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Lo sciopero di Napoli 

LO SCIOPERO generate 
unitario indetto per oggi 

a Napoli e anzitutto una te-
stimonianza dell'alto grado 
di sensibilita sociale e poli-
tica a cui sono pervenuti i 
lavoratori della grandc cit
ta meridionale e 1 loro sin-
dacati. Alia base della piat
taforma di sciopero non vi 
e infatti una somma di ri-
vendicazioni aziendali o di 
categoria — pur imponenti 
e che comprendono i temi 
dell'applicazionc dei contrat-
ti, della liquidazione delle 
fasce di sottosalario, della 
resistenza ai progetti di smo-
bilitazione — ma una que-
stione precisa, che tutte lo 
altre condiziona e coiupren-
de, cioe quella della occupa-
zione, dolle riforme e dello 
sviluppo economico in tutta 
l'area napolctana e regio-
nale. 

Sono in particolare i lavo
ratori delle grandi fabbri-
che e aziende — per i quali 
non vi e oggi un problema 
di incertezza di prospettive 
derivante da difficolta del-
Q'apparato produttivo — a 
rifiutare ogni chiusura azien-
dalistica, ogni particolari-
smo, a prendere la testa del 
movimento e della lotta con 
obiettivi che riguardano, 
esplicitamente, tutto il cam-
mino dell'economia e della 
societa nella piu grande e 
importante area del Mezzo
giorno. Del resto a questa 
matura decisione di assume-
re un ruolo di avanguardia, 
questi lavoratori e i loro 
sindacati sono giunti nel 
corso di uno scontro reale 
in alcune importanti azien
de, nelle quali si e costata-
to che « da parte del padro-
nato pubblico e privato ci 
si oppone in niodo intransi-
gente alio sviluppo della 
contrattazione articolata nel
le fabbriche, nell'estremo 
tentativo di recuperare le 
posizioni di prepotere pa-
dronale e di piena liberta 
di sfruttamento. 

Ma che cosa e che fa for-
ti i grossi padroni nel ten
tativo di piegare gli operai 
in fabbrica a un tipo di con
trattazione .subalterna, da 
cui derivi niagari qualche 
effimero vantaggio moneta-
rio nell'immediato e, in pra-
tica, una tregua di fatto che 
sospinga i lavoratori all'ac-
cettazione di vecchi e nuo-
vi meccanismi di sfrutta
mento? La risposta e assai 
semplice: il grande padro-
nato (a Napoli soprattutto 
quello pubblico) cerea di 
farsi forte della tendenza 
obiettiva alia svalutazione 
del lavoro che esiste in una 
societa sottosviluppata, nel-
Ja quale 6 permanentemente 
disponibile per i padroni 
una immensa massa di di-
soccupati (e sottoccupati), 
nell'area napoletana la piu 
numerosa e concentrata 
d'ltalia. Accade cioe in Cam
pania quello che su scala 
piu ampia awiene nel Pae-
se: la possibilita per il pa
drone di usare di un ser-
batoio di forza lavoro, in 
funzione dello sfruttamento 
e del profitto capitalistic!. 
Siamo in presenza, a Napo
li, di una grossa e grave ma-
novra, sociale e politica, dei 
padroni di mettere in con-
trasto lavoratori occupati e 
lavoratori disoccupati, di 
scagliare questi contro quel-
li (qualche segno lo si e 
gia avuto) e, perche no?, di 
stimolare a un tempo spinte 
ribellistiche e demagogiche 
da un lato e richieste parti-
colaristiche e corporative 
dalTaltro. Di qui il valore 
sociale e politico dello scio
pero che \iene sostenuto 
oggi dagli occupati per i di
soccupati (circa centomila 
iscritti alle liste di colloca-
mento), per i minacciati di 
Ucenziamento (circa dieci-
mila), per i giocani. 

NEL MOMENTO in cui, 
con il suo sciopero, la 

classe operaia esce dai can-
celli delle fabbriche e va 
per i quartieri e per le stra-
de delle citta napoletane 
incontro ai suoi fratelli e 
figli senza lavoro, essa pone 
un problema politico, pre-
ciso e immediato: la forza 
padronale che gestisce la 
parte deci>iva dell'apparato 
produttivo napoletano e quel
la del capitale pubblico 
Essa conduce una politica sa-
larialc, aziendale e sociale 
che si preoccupa, quasi esclu-
sivamente, di allinearsi agli 
indirizzi del grande padro-
nato privato per non crear-
gli problemi « pencolosi » 
nel rapporto con gli operai 
e piu in generale nell'eco-
nomia. 

Per questo la principale 
richiesta operaia che sorge 
dalio sciopero di Napoli e 
quella che nguarda il cam-
biamento <jcnerale della po
litico dcllc parlecipaziont 
slatali nel Mczzonwrno e in 

C tto il Paese L'area napo-
tana e stata la piu * be 

neficata > nel quadro della 
politica dei «pacchetti». 
L'ultimo « pacchetto > e sta* 
to quello dell'Alfa Sud, per 

cui si promettevano circa 
45.000 posti lavoro per lavo-
razioni indotte; oggi, dagli 
stessi ambienti ulliciali, si 
ammette che nell'area cam-
pana e meridionale ve ne 
saranno si o no tre o quat-
tromila. E' dimostrato cioe 
che certe iniziative indu-
striali — anche se conside-
revoli in se prese — le qua
li poio non puntano nella 
direzione di una trasforma-
zione generale del tessuto 
economico e del meccani-
smo di sviluppo — non solo 
non risolvono il problema 
deH'occupazione del Mez-
zogiorno, ma creano ocea-
sioni dt mi ova domanda pro-
duttiva (e di occupazione) 
ancora una volta nell'ax'ea 
della concentrazione setten-
trionale. 

Nell'aprire la verten7a su 
questo punto con chi dirige 
lo Stalo e ha la responsabi-
lita della guida economica, i 

lavoratori napoletani occu
pati non rinviano certo una 
azione che puo e deve avere 
obiettivi articolati e contro-
parti aziendali sulle questioni 
degli organici, degli amplia-
menti produttivi, dell'orario 

di lavoro, delle qualifiche, 
cioe della crescita delPoccu-
pazione e della diminuzione 
dello sfruttamento. Del re
sto lo sciopero (e la sua 
precisa piattaforma) non si 
esaurisce in una manifesta-
zione di breve durata, ma 
stimola e inquadra la lotta 
piu generale per la crescita 
della condizione delPoperaio, 
dentro e fuori la fabbrica. Di 
qui l'accento che viene posto 
sulle riforme come mezzo ir-
rinunciabile dello sviluppo; 
perche i sindacati dimostra-
no la falsita dello slogan 
c prima il lavoro e poi le ri
forme » la dove affermano 
che, nell'area napoletana, le 
sole riforme della sanita e 
dei trasporti possono gene-
rare occupazione per circa 
diecimila lavoratori. E quel
la della casa? Vi sono con-

cretamente possibilita di oc
cupazione in questo settore 
per circa dodicimila lavora
tori; e vi sono gia centinaia 
di miliardi, strappati dalle 
lotte popolari per la casa e 
per le strutture civili, che 
perd non veiigono spesi, per 
una ragione che e politica: 
perche ancora non si procede 
(non si vuole procedere) a 
dare congrui poteri di espro-
prio dei suoli all'autorita 
pubblica elettiva. 

LA MATURITA' della piat
taforma dello sciopero di 

Napoli sta anche nella riven-
dicazione di una diversa po
litica agricola: e non solo 
nel senso di una piena ap-
plicazione delle norme sul 
collocamento — conquistate 
per elevare il salario e la di-
gnita sociale dei braccianti 
e ampliare l'occupazione e 
non per gestire la miseria 
come vorrebbero i padroni e 
certi loro agenti dell'appa
rato burocratico — bensi nel 
senso della rivendicazione 
dei piani di zona, del soste-
gno alle aziende coltivatrici, 
deH'ampliamento dei poteri 
dell'ente di sviluppo. Si e-
sprime in questa rivendica
zione il rifiuto dell'economi-
cismo operaistico e la com-
prensione piena. politica e 
ideale, da parte della classe 
operaia della grande citta 
meridionale che la massima 

valorizzazione della forza 
lavoro della citta non puo 
ottenersi senza 1'accresci-
mento costante del reddito 
contadino e lo sviluppo della 
agricoltura. 

La sottolineatura forte-
mente positiva da parte no
stra di una tale piattaforma 
di sciopero e del suo signi-
ficato piu generale nel con-
testo di un Mezzogiorno nel 
quale si agitano le destre 
municipaliste ed eversive, re-
sponsabili — da Reggio a 
Napoli, dall'Aquila a Bene-
vento — della disoccupa-
zione, deU'emigrazione e 
dell'arretratezza del Sud, non 
vuole oscurare l'esistenza di 
ardui problemi del movi

mento di lotta, della sua ar-
ticolazione, organizzazione, 
continuity e durata. E non 
vuole soprattutto eludere il 
problema delle responsabili-
ta delle forze politiche che 
dalio sciopero sono chiamate 
in causa. Ne deriva, al li-
vello regionale specialmente 
per la funzione di propulsio-
ne del rinnovamento che la 
Regione pud assumere nel 
Sud, ma anche nei Comuni c 
nel Parlamento, 1'esigenza di 
un confronto rawicinato e 
incalzante. Per parte nostra 
non ci Umitiamo oggi a una 
adesione, ma riaffermiamo 
con vigore un impegno, anti-
co c rinnovato, come par-
tccipi della lotta dei lavora
tori e del processo unitario, 
come costruttori reali di un 
potere meridionalista degli 
operai e delle popolazioni 
che oggi pud cssere decisivo 
per rimuovere gli ostacoli 
cconomici e politici che si 
oppongono all'avanzata delle 
riforme e della democrazia. 

Abdon Alinovi 

IL COMUNICATO CONGIUNTO CONTRO L'ESTENDERSI DELLA «SCALATA» USA 

HUffl MOMTP ONO VffTNAMITfl 
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Hanoi sottolinea Tappoggio dell'URSS 
Le Duan ha definito la visita di Ciu En-lai di « immenso significato » — II primo ministro del Nord Vietnam in un'intervista alia 
radio e alia televisione di Mosca esalta il contributo sovietico alia lotta del popolo vietnamita — Nuovi bombardamenti USA nel 

Nord Vietnam il 3 e 7 marzo — Nixon tenta di calmare le apprensioni degli americani 

La dichiarazione 
di Pham Van Dong 

KHE SANH — Mercenari sudvietnamiti feriti nella zona invasa del ' Laos fornano con elicotteri dell'esercito amer'cano alle 
basi dell'aggress?one. . (Telefoto) 

Oggi Napoli 
in sciopero 

generale per 
Foccupazione 
e le riforme 

> Negli ultimi tre ann! il numero del lavoratori occupati ' 
nella inters provincia e sceso da 212 mila a 194 mila t 

. flno a rappresetitare appena il 27% della popolazione. 
Gravissime sono le responsabilita del governo. 

t Nel Mezzogiorno si vanno sviluppando forti azioni per 
rivendicare una politica di piena occupazione: Irsina 
(Matera) e in lotta da due glomi, per iniziativa della-
CGIL e della CISL. A Palermo si e svolta una forte ma-
nifestazione di lavoratrici. A PAGINA 4 

Cgil Cisl Uil 
rilanciano la 

lotta per 
Mezzogiorno 
casa e sanita 

CGIL, CISL e UIL hanno annunciato ieri una serie di 
iniziative per rilanciare, con forza, I'azione sindacale 
per una nuova politica economica, per il Mezzogiorno, 
l'occupazione e le riforme. 

