avevano confermato il 
progressivo isolamento dei 
gruppi oltranzisti, tanto cbe 
era stuto possibtle raggiun
gere un accordo per il ritiro 
della polizia dal centro. men
tre CGlL, CISL e UIL rir-
mavano un documento nel qua
le dopo avere espresso la 
€ ferma condanna > dei gravi 
atti di violenza si invitano i 
lavoratori di tutte le categorie 
a riprendere la propria atti-
vita. Questo invito e stato ac-
colto dalla grande maggioran
za dei cittadini. I netturbini si 
sono messi al lavoro ripulen-
do le strade dalle tracce piu 
vistose della violenza trascor-
sa; gli autobus banno ripre
so a circolare. sono riapparsi 
i taxi: le scuole banno ria-
perto I battenti. Alle otto. 
piazza Duomo — centro dei 
moti — presentava un aspet-
to quasi normale. Mancavano 
ancora le tradizionali banca-
relle del mercatino alimenta-
re. ma la piazza e le vie adia-
centi erano affollate di stu-
rienti e attraversate dai lavo
ratori. Le edicole dei giorna-
II. i bar, i barbieri hanno 
aperto per primi. 

C'e. ovviamente, molta esi-
tazione. E questa gioca. In 
molti casi. a favore di cbi ba 
interesse a spingere la cit
ta verso il peggio. In qualche 
caso. ad esempio. gli studen-
ti stamane .hanno esitato di-
nanzi agli androni delle scuo
le: al Liceo-ginnasio irporto-
ne si e chiuso senza che alcu-
no li invitasse ad entrare 
fma senza che questa assen-
za collettiva riuscisse ad es
sere strnmentalizzata per nuo-
ve manifestazioni). 

In Piazza Duomo si e ten-
tato di giocare nuovamente. 
in qtteste prime ore. la carta 
della rivolta. 

La situazione e diventata 
improvvisamente tesa quando 
e comparso U prefetto (non 
nuovo a queste esibizioni mat-
tutine), intorno al quale si e 
subito formato un nutrito 
gruppetto invocante rimme-
diata scarcerazione degli ar-
restati (il cui numero. dopo 
ieri sera, e salito a 68). 

Ancora una volta il prefetto 
ha tentato la strada di un 
assurdo accordo con gli ani-
matori deH'ultima protesta: 
anziche sottolineare la neces
sita di un inevitabile giudi-
2io. ha cercato di presentarsi 
come paladino di un possi-
bile compromesso che in pra
tica rappresenterebbe il ba-
ratto del ritorno a una pre-
sunta normalita con il cedi-
mento di fronte alia pressio-
ne delle forze eversive. 

«Fate riaprire 1 negozi, lo 
abbiamo sentito dire, altri-
menti cacciano anche me e 
vol resterete soli». Un risul
tato di questa passeggiata pre-
fettizia e che i caporioni si 
sono sentiti incoraggiati a 
persistere nel loro oltranzi-
smo ed hanno fatto del rap
presentante del governo un 
nuovo portabandiera. Qualche 
ora dopo, infatti, in Piazza 
Duomo un grosso cartello — 
attaccato ad una cabina tele-
fonica fuori uso — avvisava: 
« Gli aquilani chiedono: scar-
cerare gli arrestati. Prefetto 
e questore inamovibfli». Ed 
hanno intziato la racoolta di 
firme in calce a due petizioni 
nelle quali ribadiscono questi 
concetti. 

La citta, cosi, ba vissuto 
altre ore di rinnovata tensio
ne. Malgrado la presenza in 
piazza dei gruppi oltranzisti, 
tuttavia. alcuni commercian-
ti hanno iniziato ad aprire I 
negozi: fra le dieci e raezzo-
giorno. almeno il 50 per cento 
dei commercianti aquilani (piu 
in periferia che al centro, 
naturalmente) erano al posto 
di lavoro. I teppisti hanno 
tentato di reagire imponendo 
la cbiusura anticipata. Ma non 
e durata molto. Al pomerig
gio molti negozi si sono ria-
perti. 