Le stesse Confederazloni, in un felegramma inviato al 
presidente del Consiglio, Colombo, hanno sollecitato la 
presentazione dei dtsegni di legge sulla casa e la sanita 
al Parlamento, in conformita agli impegni presi. 

-- - - - - A PAGINA 4 

HANOI, 10 
II comunicato cougiunto sulla recente visita di Ciu En-lai ad Hanoi e stato 

pubblicato oggi contemporaneamente nella capitale vietnamita ed a Pechino. Esso 
ribadisce, in termini estremamente chiari, l'impegno della Cina a fornire ai popoli 
dell'Indocina tutto 1'aiuto che l'aggressione americana rendera necessario. II comunicato afferma 
che l'invasione del Laos, lo schieramento di grandi forze degli americani e dei fantocci presso 
il 17. parallelo. e la dichiarazione recente di Nivon sull'azione dell'aviazione USA in tutta l'ln-
docina. costituiscono una sca-
lata «estremamente grave. 
che minaccia direttamente la 
sicurezza del Vietnam del 
Nord e anche quella della Ci
na ». «II popolo cinese — af
ferma il comunicato — e de-
ciso a prendere tutte le misu-
re necessarie nel caso in cui 
l'imperialismo americano de-
cidesse di inoltrarsi sulla via 
dell'estensione della guerra in 
Indocina. II popolo cinese e 
egualmente pronto a non in-
dietreggiare davanti a nes^u-
no dei piu grandi sacrifici na-
zionali e a concedere il suo 
appoggio totale e la sua assi 
stenza al popolo vietnamita e 
agli altri popoli di Indocina 
per riportare una vittoria com-
pleta sugli aggressori ameri
cani ». 

< n popolo vietnamita — di-
chiara ancora il comunica
to — sconfiggera risolutamen-
te la politica di aggressione 
e qualunque escalation belli-
ca da parte dell'imperialismo 
statunitense e dei suoi lacche 
e realizzera l'obiettivo di re-
sistere all'aggressione statuni
tense e di salvare la nazione 
fino alia vittoria finale. Insie-
rae con i popoli fratelli lao-
tiano e cambogiano. il popo
lo vietnamita scaccera. risolu-
tamente rimperialismo statu
nitense da 11a penisola indo 
cinese. 

c Nessuna forza brutale o 
minaccia — dice inoltre il co
municato — pu6 scuotere la 
ferma volonta dei tre popoli 
di Indocina di combattere fi
no alia fine per la difesa dei 
loro sacri diritti nazionali >. 

II comunicato e firmato dai 
governi e dai comitati centra li 
dei partiti cinese e vietnami
ta. Esso prosegue affermando 
che € il popolo cinese non con-
sentira mai all' imperialismo 
statunitense di fmperversare e 
fare tutto quello che gli ag-
grada in Indocina *. 

cLe due parti — prosegue 
il documento — hanno preso 
pienamente atto della teme-
rarieta e follia del governo 
Nixon, hanno avuto discussio-
ni su come affrontare possi-
bili awenture militari dell'im-
perialismo statunitense. ed 
hanno raggiunto una comple
te identita di vedute. La RDV 
ha proclamato la sua inten-
zione di proseguire la guerra 
contro l'aggressione USA sino 
alia vittoria finale, e di scac-
ciare. insieme con i popoli lao-

(Segue in ultima pagina) 

MOSCA. 10 
(Tass) — Î a radio e la tele-

\isinne centrah dell'Unione So-
vietica liuiuio trasn.esso oggi 
tin'intervista concessa ai loro 

corribpondenti ad Hanoi dai pri
mo ministro della Kepubblica 
democratica del Vietnam. Pham 
Van Dong, in rela7ione all'imnu-
nente XXIV Congresso del PCUS. 

Kcco, di seguito. il testo della 
dichiara/ione: 

«In relazione all'imminente 
XXIV Congresso del PCUS sono 
molto heto dell'occasione offer-
taini per esprnnere il mio pa-
rere su questo grandioso avve-
nimento politico. Per il popolo 
vietnamita e per i comunisti 
vie»namiti il PCUS rappresenta 
il partito del grande Lenin, il 
partito che ha realizzato vittorio-
samente la guida della Rivolu-
yione di ottobre. che ha costi-
(into l'aurora deirumunita. 

« "Cos! come il sole nascente 
fuga le tenebre. cosi la nvolu-
zione di ottbre ha llluminato di 
nuova luce la storia dell'umani-
ta". In queste parole del pre
sidente Ho Ci Aim ventva sot-
tolineato con esatta previsione 
— continua la dichiarazione — 
il ruolo di quella rivoluzione che 
ha avuto una profondissima im-
portanza nella storia, che ha 
portato alia creazione del primo 
stato socialista del monrio ed ha 
aperto una nuova era. l'era del
la hberazione della classe ope
raia. dei lavoratori e dei popoli 
oppressi. l'era del passaggio dai 
capitaksmo al social ismo su sca
la mondiale. 

<Nel corso di un periodo di 
tempo relativamente breve, sotto 
la gihda del PCUS. il coraggio-
so e lavoratore popolo sovietico 
ha sbaragliato :1 nemico interno. 
ha vinto gli aggressori stranieri 
ed ha trasformato la Russia ca
pitalists allora poco sviluppata 
in un potente Stato socialista. 

cNel proseguire nella sua 
grande causa rivoluzionaria. il 
popolo sovietico ha salvato la 
uma tut a dalle calamita del bar-
barico fascisrao, ha aperto ad 
una serie di paesi dell'Europa. 
dell'Asia e dell'America latina 
la via alia presa del potere nelle 
mani del popolo lavoratore ed 
alia forma zione del campo so
cialista che rappresenta il ba-
Iuardo della rivoluzione mondia
le e della pace nel mondo intero. 
In questo contribute eccezional-
mente grandioso risiede il contri

buto dei comunisti soviet ici e del 
popolo sovietico. il contributo 
della patria della Rivoluzione di 
ottobre. 

«Oggi l'Unione Sovietica sta 
attraversando un periodo di fre-
netico aumento della potenza in 
tutti i settori, economico. cultu-
rale. difensivo e tecnico-scienti-
fico. il cui apice e rappresen-
tato dai meravigliosi successi 
nella conquista dello spazio. 

«E tutto cio viene fatto nel 
nome della creazione della base 
tecnico-materiale del comunismo, 
nel nome dell'ulteriore elevamen-
to del livello di vita del popolo 
sovietico, nonche nel nome della 
attuazione del dovere internazio-
nale dinanzi alia causa rivolu
zionaria dei popoli del mondo 
che loltano per la pace, l'indi-
pendenza nazionale, per la de
mocrazia ed il socialismo. 

< "Quavdo Levi Vacqua ti ri-
cordi delta fonte". Bene educa
te dai presidente Ho Ci Min e 
dai partito dei lavoratori del 
Vietnam, il popolo vietnamita 
ricorda sempre la Rivoluzione di 
ottobre come una luce che ha 
rischiarato la vita della rivolu
zione vietnamita. Avanzando 
lungo la via percorsa dalla Ri
voluzione di ottobre. la via in-
dicata dai grande Lenin, il po
polo vietnamita sotto la guida 
del partito del proletariate ar-
mato dai marxismo-leninismo, 
marcia in avanti e. conducendo 
da oltre 40 anni una difficile e 
tenace lotta rivoluzionaria. ri-
porta una vittoria dietro l'altra. 

« Sfruttando tempestivamente 
le favorevoli condizioni create 
a seguito della vittoria dell'Unio
ne Sovietica sul fascismo in Ger-
mania. Italia e Giappone, il no-
stro partito guido con successo 
la rivoluzione di agosto che por-
td alia formazione della RDV. 
In precedenza. nella guerra di 
resistenza contro i colonizzatori 
francesi, ed anche adesso nella 
causa della edificazione del so
cialismo nel nord e nella lotta 
contro l'aggressione americana. 
per la salvezza nazionale. il po
polo vietnamita gode sempre 
deH'enorme e prezioso sostegno 
ed aiuto da parte del partito. 
del governo e del popolo della 
fraterna Unione Sovietica. Re-
centemente. quando rammini-
strazione Nixon intraprese nuovi 
passi av\*enturistici ampliando 
la guerra aggressiva nel Laos 
(Segue in ultima pagina J 

Un grave accordo fra i partiti della maggioranza per imporre un carattere burocratico e anlidemocralico al sistema tributario 

FISCO: tolto ogni potere reale ai Comuni 
Agli enti locali dovrebbe rimanere solo il diritto di ricorso per gli accertamentj - 1 | compagno Malagugini denuncia la umiliazione delle autonomic • PCI e PSIUP presentano 
emendamenti che accolgono le posizioni di comuni, region i e province - In una dichiarazione il compagno Barca invita tutti i settori della sinistra a respingere il testo governative 

Quali prerogative spetteran-
no ai comuni — cioe agli orga 
ni elettivi di base dello Stato 
nei quali piu direttamente si 
espriire la partecipazione dei 
ciUadini alia cosa pubblica — 
in tutte le fasi (accertamento 
degli unpombili. nscossione dei 
tributi. sanzioni e contenzioso) 
in cui si articola la potcsta tri-
butana? Nessun potere di fat
to, secondo I'accordo raggiunto 
ieri, prima dell'inizio dell'esa 
me dell'articolo 10 in aula, da 
Dc e Psi con I'assenso natu 
ralmente del governo: accor
do che rappresenta un grave 
cedimento del Psi alle conce 
zioni piu antiautonomistiche e 
accentratrici proprie della de-
stra dc. del Pri e del Psdi. e 
una vera e propria beffa. un'ir-
risione delle istanze avanzate 
da tutti i comuni. dalle regioni. 
dai sindacati. da forze politi
che che vanno anche al di la 
dello schieramento di sinistra. 

Contro la sostanza di tale ac
cordo. che tocca uno dei punti 
piu qualiflcanti dell'intera leg

ge delega per la cosiddetta ri-
forma tributaria. si sono dura-
mente pronunciati ieri il com
pagno Malagugini. Libertini 
del Psiup e I'indipendente di 
sinistra Finelli. 

Ma prima riassinnianio bre-

De Martino 
eletto 
presidente 
del PSI 
# La decisione presa 

ieri dai Comitafo 
centrale socialista 

A PAGINA 2 

vemente la storia di questo tra-
vaglialo articolo 10. Gia nel 
pnmitivo progetto Preti. veni-
vano esautorati completamen-
te gli enti locali (gia privati 

dai precedent! articnli di entra-
te proprie e autonome. come 
l'imposta di famiglia. quelle 
sui consumi. ecc) . concedendo 
loro solo la < fa colt a •» di col-
laborare aH'accertamento me-
diante la < eventuate s integra-
zione degli elementi contenuti 
nelle dichiaraziom tnbutarie 
annuali dei ciUadini. e la se-
gnalazione all'anagrafe tribu
taria centrale di dati e notizie 
relativi ai soggetti alle impo-
ste. La Commissione finanze 
della Camera aveva introdotto 
una parziale modinca in tale 
congegno. tendente a concede
re ai comuni il diritto di pren
dere visione presso gli uffici 
delle imposte degli accerta 
menti e di fornire elementi 
per determinare eventualmente 
un maggiore imponibile, e la 

] . (Segu* in ultima pagina) j t 

OGGI 
i ritmi 

rtOBBIAMO questa nota 
MJ (come ci accade sem
pre phi spesso, e la cosa ci 
appare positivamente signi-
ficattvat alia collaborazjone 
det lettori, che vogliamo, 
prima di tutto. cordialmen-
te nngraziare. Un emigrato 
meridionale che vive a Ge-
nova e che pre/erisce non 
essere nominalo, ct scrive 
una lunga lettera a propc-
sito dt cib che ha detto 
il presidente del Consiglio 
nel suo ultimo discorso alia 
Camera, quando ha chtesto 
che «i ritmi di lavoro tor-
nino ad essere Intensi e 
continui». Domanda I'ope-
raio che lavora a Geneva: 
« Che cosa sa efTettlvamen-
te Ton. Colombo del ritmi 
di laVoro a cui siamo sotto-
postl in fabbrica? ». 

Ed ecco giungerci, pro-
prio in questi stessi gtorni, 
una lettera dei compagni 
della Sezione del PCI di 
Romagnano Sesta (Nova 
ra). Essa ct accompagna 
una « Norma di lavoro .> di 
una fabbrica piemontese, 
nella quale sono indicate le 
operazioni di una catena 
meccanUzata, cosl etenca-
te: m it Posizionare pinza su 
anima da chiudere: 2) Ag-
ganciare anima; 3) Solleva 
re, ruotare e deporre ani 
ma su cassa + agganciare 
cassa; 4) Montare morselti 
parte anteriore; 5) Solle-
vare anima e cassa capo-
volgere e depone su car-
rello; 6) Sganciare pinza 
e tnclinare; 7) Pulire ester-
no forme casse da sfrldi di 

colo eventuali; 8) Montare 
morselti parte posteriore; 
9) Girarsi + prendere due 
imbuti e montarli + aggan
ciare tubo di plastica e im-
buto: 10) Prendere spuqna 
+ bagnarla; tl) Sporcare 
anima: 12) Sporcare cassa; 
13) Spostarst + stuccare 
eventualmente forme; 14) 
Sof flare eventualmente cas
sa; IS) Regislrare pczzo su 
bolla ». 

Ebbene. queste quindici 
operazioni. secondo la 
mNorma dt lavoro*, deb 
bono essere compiute tut
te, diciamo tutte, in un 
tempo che va da un minu-
to e 45 secondi a un minu-
to e SO secondi. Arroton-
diamo a due minuti: sono 
450 volte all'ora, 3600 volte 

in otto ore. L'awocato 
Agnelli ogni tanto sorseggia 
un whisky, I'ingegner Pi
relli si alza dai suo posto 
e va a vedere d panorama 
di Milano dalla flnestra 
dello studio all'ultimo pia
no del suo grattacielo. Ma 
I'operaio. quando ha flnito 
la sua giomata a quel rtt-
mo, deve ancora fare due 
ore di treno e di autobus 
per arrivare a casa. E lei, 
onorevole Colombo, osa 
chiedere ai lavoratori rit
mi piu «tntenst e conti
nui*? Stta zitto. per fa-
vore. oppure se propria 
vuole parlore. chteda scu-
sa agli operai per non ave
re mai saputo e voluto li-
berarli da questa societa 
infame. 

Pertebnccle 
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Eletto ieri da I Comitato centrale social ista 

De Martino presidente del PSI 
La riunione dei dirigenti comunisti del Mezzogiorno 

Hanno votalo a favore la « nuova maggioranza» e la 
sinistra, si sono astenuti i nenniani - Circolare della 
SPES democristiana per impedire che gli iscritti al 
partito prendano parte a manifestazioni unitarie anti-
fasciste • Domani al Senato Moro aprira una discus-
sione di politica estera • Oggi sara presentata la legge 

sulla casa • Dichiarazioni di Bertoldi 

L'on. Prancf?sco De Marti
no e stato eletto ieri, in aper-
tu ra dei lavori della sessio-
ne del Comitato centrale so-
oialista, presidente del PSI. 
Hanno votato per lui i rap-
presentanti delle varie com-
ponenti della « nuova maggio
ranza * (demartiniani, manci-
niani. giolittiani) e quelli del
la sinistra; si e astenuta la 
corrente nenniana: sessanta-
quat t ro voti favorevoli e ven
t u r e schede bianche (dieci as-
senti hanno fatto pervenire la 
loro adesione alia decisione 
della maggioranza) . II pasto 
di presidente de l parti to era 
r imasto vacante nel luglio del 
'69, quando, dopo la scissio-
ne socialdemocratica, Nenni 
aveva dichiarato la propria 
indisponibilita rifiutando ogni 
proposta di reinvestitura. La 
candidatura di De Martino. 
sulla quale si era discusso 
fin dallo scorso gennaio. e sta-
t a presentata al CC socialista 
dal segretario del part i to. 
Manoini. Egli ha ricordato 
che , in base alio s t a t u t e « i l 
presidente del partito presie-
de il CC e fa parte di diritto 
con voto deliberativo della Di
rezione del partito*. Ha sot-
tolineato, poi, il « chiaro e pre-
valente significato politico* 
della scelta compiuta. « I I 
compagno De Martino — ha 
det to —, che e stato segreta
rio per un non breve periodo 
di tempo e che ha diretto il 
partito nel momento difficile 
successivo alia scissione, ha 
svolto e svolge un ruolo pre-
minente ed ha assolto e as-
solve funzioni importanti che 
lo qualificano a rappresenta-
re e ad esprimere la conti-
nuita di un indirizzo politico 
che abbiamo ribadito nel cor-
so di questo difficile periodo 
e che con la nomina del pre
sidente intendiamo ribadire e 
riconfermare *. 

All'astensione della corren
t e cosiddetta « autonomista » 
si e giunti dopo una riunione 
del gruppo — presieduta da 
Craxi e Zagari — ed un col-
loquio dei suoi maggiorenti 
con Nenni, il quale, inline, 
avrebbe consigliato a i suoi lo 
at teggiamento da seguire. Ap-
pena si sono apert i i lavori 
del Comitato centrale sociali
s t a . e stato Cattani a propor-
re, a nome della corrente nen
n iana . una inversione dell'or-
dine del giorno. in modo che 
l'elezione del presidente del 
par t i to fosse posposta alle de-
cisioni sulla convocazione del 
prossimo congresso. Respinta 
questa proposta, Craxi ha 
chiesto il rinvio dell'elezione 
a l congresso stesso. L'una e 
1'altra delle riehieste della de-
s t r a sono state appoggiate in 
Comitato centrale solo dai rap-
presenbanti della minoranza 
nenniana. 

Dopo l'elezione di De Mar
tino, il responsabile della se-
zione economica del PSI , Lan-
dolfi. ha svolto una relazione 
sui problemi delle riforme. 

In margine ai lavori del CC 
socialista. che proseguiranno 
oggi (sono previsti interventi 
d i Lombardi e De Martino). 
h a suscitato qualche polemica 
l 'antervista ri lasciata dal ca-
po-gruppo dei deputati del 
P S I . Bertoldi. al Mondo. Si 
t r a t t a , o w i a m e n t e . di polemi-
che variamente motivate e giu-
stificate. Da par te del gior-
na le socialdemocratico vi e 
s t a t a una interpretazione pre-
testuosa delle parole di Ber
toldi. ed il capo-gruppo del 
PSI . con una dichiarazione al-
VADX-Kronos, ha precisato 
che « per qttanto concerne I'ar-
gomento dello scioglimento 

Statali 

Riunione dei 
sindocati per 
il riassetto 

Domani le federazioni degli 
statali, adcrenti a CGIL, CISL 
e UIL. terranno una riunione 
unitaria con l rispettivi rappre-
sentanti confederali in ordine 
a diversi problemi della cate-
gona. 

Si discutera in particolare 
dell'applicazione dei diritii sin-
dacali, della situazione sinda-
cale determinatasi a seguito 
dei ritardi con cui il governo 
tenderebbe ad applicare la ri: 
strutturazione degli organici 

La catcgoria ha infatti pro-
clamato da ieri lo stato di agi-
tazione. sollecitando in sostan-
za una accelcrazione delle pro
cedure relative ai nuovi inqua-
dramenti derivanti dai provve-
dimenti delcgati sul riassetto 

Tutll i deputati comunisti 
sono tcnuti ad essere pre
sent! SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA alia stduta poma-
ridiana di oggi giovtdi 11 
marzo. 

anticipato delle Camere nel 
corso del '72, posso dire — 
ha soggiunto — che di esso 
non vi e traccia nell'intervi-
sta, quanto meno net termi
ni riportati da alcuni giorna-
U, che isolano quella che pud 
essere un'ipotesi implicita dal 
contesto del discorso, alteran-
dmw quindi sostanzialmente 
il significato ». 

Se il PSI ha deciso di con-
vocare un'impegnativa sessio-
ne del suo Comitato centrale, 
non vi e da par te della DC 
nessun segno di vita, ne della 
Direzione, ne. tanto meno, del 
Consiglio nazionale. II «ve r -
tice » dello « Scudo crociato » 
continua ad essere avvolto in 
manovre inafferrabili. Pe r do
mani e prevista una riunione 
nazionale della corrente di Ba
se (Galloni, De Mita, Granel-
li), nel corso della quale do-
vrebbe verificarsi un confron-
to di posizioni t ra coloro che 
premono per una azione uni
tar ia della sinistra dc. nel sen-
so del chiarimento interno, e 
coloro che insistono per man-
tenere un collegamento con la 
segreteria Forlani . In questi 
giorni e s tata a n d i e riaffac-
ciata l'ipotesi dello scioglimen
to della corrente. nel quadro 
di una ristrutturazione della 
sinistra democristiana. 