Una situazione analoga, che 
sembra confermare il falli
mento della provocazione e la 
esistenza di un'organizzazione 

cbe I'ba messa in atto. Tab-
b in mo verificata anche nei 
connini circostanti dove ieri 
1'altro e'era stato i) tentativo 
di estendere I'azione teppisti-
ca dell'Aquila. E' il caso. ad 
esempio. del minuscolo cen
tro di Assergi — ai piedi del 
Gran Sasso — dove due gior
ni addietro s'era presentato 
un grupo ad imporre la chiu-
sura delle bottegbe alimenta-
ri sotto minaccia di rappre-
saglia immediata (« Avevano 
un lanciafiamme >. ci hanno 
detto: cioe una bombola di 
gas li(|iiido opportunamente 
inodificata...). Questo episodio 
6 la conferma dell'esistenza 
di una centrale organizzatri-
ce dei c moti». E viene riba-
dito. con maggiore gravita, 
da due arresti ope rati in not-
tata dai carabinieri: sono sta
ti arrestati infatti un uomo 
di 56 anni (il proprietario di 
un ristorante. certo Bruno 
Paolini. che viene definito 
«anarcoide») ed un ragazzo 
di 16 anni (di cui non viene 
fatto il nome) nelle cui abi-
tazioni sono stati rinvenuti 
materiali esplosivi: micce. de-
tonatori e polvere pirica. En
trambi avrebbero confessato 
di voler organizzare attentati 
dinamitardi. in questura e al
ia stazione. per riproporre al
ia citta il clima di terrore 
dei giorni scorsi. 

L'episodio e gravissimo, co
me e facile intendere. Ma la 
tensione non cova soltanto in 
virtii di queste rinnovate agi-
tazioni «di piazza». Si van-
no rifacendo vivi, infatti. que-
gli uomini politici che sono 
fra i responsabili della dram
matica situazione della citta. 
Tra questi, ad esempio. il 
sindaco democristiano De Ru-
beis che sabato mattina ave
va annunciato di essersi di-
messo « per protesta » contro 
le decisioni del Consiglio re-
gionale insieme a tutti i con-
siglieri comunali, ad eccezio-
ne di quelli comunisti e del 
PSIUP (e quest'annuncio in-
consulto aveva contribuito non 
poco a coprire indirettamen-
te 1'invito alia sedizione da 
parte dei caporioni fascisti). 

De Rubeis. nel corso di un 
incontro con la stampa ha an
nunciato il ritiro delle dimis
sioni sue e dei suoi colleghi; 
e ha anche sostenuto. insie
me aU'assessore repubblicano 
Scopano. che le devastazioni 
delle sedi dei partiti e gli in
cendi di case private non de-
vono essere considerati c un 
fatto eversivo ». mentre biso-
gna ricordarsi che la popola-
zione 6 < esasperata » e c si 
sente tradita > 

Quest? dichiarazione e in 
contrasto — tra 1'altro — con 
U messaggio inviato oggi al 
segretario provinciale della 
DC aquilana. Luciano Fabia-
ni (la cui casa 6 stata deva-
stata dai teppisti). dal segre
tario nazionale del suo parti
to, Forlani. D messaggio dice 
infatti: « L'inconsulto e teppi-
stico assalto alia sede della 
DC e a quelle di altri partiti 
ed a private abitazdoni di 
esponenti politici aquilani fra 
cui la tua ha sollevato lo sde-
gno e la riprovazione di tutti 
i democratici cristiani e dei 
cittadini che vedono in que
st! fatti un grave attentate 
alle regole fondamentali del
la democrazia e della convi-
venza civile >. Nel messaggio 
si afferma anche I'impegno del
la direzione centrale della DC 
e personale di Forlani cper-
che la legal ita ed il rispetto 
della democrazia siano effica-
cemente salvaguardati >. 

In ogni caso le dichiarazioni 
di De Rubeis, unito ai tanti 
altri piu o meno pubbuci che 
si vanno compiendo in queste 
ore, rischia di ridare nuovo 
flato ai fautori di una lotta 
ad oltranza « come a Reggio ». 
Sollecjtando. del resto. la pa-
rola d'ordine di una < imme
diata scarcerazione degli ar
restati > i veri responsabili 
della rivolta sperano di far 
dimenticare alia citta le pro-
prie colpe; e sperano, soprat-
tutto. di potere impedire che 
il ritorno alia normalita. si 
compia portando fino in fondo 
le indagini. dando corso alle 
denunce gia presentate. stron-
cando cioe alle sue origini la 
sowersione reazionaria. Per 
salvare se stessi. tentano di 
spingere una citta alia rovi-
na. nella speranza che la li-
nea del compromesso possa 
prevalere malgrado la vokm-
ta antifascista di tutto il pae
se. E' questo. in conclusione. 
il vero pericolo che grava og
gi sull'Aquila: e che rende 
queste ore cos! incerte e pre-
occupanti. 
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