Preoccupazione preminente 
della segreteria dc continua 
ad essere, intanto, quella di 
far passare la linea degli « op-
posti es t remismi*. L'on. Ar-
naud, fanfaniano e responsa
bile della SPES, ha inviato 
alle organizzazioni locali del 
part i to un articolo-circolare 
per consigliare gli iscritti del
la DC. « ai vari livelli di re-
sponsabilita ». a «mantenere 
sempre nei confronti del PCI 
la necessaria distinzione e la 
piena autonomia anche in oc-
casione di manifestazioni an
ti fasciste *. In al t re parole, si 
t ra t ta di una dirett iva per co-
str ingere la base democristia
na — che in queste set t imane 
ha largamente contribuito alle 
molte espressioni di unita an-
tifascista che si sono avute — 
ad una disciplina politica fon-
da ta sull 'equidistanza tipica 
della linea di Forlani- Si t ra t 
ta , non vi e dubbio. di un ge-
sto politico molto grave, ma 
anche — occorre ri levare — 
di un segno di preoccupazione 
del gruppo dirigente dc per 
lo scarso credito che la tesi 
degli t opposti es t remismi» 
ha raccolto nel seno stesso 
del part i to dello «Scudo cro
ciato ». 

GOVERNO i | presidente del 
Consiglio Colombo ha avuto 
ieri una fittissima serie di in-
contri. Ha ricevuto a Palazzo 
Chigi. t r a gli al tr i , il mini-
stro dei LL.PP . Lauricella (il 
quale gli ha consegnato il te-
sto definitivo della legge sulla 
casa . che sa ra presentato oggi 
alia Camera) , il ministro del
la Sanita Mariotti ed il mini
stro della P . I . Misasi (con que-
st 'ultimo e stato discusso Yiter 
della legge universitaria al 
Senato). 

Colombo ha anche ricevuto il 
governatore della Banca d ' l ta-
lia. Carli . con il quale — e 
stato riferito — si intratte-
nuto a lungo sulla situazione 
economica. E ' difficile dire il 
ca ra t te re di questo colloquio. 
Esso coincide, comunque, con 
la r ipresa di un certo battage 
propagandistico che tende a 
sottolineare alcune difficolta 
deH'economia ed a trasformar-
le in un 'a rma di ricatto politi
co contro le riforme. In uno dei 
suoi ultimi discorsi politici. tut-
tavia. il presidente del Consi
glio dette un giudizio positivo 
sulfandamento della congiun-
tu ra all'inizio del '71. 

Pe r i prossimi giorni e pre
vista una riunione del Consi
glio dei ministri . Verranno di-
scusse misure congiunturali 
per la crisi edilizia. 

Doma-DIBATTITO SENATO 
ni al Senato il ministro degli 
Esteri Moro apr i ra con un pro-
prio discorso un dibattito di 
politica estera. II confronto 
in aula e particolarmente im-
portante. data la grave situa
zione determinatasi in Indo-
cina per le minacce e le azio-
ni USA. I«i discussione avvie-
ne sulla base della presenta-
zione di una serie di interro-
gazioni ed interpellanze. I se-
natori del PCI (Calamandrei . 
Bufalini, Scoccimarro. Fab-
brini. D'Angelosante. Salati e 
Tommasucci) hanno sottoli-
neato la « minaccia di un con-
flitto piii rasto » che proviene 
dalle iniziative statunitensi 
per I'lndocina ed hanno chie
sto al go\erno . in part icolar 
modo. se e in quale modo e 
possibile superare « quel limili 
di dipendenza dalla strategia 
USA che rendono liniziatica 
del nostro paese inadeguata a 
portare alia soluzione di pro
blemi tanto gravi il contributo 
che I'ltalia potrebbe dare >. 

c. f. 

Genova domani scioperera 
contro le violenze fasciste 

Comizio unitario antifascista stasera al quartiere Fla-

minio di Roma - Corteo di studenti per le vie di Pisa 

Continua incessante la risposta del paese 
alle violenze fasciste. Partiti e organizza
zioni democratiche. Enti locali continuano a 
prendere posizione e ad organizzare mani
festazioni di protesta. cui partecipano mi-
ghaia di cittadini. lavoratori, studenti. 

A GENOVA e provincia domani tutte le 
categorie scenderanno in sciopero gt'iierale 
l>er due ore per le riforme e come monito 
alle risorgenti squadracce fasciste. La de
cisione b stata presa dalle segreterie pro
vincial! della CGIL. della CISL e della UIL, 
su mandato dell'assemblea unitaria dei con
sign di fabbrica. delle Commissioni interne, 
di dirigenti sindacali e delle categorie. In 
ogni luogo di lavoro si svolgeranno asseni-
blee di reparto, di fabbrica o di azienda. 

A PARMA ferve l'attivita per la grande 
protesta antifascista in programme per oggi, 
indetta dalle Federazioni comunista, socia
lista. del PSIUP. dal comitato comunale del
la DC, dalle AOLI provinciali, dal MPL. 
Sono previsti due cortei, che partendo da due 

- punti diversi della citta, confluiranno di-
nanzi al monumento del Partigiano, dove si 
svolgera il comizio. 

Questa sera a ROMA alle 18,30 in piazza 
Melozzo da Fori! (al Flaminio), avra luogo 

un comizio antifascista promosso dal PCI, 
dal PSI. dal PSIUP. dal PRI. dal movimento 
giovanile della DC e dal Consiglio dei dele-
gati della FIAT di Roma. Per il PCI parlera 
il compagno Maurizio Ferrara. 

Intanto i partiti antifascist! della terza 
circosenzione hanno costituito un comitato 
unitario antifascista per la difesa e lo svi-
luppo delle liberta democratiche. Domenica. 
alle ore 10 a ponte Tazio. si svolgera una 
manifestazione indetta dal comitato unitario 
antifascista. 

A PISA forte manifestazione di studenti 
contro il fascismo. Nolle scuole l'astensione 
dalle lezioni 6 stata totale. Diverse centi-
naia di studenti, in corteo. hanno percorso 
!e vie cittadine, gridando slogans antifasci
sta. Al termine della manifestazione e stata 
annunciata la costituzione di comitati uni
ta ri antifascisti nelle scuole. 

Ad ALGHERO (Sassari) e stato costituito 
un c comitato permanente di lotta antifasci
sta >, composto da rappresentanti del PCI, 
della DC. del PSI, del PSIUP, della CGIL. 
della CISL. della UIL e dei movimenti gio-
vanili democratici. II comitato ha promosso 
una dimostrazione per domani alle 18, nei 
giardini pubblici. 

Rinnovato impegno del PCI 
nella lotta meridionalista 

La relazione del compagno Reichlin - Amendola: 
nostra inziativa nel Sud • Strategia delle riforme e 
grao - Bufalini: tutte le forze comuniste nelle lotte 

riaffermare il carattere popolare e di massa della 
battaglia per I'occupazione nelPintervento di In-
dei braccianti, dei contadini, delle masse popolari 

AH'indomani ' della grande 
manifestazione dell'Aquila, con 
la quale i comunisti hanno ri-
sposto, in piazza, a chi cre-
deva di averli emarginati dal
la vita politica e dal legame 
con le masse popolari in 
Abruzzo e in certe parti del 
Mezzogiorno, i dirigenti delle 
organizzazioni comuniste me-
ridionali si sono riuniti a Ro
ma per portare avanti . insie-
me ai dirigenti nazionali del 
partito e del movimento ope-
raio e contadino del Mezzo
giorno, una ulteriore analisi 
sulla situazione politica e so-
ciale di quelle regioni, e rica-
varne precise indicazioni di 
azione politica immediata e di 
prospettiva. 

Nel corso del dibattito, che 
e stato aperio da una rela
zione del compagno Alfredo 
Reichlin e che ha impegnato 
per una intera giornata i se-
gretar i delle federazioni co
muniste meridionali, i diri
genti dei comitati regionali, 
i comunisti che lavorano al
ia direzione dei sindacati , ha 
assistito il vicesegretario del 
partito, Enrico Berlinguer; vi 

Una circolare ai « federali» dell'lsola del vicesegretario nazionale 

II MSI mobilita in Sicilia 
squadristi per il terrorismo 

II documento pubblicato ieri dall'« Ora » conferma I'esistenza di piani che si fon-
dano sull'attivita delle squadracce - Grave attentate) alia sede del PSI a Palermo 
sventato casualmente da un metronotte - L'ampio retroterra politico dei disegni 
reazionari messo in evidenza dall'appoggio d.c. all'adunata degli agrari a Trapani 

Solo il 1 0 % 

dei bambini 

alle scuole 
materne statali 

Una < indagine conoscitiva ^ 
sulla situazione della scuola 
materna statale e stata dispo-
sta dal ministero della Pubbli-
ca istruzione. 

Attualmente, in Italia esisto-
no ventitremilacinquecento scuo
le matefne. per un totale di cir
ca 44 mila sezioni. Le scuole 
statali sono appena 2.500, con 
4.810 sezioni. 

Dei 2 milioni e cinquecentomi-
la bambini da 3 a 6 anni in di
ritto di frequentare gli istituti 
materni, soltanto 1 milione e 467 
mila ha la possibility di esse
re accolto. il 10 per cento dei-
quali nelle scuole statali. 

Per la scuola materna stata
le ii ministero. della PI spende 
ogni anno 12 miliardi di lire. 
II 90 per cento dei bambini dai 
3 ai 6 anni frequenta le scuole 
materne non statali. In Italia. 
ne esistono 21mi!a circa, con 39 
mila sezioni, e ospitano 1 milio
ne e 323 mila bambini... 

4 miliardi 

I'anno 

per i trasporti 

pubblici 
La commissione trasporti del 

Senato, riunita in sede delibe-
rante. ha ieri finalmente appro-
vato il disegno di legge con cui. 
a parti re dal bilancio del 1972 
e per un trentennio. sono stan-
ziati quattro miliardi I'anno per 
contributi dello Stato sui finan-
ziamenti necessari alle aziende 
pubbliche di trasporto. 

I senator} comunisti e social-
proletari hanno • ottenuto. con 
emendamenti. che il finanzia-
mento fosse esteso al credito di 
esercizio. alle linee urbane ed 
extra-urbane, e che i futuri fi-
nanziamenti riguardassero sol
tanto gli investimenti decisi dal
le aziende d'accordo con gli 
enti locali e con le regioni in-
teressate. . - < ' 

L'assemblea dei senator! 
comunisti i convocata nel
la sua sede per ogoi giovedi 
alle ore 19. 

PALERMO. 10 
Una circolare fop-secref in-

\nata ai federali siciliani dal 
vice-segretario nazionale del 
MSI. Tullio Abelli, conferma 
I'esistenza di piani precisi. ar-
ticolati, per mobilitare le squa
dracce e alimentare, cosi. la 
strategia del terrorismo. 

La circolare e recentissima 
(porta la data del 1 marzo scor
so) ed il suo carattere assolu-
tamente riservato e dimostrato 
dal fatto che si raccomanda di 
restituire un accluso questiona-
rio non attraverso un normale 
canale postale, ma consegnan-
dolo c personalmente al primo 
dei dirigenti nazionali d ie ver
ranno in SicHia >. 
' Abelli \-uol sapere, in parti

colare, e non certo per curio-
sita anagrafica, < di quanti at-
tivisti e di che eta puo dispor-
r e » ogni federazione missina 
dell'lsola, e come, e quanti. 
siano inquadrati nelle organiz
zazioni paralimitari (il questio-
nario ne cita quattro, fra le 
piu famigerate: «Raggruppa-
mento nazionale >. < Giovane 
Italia*. FUAN e < Volontari >). 

Ma. soprattutto, premono. ai 
dirigenti fascisti. precise ri-
sposte a due inquietanti inter-
rogativi che confermano la esi-
stenza di una precisa < regia >. 
ammessa del resto esplicitamen-
te. con Taffermazione di Abel
li che risposte precise servono 
«per poter responsabilmente 
(sic!) graduare dal centro le 

La colpa non e di tutti 
La Stampa di Torino, con un 

editoriale di Michele Tito ap-
positamenle inriato a Palermo, 
torna a parlare della Sicilia. 
Siamo alia rigilia delle elezioni 
regionali, e un giomale che ab-
bia Vambizione di esimmere 
Vautoretole parola del grande 
padronato sui temi attuali non 
pud eludere un discorso sugli 
« ultimi cast della Sicilia >. Ac-
cade cost che sulla Stampa si 
possano leggere molti fatti, tut-
Ii reri, che costituiscono una 
parte del grande bilancio delle 
rerqogne democristiane degli 
ultimi anni. Son si pud certo 
lamentare che Tito, nel fare le 
proprie rirelavoni. non dica 
che quanto solo ora si legqe 
sulla Stampa si e poluta legge-
re g'xa motto tempo fa snH'Unita. 
che le notizie del malaarerno 
sieiliano ha portato per tempo 
alia conoscenza d\ tutti. Kon si 
pud pretendere che il giornale 
della FIAT dica determinate 
co<;e. se non quando si impon-
gono delle rese dei conti. come 
quelle elettorali. In ogni caso 
— possiamo dire — meglio tar-
di che mai. 

Ma quel che merita inrece 
una precisa denuncia e una 
fondata accusa di deformazio-
ne della realtd. e il « conjezio-
namento» che Varticolo di Mi-
chele Tito compie delle notizie 
vere che pur fornisce; un « con-
fezionamento» che, tacendo 
qualche dato di eridente impor-
tanza politica e inserendo qual
che giudizio del tutto infondato, 
mirara palesemente a neutra-
lizzare la lezione politica che 
scaturisce daali < ultimi casi 
di Sicilia >. Una lezione che 
certo non giova alle «magnifi. 
che sorti e progressive* delta 
formula di centrosinistra cosi 
cara al giornale della Fiat. 

Facciamo qualche esempio. 
Tito riconosce che e*>*te un 
nesso tra la ripresa mafiosa e 
l'elezione di Ciancimino a sin-
daco di Palermo, ma poi non 
dice che il PCI e le sinistre uni
te hanno cacciato Ciancimino 
e che DC, PRI e PSD1 hanno 
fatto quadrato sino all'ultimo 
attorno a questo personaagio. 

Per quanto riguarda il capo-
mafia Di Cristina, accusato co
me mandante del deUlto del 
Poiiclinico di Palermo, la Stam
pa scrire che costui e protetto 
da c due parlamentari >. ma poi 
non dice che uno e repuhblica-
no e laltro democrUViano. e 
tanto meno informa i suoi let-
tori del fatto che SO710 stati i 
comunisti a mettere in luce i 
rapporti tra il Di Cri*t>na e il 
sottogorerno. Eppure non si 
pud dire che a questa que<1io-
ne non abbiamo dato rihei-o: 
abbiamo pubblicamente chiesto 
a 1 A Malfa cosa intendesse fa
re ora che era direnuta chiara 
la compromissione del mo de-
putato palerm'xtano Gunnella 
con uomini come Di Cristina. 
Da Ixi Malfa non abbiamo ri-
ceruto risposta. ma una infor-
mazione appena serena e non 
reticente avrehbe dovuto dare 
notizkt della nostra posizione. 

D'Angelo e la DC si schiera-
no con jli agrari, ma la Stampa 
lace la r'isposta dei contadini 
data con i comunisti. e non di
ce che la c protesta di Licata » 
si e espresso con i comunisti. 
Michele Tito e andalo in Sicilia 
forse per trorare la contropro-
va che tutto il Mezzogiorno e 
in preda al campanilismo, alia 
corruzione dell'intiera «classe 
politica >. Ma si e trovato di 
fronte a una realtd diversa, 
della quale non ha potuio o vo-
luto dor eonto. No, non siamo 

di fronte al municipalismo e alia 
confusione, ma a un chiaro e 
netto scontro di classe e po
litico. 

Infine. in un articolo che pure 
e stato scritto a Palermo, si 
sorvola con disinvoltura sull'ul-
timo importante arccnimento 
politico sieiliano: laumento 
della spesa burocratica della 
Rcgione. contro il quale si e 
energicamente e apertamente 
schierato U PCJ. Quando il PRI. 
nella campagna elettorale del 
19GT. arera proposto una rldu-
zione di queste spese burocra-
tiche. arera trorato sul gior
nale della Fiat la piu rasta eco 
possibile: ora che il PRI ha 
partecipato al malgoverno del 
la Regione, mentre il PCI si 
rirela il solo partito capace di 
dare una concreta battaglia 
contro lo sperpero burocratico 
del pubblico danaro. di tutta 
questa questione la Stampa fa 
solo qualche accenno reticente. 

11 pur breve articolo di Mi
chele Tito si presterebbe a mol
ti altri appunti dello stesso ge-
nere. ma gli esempi che ab
biamo fatto possono ba*tare per 
dare un'idea del * rigore * con 
il quale un giornal'ista della 
Stampa — dopo acer ammesso 
I'esistenza di grari e non edi 
ficanti « casi di Sicilia > — fini-
sce per attribuire la responsa-
bilita ind'utcriminatamente a tut
ti, mettendo insieme i comuni
sti e i sindacati al capi demo 
cristiani e agli agrari. Questa 
e del resto da tempo la conse-
gna del padronato piu < moder-
no* ai suoi giomalisti: quando 
il malgoverno e proprio indifen-
dib'ile dite che la colpa e di 
tutti. 

• • m. 

iniziative che comportino impe
gno attivistico ». 

Eceo le due domande. come 
si desumono dal testo della cir
colare entrata in possesso del-
l'Ora pubblicato questa sera: 
< Quante persone disciplinate 
possono essere spostate, nel-
I'ambito della regione e delle 
regioni vicine, sul piano nazio
nale? *; e: c Con quali mezzi 
di trasporto possono avvenire 
gli spostamenti? *. 

La clamorosa conferma della 
esistenza di precisi piani del 
MSI sia per una «operazione 
siciliana * e sia. piu in gene-
rale. per il programma di sor-
tita nell'intero Mezzogiorno 
(non si spiegherebbe altrimenti 
il riferimento di Abelli alia 
« disponibilita » per rapidi spo
stamenti fuori dal territorio si
eiliano) viene nel momento in 
cui la situazione si e fatta te-
sissima per 1'accavallarsi <£ 
gravi eventi che recano, tutti, 
la stessa matrice eversiva. 
Elenchiamone i piu recenti e si-
gnifieativi: l'onda montante di 
imprese criminali delle squa
dracce nere, awiene nella re
gione che dimostra di poter 
contareFJi lauti finanziamenti, 
in cui e'e anche lo zampino dei 
colonnelli greci; l'aperto appel-
lo degli agrari siciliani alia sov-
versione. alio squadrismo, al-
1'attacco contro le forze popo
lari, il Parlamento « eversivo >. 
gli istituti di democrazia; lo 
sfacciato appoggio del segre
tario regionale della DC a que
sta sortita dei padroni: e, in-
fine. ieri notte, un attentato ai 
centralissimi uflici del PSI a 
Palermo, sventato casualmen
te. e in extremis, da un metro
notte. Questo attentato (tre chi
li di dmamite e polvere nera) 
ripropone in termini sempre piu 
chiari — sottolinea. del resto. 
una nota della Federazione co
munista — la questione della 
esistenza. a Palermo, di un 
centro di provocazione e della 
incapacita o nwncanza di vo-
lonta politica di quegli organi 
preposti alia difesa dell'oidine 
pubblico, di cui il delegato del 
Movimento giovanile dc ha de-
nunciato ieri «I'inconcepibile 
tiepidezza >. che. per il PRI. 
non sono in grado di garantire 
« la sicurezza della vita politi
ca siciliana >. 

La matrice ddl 'attentato e 
nei fatti (malgrado i grotte-
schi inammissibili tentativi di 
una parte degli inquirenti di 
< «on escludere > la cer\-elk>ti-
ca plsta dei... contrasti tra la 
Federazione socialista e una 
sezione della provincia), e per-
sino nella specifica tecnica. 

Appena 70 giorni fa. la notte 
di Capodanno. ben 4 cariche 
esplosive. per un complesso di 
80 candelotti di dinamite. fu-
rono infatti piazzate. come si 
ricordera. alle sedi del Munici-
pio e di enti ed uffici della Re
gione 

Per i quattro " attentat! di 
San Silvestro sono stati arre-
stati. e restano tuttora in ga-
lera, quattro gro^si capi-etet-
tori della destra dc. Ma il mo
vent e preciso, ancora, non sal-
ta fuori: ne, tanto meno. sal-
tano fuori i mandanti. Sicche 
la catena si allunga, con una 
logica precisa che porta agli 
attentati alle sedi dei partiti di 
sinistra proprio mentre I'ap-
poggio dMla DC siciliana agli 
agrari di Trapani conferma che 
il disegno eversivo. se ha la sua 
punta di diamante nel terrori
smo squadristico, ha un retro-
terra assai piu ampio 

g. f. p. 

hanno preso la parola i com-
pagni Amendola, Bufalini, In-
grao, il direttore deWUnita 
Tortorella, Di Capri, Casali-
no, Sclavo. Rossitto, Vignola, 
Gravano, Catanzariti , Ambro-
gio, La Torre, Carrassi , Pe-
truccioli, Carmeno, Valenza e 
Giordano. 

Problemi nuovi 
Siamo oggi — ha detto Rei

chlin — nella fase piu alta del
la battaglia, che vede in cam-
po grandi masse, e clie ri-
cliiede da noi altrettanto gran 
di capacita di direzione, di 
analisi, di impegno. Par t iamo 
da una giusta impostazione 
della battaglia meridionalista. 
che si e contrapposta alle po
sizioni, correnti fra forze po-
litiche e intellettuali anche di 
sinistra fino a poco tempo fa. 
secondo le quali i problemi 
specific! del Mezzogiorno sa-
rebbero divenuti ormai secon-
dari , emarginati rispetto al 
centro dello scontro politico 
e di classe che s tava avvenen-
do nelle fabbriche del Nord; 
al contrario, noi comunisti ab
biamo compreso in tempo che 
proprio le grandi avanzate ope-
raie e democratiche avevano 
un valore di rot tura anche ri
spetto al vecchio rapporto 
Nord-Sud, e che aprivano pro
blemi e contraddizioni nuove 
nel Mezzogiorno, spezzando 
vecchi equilibri interni e strut-
ture politiche consolidate. 

Elementi de t e rminan t di 
questa rottura sono state le 
grandi lotte, che unirono la
voratori e popolo, in tutte le 
regioni meridionali, contro le 
gabbie salar ia l i : la conquista 
del collocamento da par te dei 
braccianti , che ha colpito al 
cuore il s is tema di potere 
clientelare basa to sul ricatto 
del lavoro, e insieme il colpo 
decisivo inferto al castello dei 
contratti ag ra r i ; la r ipresa del
le lotte per I'occupazione in 

zone da tempo passive; il gran
de fatto nuovo dell ' ingresso 
dei giovani meridionali, con 
caratterist iche peculiari e di
verse da quelli del Nord, nel
la battaglia per il lavoro, per 
il rinnovamento, per la scuo
la; e insieme, sul terreno po
litico, la r imessa in discussio
ne del vecchio meccanismo 
dell ' intervento straordinario 
dall 'alto e la istituzione delle 
Regioni, che inevitabilmente 
porranno in primo piano la 
esigenza di estendere I'occu
pazione utilizzando le risorse 
locali collegate alia agricol-
tura . i 

Se il punto di partenza del
la analisi di quanto sta suc-
cedendo nel Mezzogiorno so
no queste rotture, rese piu 
drammaticamente evidenti da-
gli scontri violenti che si de-
terminano attorno ad esse, e 
indispensabile, per una forza 
come quella comunista, esse
re consapevole che il varco 
che si e aperto nel Mezzogior
no, le lacerazioni che vi si 
sono formate, sono s ta te aper-
te da noi, dalla forza dei mo
vimenti di massa che la no
s t ra politica ha scosso dal
la rassegnazione, ha portato 
nella battaglia. 

Da questa constatazione 
non ricaviamo nessun facile 
ottimismo; ma part iamo di 
qui per una ser ia riflessione 
critica e autocrit ica sulle de-
bolezze e i r i tardi nostri che 
hanno lasciato e possono la-
sciare spazio alle manovre 
reazionarie. Infatti . le masse 
meridionali che scendono nel
la battaglia e nella rivolta, so
no masse ancora instabili, e 
la loro stessa car ica di pro
testa puo venire utilizzata — 
se la nostra presenza ncn e 
adeguata e tempestiva — pro
prio da quei notabili che sen 
tono di aver perduto 1'arma 
della rassegnazione. del pater-
nalismo, della promessa, e 
percid usano ora spregiudica-
tamente quella della strumen-
talizzazione deila protesta 
verso faLsi obiettivi municipa-
hsti . corporativi, di divisione. 
II centro della questione per 
i comunisti nel Mezzogiorno 
e per tutto il Part i to, e quin
di quello di saper da re rispo
ste e sbocchi nuovi e positi-
vi a questi movimenti. utiliz-
zandone in senso profonda 
mente rinnovatore e demo 
cratico la potente carica com-
batt iva. 

La prima risposta. e lo ha 
sottolineato. dopo Reichlin, 
anche l 'intervento di Ingrao. 
e quella di uno sviluppo e di 
una accentuazione nuova del
la politica delle riforme: bi-
sogna cioe che esplicitamen-
te . con chiarezza e con forza. 
i problemi del Mezzogiorno. 
e innanzitutto quello della oc-
cupazione, vengano messi al 
centro della strategia delle ri
forme; non come aggiunta 
meccanica a un c pacchetto > 
ma come par te integrante del
ta nostra linea riformatrice. 

Quale par te possono e deb-
bono avere i sindacati nella 
battaglia meridionalista, e in 
particolare, in una azione che 

saldi strettamente la lotta per 
le riforme, a quella per I'oc
cupazione nel Mezzogiorno? 

II dibattito, su questo pun-
to, e particolarmente inten-
so: esso investe sia le posi
zioni delle altre organizzazio
ni sindacali nel Mezzogiorno 
(la CISL, si e ricordato, non 
segue nel Sud una coerente 
linea di lotta per la riforma 
agrar ia . cosicche il processo 
di unita sindacale rischia di 
tagliar fuori il Mezzogiorno) 
sia posizioni interne alia 
CGIL: ne riflettono i termini 
gli interventi di Rossitto e Vi
gnola. mentre il compagno Bu
falini sottolinea che vi 6 sta
ta una certa attenuayione di 
grandi impegni meridionalisti-
ci quali la lotta per la rifor
ma agrar ia e per I'occupazio
ne. tradizionali bandieic del 
sindacato di classe. La o n f e -
renza meridionale unitaria 
che le t re confederazioni sin
dacali stanno preparando puo 
rappresentare . in questo sen-
so. una grande ripresa. di 
mobilitazione e di impegno. 

Quanto al Part i to e ai suoi 
compiti. al centro sta oggi un 
impegno nuovo e caratteriz-
zante: quello della costruzio-
ne dal basso, di un grande 
movimento per I'occupazione, 
per la valorizzazione del lavo
ro e delle risorse loca'i, per 
le trasformazioni. Un movi
mento che respinga i « p a c -
chetti x> e le concessioni dallo 
alto, che par ta dai bisogni ele-
mentari delle masse meridio
nali per a r r ivare a porre i 
grandi problemi di riforma; 
un movimento infine cbe ab-
bia al centro i problemi del-
l 'autogoverno e della demo
crazia, incida sulla struttura 
del potere, e costruisca dal 
basso uu nuovo blocco poli
tico e sociale. 

Riflessione critica 
Se la battaglia per questi 

obiettivi non e andata avanti 
con sufficiente incisivita in 
questi anni, pur essendo g:a 
s ta ta individuata nelle sue li
nee essenziali, e perche vi so
no state , nel partito, '"nsuffi-
cienze e ostacoli, sui quali oc
corre r ichiamare l'attenzione 
del Par t i to impegnandolo a 
tutti i livelli in una riflessio
ne crit ica e autocritica molto 
severa . 

In primo luogo, il lavoro dl 
organizzazione del Par t i to e la 
sua battaglia politica e sociale 
hanno lasciato fuori. in par
te le ci t ta. i quart ieri e i lo
ro drammaticl bisogni. gli 
s trat i popolari piu umili, i di-
soccupati, le donne, i sotto-
salar iat i , t rascurando la co-
struzione di quella rete di or-
ganismi (comitati popolari, 
consign di quart iere. comita
ti di inquilini) che in al tre 
part i d ' l tal ia hanno dimostra

to la loro validita e che nel 
Mezzogiorno sono stati a vol
te abbandonati all'iniziativa 
delle destre. In secondo luo
go, il movimento per I'occupa
zione le trasformazioni e le 
riforme, e andato avanti so
prattutto nelle zone piu po-
vere e disgregate, non riu-
scendo a coinvolgere in mo
do sufficiente gli strati piu 
attivi della popolazione (con
tadini, artigiaui, giovani), e ad 
esprimersi attorno ad obietti
vi incisivi e con forme di 
lotta adeguntamente artico-
late. 

lotta dei braccianti 
F r a i problemi centrali per 

le campagne meridionali, vi e 
oggi l 'entrata in funzione del
le nuove commissioni per il 
collocamento, che creano pro
blemi fra i braccianti, nei rap
porti fra braccianti e conta
dini, e in tutto il tessuto dei 
rapporti politici. Ma guai se 
i militanti comunisti e il par
tito nel suo complesso non 
riuscissero a f a m e strumenti 
per una piu avanzata fase del
la battaglia per I'occupazio
ne. per l'organizzazione e la 
lotta dei braccianti : guai se 
non si comprendesse che qui 
l'iniziativa spetta a noi, che 
noi siamo all'offensiva, che le 
commissioni per il colloca
mento sono una conquista no
stra, dalla quale part ire per 
una nuova avanzata. 

L'urgenza di impegnare tut
te le forze comuniste. all'at-
tacco nella azione di massa 
per I'occupazione bracciantile. 
come per le grandi rivendica-
zioni contadine (dalla aoolica 
zione della legge sull'affitto 
al pagamento delle integrazio 
ni. all'associazionismo, alia di
fesa dei prezzi). si impone 
oggi — lo ha sottolineato Bu
falini, lo ha ribadito ancora 
Reichlin nelle conclusioni — 
per sot t rar re masse combatti-
ve ma instabili a una possibile 
influenza reazionaria, e per 
f ame strumento attivo di lotta 

Inoitre — ha sottolinato 
Reichlin — dobbiamo ridare 
a tutto il part i to la consape-
volezza che la questione m e 
ridionale non e problema eco-
nomipo soltanto. ma e pro
blema politico centrale: e. in 
realta. la questione fondamen-
tale della democrazia italia
na. Nell 'intervento di Amendo
la vi e stato in questo senso 
un forte richiamo alia esigen
za di una ripresa vigorosa 
di tutta la nostra azione me
ridionalista, intesa sia come 
ripresa immediata della ini-
ziativa delle nostre sezioni fra 
le masse popolari come i cen-
tri di lotta e di vita demo-
crat ica, sia nel senso di una 
riaffermazione del significato 
ideale della nostra battaglia 
meridionalista. 

A Roma 

La polizia carica 
obiettori di coscienza 

I giovani manifesfano da vari giorni per il pieno ricono-
scimenlo del diritto di obiezione e per il servizio civile 

Brutale intervento della po
lizia ieri pomeriggio contro 
i giovani che stavano mani-
festando a Roma, a l a r g o Ar
gentina, per il riconoscimento 
dell'obiezione di coscienza. Da 
mercoledi numerosi giovani 
democratici — provenienti da 
tut te le parti d ' l tal ia — 
stanno manifestando pacifica-
mente con assemblee e con
ference a piazza Navona, da-
vanti al Senato. dove e in di
scussione un progetto di leg
ge suH'obiezione. 

Ieri un folto gruppo. fra cui 
molti delle ACLI e della DC, 
hanno tenuto un sit-in a Lar
go Argentina. Improvvlsamen-
te. senza alcun motivo, un 
commissario, con fascia tri-
colore, ha intimato loro di 
disperdersi, poi. immediata-
mente. la violenta carica, I 
celerini, manganello. scudo di 
plexiglas. si sono scaglut i 
sui dimostranti , manganellan-
doli e s t rappando i loro car-
telli. Sedici giovani sono stati 
fermati e trascinati in que-
stura. Tra questi Egidio Pe-
drini . della direzione nazionale 
dei giovani dc, e Gianni Ca-
span. dirigente giovanile dc di 
Milano. I poliziotti hanno se-
questrato anche una macchi-
na fotografica con la quale 
un ragazzo aveva ripreso la 
scena: al giovane alcuni cara-
binieri hanno spaccato ii setto 
nasale.. 

Subito dopo il grave episo-
dio 11 delegato nazionale del 
movimento giovanile DC, Pi-
gnata, ha inviato un telegram-
ma di protesta agli onn. Co
lombo, Restivo e Forlani. chie-
dendo «l ' immediata individua-
zione e punizione del colpe-
voli della brutale aggTessionen. 
Anche 11 movimento giovanile 

della DC di Milano h a ehle-
sto la sospensione del questo-
re di Roma e una inchiesta 
sui funzionari preposti al ser
vizio d'ordine pubblico duran
te la manifestazione. 

La manifestazione, per la 
durata di t re giorni, ft s tata 
organizzata dalla «Lega per 
11 riconoscimento dell'obiezio
ne di coscienza» per prote-
s tare contro il progetto di 
legge che e in discussions — 
come abbiamo gia. det to — a 
Palazzo Madama. Tale proget
to di legge, infatti, e discrimi-
natorio e vessatorio: esso pre-
vede non solo un servizio civi
le per gli obiettori, di 8 mesi 
in piu rispetto al servizio mi-
litare; ma sancisce che deve 
essere il tr ibunale militare a 
decidere la sincerita e la buo-
na fede .dell 'obiettore. » 

L'iniziativa della Lega h a 
intanto ricevuto numerose a-
desioni di solidarieta: fra que
ste quelle di La Pira, del vice 
presidente della Camera, com
pagno Arrigo Boldrini, del 
presidente della Corte Costi-
tuzionale. Giuseppe Branca, 
e ,del professore Mortati, giu-
dice della Corte 

ANNIVERSARI0 
N'el 20" anni\cr5ario deVa 

mortc. i figli e i nipoti ncor 
dano con gratitudine e ammira 
?ione il compapno 

ANGELO MANZOCCHI 
Mrenuo antifascista. organizza-
tore della rcsistenza in Valtel-
lina, primo sindaco della Libc 
razionc di Morbegno. 

Milano, 20 marzo 1951-1971. 
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Una indagine di Mario Alighiero Manacorda 

sul « Principio educativo in Gramsci» 

Una scuola per 
la nuova societa 
Dalla polemica con gli atteggiamenti sponta-
neisti all'analisi deH'americanismo - II fonda-
mento di una politica scolastica che combatta 
il ruolo attuale della scuola in nome di una 
formazione che leghi teoria e pratica, svilup-
po intellettuale, lavoro, maturazione politica 

I punti principali attra-
verso i quali si snoda il di-
scorso sulla pedagogia gram-
sciana, nci suoi ncssi con 
la ricerca sull'organizzazio-
ne della cultura e sulla 
funzione degli intcllcttuali 
come momenti del proble
ma generale dell'egemonia, 
sono noti. Si possono riassu-
mere schematicamente nel-
la richiesta, sostenuta in po
lemica con le vedute piu 
diffuse — nel momento in 
cui Gramsci alfrontava il 
p'roblema — aU'interno del 
movimento operaio italiano, 
della scuola unica e « disin-
teressata » per tutti; nell'ac-
centuazione del motivo del-
l'unita fra politica e cultu
ra, che prevale su quello 
della loro distinzione; nella 
consapevolezza che la scuo
la dovra avere una funzio
ne di primo piano nella co-
struzione del socialismo; nel
la polemica contro la peda
gogia attivistica e idealisti-
ca ricondotta ad un comu-
ne denominatore spontanei-
sta e a cui Gramsci contrap-
pone la necessita d'un c con
formismo > e < dogmatismo 
dinamico >. 

Questa ricostrtmone delle 
idee educative gramsciane, 
a cui sono stati Uedicati stu-
di importanti (fondamentale 
l'antologia pubblicata dagli 
Editori Riuniti nel 1967 col 
titolo La formazione dcll'uo-
mo, a cura di Giovanni Ur-
bani) , e ripresa da Ma
rio Alighiero Manacorda in 
un intervento all'ultimo con-
vegno di studi gramsciani, 
che e comparso come prima 
parte d'un voluminoso stu
dio su 11 principio educati
vo in Gromsci (Roma, Ar
mando, 1970, 416 pagine, 
3.500 lire). 

Le altre parti del libro ri-
sultano dalla lettura syste
matica di tutti gli scritti di 
Gramsci nell'originale, sia-
no essi editi, in questo ca-
so per confrontarli col ma-
noscritto, o inediti, e che 
Manacorda ha sottoposto ad 
un'accurata analisi filologi-
ca, com'e suo costume. 

Dalle lettere ai familiari 
appare inizialmente un 
Gramsci ancora incerto nel
la scelta tra «spontanei-
smo » e principio dell'edu-
cazione come direzione e 
conformazione dall'alto, ma 
poi la sua scelta, nelle let
tere e nei quaderni del car-
cere, si fa risoluta e defini-
tiva: la persona umana non 
e, metafisicamente, natura 
da lasciar sviluppare, < sgo-
mitolare » in piena autono-
mia, ma una formazione 
storica. E' stata valida la 
lotta dello spontaneismo 
rousseauiano in quanto ri-
volta contro il ronformismo 
gesuitico, ma e astratta e 
velleitaria oggi una pedago
gia ed una pratica educati-
va ispirate alio spontanei
smo, poiche occorre formare 
l'uomo nuovo sottraendolo 
all'influsso disordinato e 
caotico deU'ambiente. II ri-
spetto per le cosiddette ca-
ratteristiche innate, secondo 
Gramsci, significa rinuncia 
a educare, quando non e 
semplicemente una mistifi-
cazione per nascondere il 
progetto di un'educazione 
che vuol conservare ciascu-
no «al suo posto > in una 
societa divisa in classi. Edu
care non si pud se si rinun
cia al « dogmatismo > e al 
« conformismo dinamico », 
almeno nelle prime fasi del-
l'eta evolutiva. Dopo, e su 
questa base, sara possibile 
un'educazione e una scuola 
creative. 

L'uomo 
concreto 

Qui s'innesta secondo Ma
nacorda la ricerca sull'« ame-
ricanismo*. L'uomo da edu
care per Gramsci, l'uomo 
concreto, vive in una socie
ta nella quale il macchini-
smo interviene profondamen-
te condizionandone e pla-
smandone tutti gli aspetti, 
compreso il lavoro intellet
tuale. Di qui la giustifica-
zione ultima, oltre a quella 
di principio che si richiama 
correttamente a Marx c a 
Lenin, della scuola unica di 
lavoro intellettuale e manua 
le Gramsci prnsa alia socie 
ta socialist a cd ha present e 
1'espenen/a della scuola or 
ganiz7ata noll'UKSS suhito 
dopo la molii/nine. c se la 
cnlica percho ah pare che 
anch essa ahbia tnippo con 
cesso alio spontaneismo. 
I'accetla come schema di 
una nuova smola per la so
cieta induilriale Come la 
scienza c il lavoro, nel lo 
ro rcciproco rifenmenio, 
formano un nuovo tipo d'in-

tellcttuale, cosl la nuova 
scuola dovra collegare teo
ria e pratica, capacita di 
pensare e di lavorare, di di-
rigere, dovra produrre il 
nuovo uomo capace di com-
battere con la propria clas-
se come « specialista politi
co ». 

Quindi, nella ricerca del 
nuovo indirizzo culturale, 
Gramsci non e, com'e parso, 
fautore della scuola centra-
ta sull'insegnamento delle 
lingue classiche. E' necessa-
rio piuttosto un umancsimo 
nuovo basato sull'iinita di 
lavoro « industriale » e la
voro intellettuale, ispirato 
ad una visione storicistica 
della realta ma costituita sul 
fondamento della scienza e 
della tecnica. 

L'antieo 
problema 

La vita della societa « in
dustriale >, continua Gram
sci, richiede un rigore, una 
capacita d'adattamento che 
non si imparano senza un 
vero e proprio apprendista-
to, da cui si formino le qua
nta dell'ordine, della disci-
plina, della coerenza, delta 
sobrieta intellettuale, contro 
la cialtroneria, il provincia-
lismo, la superficiality di chi 
rimpiange i tempi che fu
rono e che non torneranno 
piu. In questo senso, scrive 
nei Quaderni, l'antiamerica-
nismo e comico, prima di 
essere stupido. Marx e Le
nin non temerono d'affer-
mare la « funzione civilizza-
trice del capitale», Gram
sci non esita a riconoscere 
un aspetto positivo all'ame-
ricanismo, cioe all'industria-
lismo nella sua forma piu 
avanzata. In questo fenome-
no la meccanicizzazione del 
Iavoratore e un aspetto ine-
vitabile, e del resto e un 
fatto d i e e sempre esistito 
nella forma della coercizio-
ne bruta, perche esterna, di 
una classe suU'altra. Occor
re una « coercizione » di ti
po nuovo. esercitata da una 
sola classe, nel socialismo. 

L'esigenza di conquistare 
rigorose abitudini intellet-
tuali e morali e posta dalla 
necessita di adeguarsi ad un 
livello della produzione che 
e ineliminabile in questa fa-
se storica, e che si tratta 
di accettare ma rovesciando 
i rapporti sociali. Allora, la 
liberta come cosciente ac-
cettazione della necessita, 
secondo 1'impostazione mar-
xista, e 1'alternativa al dua-
lismo fra spontaneita e dog
matismo autoritario. 

Per concludere, come la 
societa industriale pone a 
chi vuole il socialismo la 
necessita d'accogliere dalle 
strutture produltive norme 
di pensiero e di comporta-
mento che solo da posizioni 
reazionarie possono essere 
rifiutate ed « esorcizzate >, 
cosl nella scuola nuova l'an
tieo problema dei rapporti 
fra autorita e spontaneita 
si risolve non, come nella 
vecchia pedagog.a, con un 
gioco astratto di concetti, 
ma nella sintesi della coer
cizione accettata col con-
senso. 

Qucsto appare il nucleo 
centrale della ricerca di Ma
nacorda, anche se, com'e na-
turale, esaminando tutto 
Gramsci 1'autore non man-
ca di intrattenersi sugli al-
tri temi della sua riflessio-
ne. Da quest'opera esce con-
fermata la validita del le* 
idee educative di Gramsci | 
e la loro attualita. Esse pos
sono ispirare una politica 
scolastica che combatta il 
ruolo attuale della scuola e 
si opponga al suo indirizzo 
in nome d'una formazione 
che leghi teoria e pratica. 
sviluppo intellettuale, lavo
ro, maturazione politica Be-
ninteso, non senza una veri-
fica che le completi nel con-
fronto con nuove idee e 
nuove esperienze che la pe
dagogia democratica ha fat
to dal tempo di Gramsci 
in poi, soprattutto in termi
ni della possibility che si 
profila di giungere all'auto-
disciplina e all aeeettazione 
critica delle condizioni po-
ste dairindustrialismo per 
supcrarle, senza passare ne-
cessariamente attraverso una 
fase di « conformismo > Si 
tratta di vedere in che mi-
sura e possibile superare lo 
scoglio dello spontaneismo 
puntando fin dall'inizio sul-
lo sviluppo dell'autodiscipli 
na e sull'organireazione de 
mocratica di collcttivi edu 
cativi in stretto contatto con 
la realta sociale e la lotta 
per la sua trasformazione. 

Gli artisti italiani per il 50* del PCI 

UN • 

Un contributo alia conoscenza della stampa comunisla 

nel venlennio fascists, dentro e fuori i confini italiani 

VenU testate per 
in solo prnate 

In tre anni il settimanale per i lavoratori emigrati fu costretto a cam-
biare nome per evitare i rigori della polizia francese • II primo numero 
della «Voce della Gioventu» era pronto, quando fu arrestata tutta la 
segreteria della FGCI - La circolazione in Italia deH'Unita illegale, dei 
giornali e dei fogli stampati con incredibili stratagemmi - Gli improv-

visati redattori e fotografi della Brigata Garibaldi in Spagna 

ALBERTO GIANQUINTO: «Per un altro autunno » 

Per stampa comunista non 
si intende soltanto quella di-
cluaratamente politica, di 
Partito, ma tutta la stampa 
scritta dai comunisti ed edita 
in diverse forme e diffusa con 
i piu gravi sacrifici dai comu
nisti o dalle loro organizza-
zioni. 

Andiamo a guardare, retro-
spettivamente quella del ven-
tennio nero, dal "23 al '43. 
Potremmo suddividerla, gros-
so modo, in stampa legale, 
semi legale e clandestlna; in 
giovanile, femminlle e slnda-
cale; per i bambini e per 1 
soldati; per l'emigrazlone e 
per le Brigate internazlonall. 

Tra quella legale vi 6 VUni-
ta dal '24 alle leggi ecceziona-
li, vi 6 «Pagine Rosse» la 
rivista del uterzinin (terzin-
ternazionalisti) curata In parti-
colare dal compagno Li Causi, 
vi e la ripresa di aAvanguar-
dia» diretta da D'Onofrio. E 
vi e, naturalmente, la stampa 
dell'emigrazione e quella del
le Brigate Internazlonall. 

Della stampa, per cosi dire, 
semilegale, si pub considera-
re la « Voce della Gioventu » 
unico tentativo, riuscito. di fa-
re in Italia un giornale lega
le quando tutta la stampa co
munista era sospesa. 

Nel mese di aprile del 1923 
la Federazlone Giovanile Co
munista si pose 11 problema 
di fare uscire, nonostante i 
decreti legge del governo fa-
sclsta, un giornale per i gio-
vani in sostituzione dl 
« Avanguardla » sospesa come 
a l'Ordine Nuovo ». Doveva es
sere un giornale che, pur non 
apparendo come l'organo del
la Gioventu Comunista, pur 
non parlando apertamente del 
lavoro dei giovani comunisti, 
della loro organizzazione, di-
cesse con llnguagglo appro-
priato ai giovan] italiani quel
lo che doveva dire in quel 
momento la gioventu comu
nista. 

Primo problema: 11 titolo, 
che non doveva essere comu
nista, ma giovanile e dire 

II problema dei detersivi inquinanti e stato risolto solo parzialmente 

Piu tossici i biodegradabili 
Perdono la loro efficacia 
nell'acqua molto lentamente. 
Una maggiore velenosita, di dieci 
contro uno dei non biodegradabili, 
porta alia distruzione piu rapida 
della fauna ittica. Indirizzare la 
ricerca verso detersivi 
degradabili e senza pericolo 

Giorgio Bini 

MILANO, marzo. 
La commissione Samta del 

Senalo ha approvalo nei gior-
nl scorsi la legge (gia ap-
provata alia Camera) che 
proibisce la vendita del deter
sivi che non siano biodegra 
dabili nella misura almeno del-
1*80*̂ . La legge. per ora, e ino-
perante perche bisogna aspet-
tare il regolamento di esecu 
zione che dovrebbe (in qucstl 
casi lo scetticismo del cundi 
zionale e ampiamenie giusti 
ficato da aUre irlsli espenen 
ze) essere pronto eniro sel 
mesi dalla pubbiicazione del
la legge sulla cGazzetta UI 
ficiale » 

Abbiamo gia avuto occasio-
ne di nlevare 1 grossi umi 
U di questo prowedimento. 
soprattutto perche esso non 
e stato concepito nel quadro 
di una serie di misure orga-
niche contro 1'inqulnamento. 
perche t fiumi e i corsi di 
acqua sono stati rldottl • tai 
punto che non riescono a de-
gradare piu nlente e, inline, 
perche mancano gli impianti 
di depurazione. Bisogna ag-
giungere che e'e il grosso ri-
schio che il rlmedio si rivell 
pegglore del male che vuole 
curare. E questo perche I de
tersivi biodegradabili che ven 
gono altualmente prodottl so
no molto piu tossici dl quel 
li non biodegradabili. 

SuH'argomento ho avuto una 
conversazione con il prof. Ro
berto Marchettt. dellUmversl-
ta Statale dl Milano. 

• I detersivi biodegradabili 
o LAS (alchilbenzensolfonaU 
a catena llneare)». ml ha del-
to il prof. Marchettt, «sl de-
gradano molto lentamente nel 
rorsl d'acqua e, a causa della 
loro struttura molecolare so

no molto piu tossici nel rt-
guardi della vita acquatica 
dei detergent! non biodegra
dabili. Hanno una tossicita 
dieci volte superiore. Un de-
tersivo non biodegradabiie e 
tossico per 1 pesci quando In 
un litro d'acqua ve ne sia 
una concentrazione di piu di 
died rnilligrammi, percentua-
le che nei nostri Aural e 
corsi d'acqua non si trova. I 
LAS (i detersivi biodegrada
bili destinati a sostitulre quel 
li attualmenie in commercio) 
uccidono invece i pesci ad 
una concentrazione di 1-2 mil 
ligrammi per litro d'acqua. 
concentrazione cne si trova 
frequentemente nel nostri 
fiumi» 

Con questo, sia ben chia 
ro. non si vuol dire che la 
legge che proibisce I detersi
vi non biodegradabili sia Inu 
tile St vuole invece dire, co
me tiene a prectsare il pro
fessor Marchetti « che bisogna 
mettere in commercio un ti
po di deters!vo che. alle ca-
ratteristiche di tm'alta percen-
tuale dl biodegradabilita, unl-
sca quella di essere tl meno 
tossico possibile » 

Che questa sia una llnea 
giusta e confermato. tra 1'al 
tro. da on online del glor-
no votato all*unanimita dalla 
commissione Sanita del Sena-
to al momento deirapprova-
zione della legge sul deter
gent! II documento impegna 
II governo a prectsare (al 
massimo con II regolamento 
di esecuzlone, quindi fra sel 
mesi) «le categorie e I tip] 
dl tensioattlvl consentltl per 
la produzione di detergent) 
sinteticl ritenuti, alio stato at
tuale della conoscenza scien
tific*, ottlmall al flnl della 

biodegradabilita e della non 
tossicita dei detergent! stessi ». 

Una preoccupazione analoga 
e stata espressa dal prof. Ro
berto Passino, direttore del-
llstituto per la ricerca sulle 
acque del Consiglio Naziona 
le delle Ricercbe. in un di 
battito sui detergent! promos-
so dal c Corriere della Sera ». 
In queH'occasione il prof. Pas
sino disse: cRisulta che I'm 
dustria italiana (e cioe la So 
cieta Italiana Resme e la Mon 
tedison nd.r.) in questo mo 
mento e in condizione di pro 
durre soltanto un tipo di ten 
sioattivo amonico biodegrada 
bile. I'alchibenzensolfonato l! 
neare, partendo da materie 
prime e seguendo procedimen 
ti di fabbncazione tali da non 
assicurare la miglior qualita 
del prodotto finale I tensioat 
Uvi di questo tipo sono bio 
degradabili sostanzialmente 
neglt unpianti di t rat tarn en 
to. ma lo sono soltanto mol
to lentamente nei corpi idri 
ci, per cui permangono inal 
terati per il tempo sufficiente 
ad esercitare i loro effettl 
noclvi». 

La conclusione del profes
sor Passino e questa: iGU 
effettl reclamizzati non po-
tranno realizzarsi se la legge 
consent!ra all'lndustrla dl 11-
mitarsl a soslituire la compo 
nente tensloatuva antonlca con 
gli alchibenzensolfonatl linea-
ri, aU'impiego dei quail corrl 
sponderanno vantaggi e svan-
taggl tali da non modificare 
sostanzialmente I'attuate sltua 
stone fintanto che perdurera 
la carenza dl Implant! di trat-
tamento delle acque dl scart 
co, la realizzazlone del quail 
comportera tempi lunghl ed 
lngentl lnvestlmentl a. 

E possibile realizzare que
sto nuovo tipo di detersivo 
che sia biodegradabiie e, nel 
lo stesso tempo, non tossico 
o, almeno, in misura molto 
ridotta? Pare dl si. perche si 
parla dl • detersivi della ter-
za generazione ». 

cQualunque sia la situazlo 
ne attuale ». dice il prof. Mar
chetti. e anche se non si po-
tesse indicate immediatamen 
te un'altematlva. resta II pro
blema che bisogna orientare 
la ricerca in questa direzio
ne E a questo punto il dl-
scorso si deve allargare agli 
Indinzz! della ricerca Biso 
gna che 11 committente del 
la ricerca sia 1'interesse pub-
bltco e non quello privato. 
come il caso dei detersivi di 
mostra chiaramente. E' lllu 
sono pensare alia "coscienza 
ecologica" dell'industria. 

Un altro esempio calzante 
a questo riguardo I detersivi 
provocano dannl non solo a 
causa del prodotto base, il de 
tergente vero e proprio, ma 
anche per I fosfati che ven 
gono implegatl come additlvi 

Ritomiamo quindi al pro
blema centrale: quello della 
ricerca. Nel caso specifico, bl 
sogna che l'azione dello Sta 
to faccia in modo che I'lndu 
stria non si present! sotto le 
vest! della saivatrice della pa 
trla dandocl detersivi piu no
clvi di quelll che vengono 
proibitl, ma si arrivl alia pro 
duzione dl detersivi biodegra 
dabili e non tossici. Altrtmen 
ti tutto si risolve In un rega 
lo alia SIR e alia Montedison 
(ed e gia una slngolare coln-
cldenza che la legge sui de
tersivi sU venuta luoxl quan

do le due Industrie che ab 
biamo citato erano pronte a 
produrre i biodegradabili). 

Occorre inoltre che venga 
presto approvata la legge che 
affront! in modo organico il 
problema dell' inquinamento 
delle acque anche perche, co
me fa notare Marchetti, quel 
10 dei detersivi non e che 
un aspetto, e certamente non 
11 piu grave, deirawelenamen-
to idnco (basta pensare alle 
sostanze nocive che vengono 
immesse nei corsi d'acqua dal 
le Industrie, dal cromo agli 
acidi, ai cianuri. ai fenoli, al 
mercurio. ecc...). C'e anzl II 
sospetto che pur non essendo 
da sottovalutare I gravi effet-
ti prodotti dai detersivi. si sia 
posto l'accento su questo a 
spetto dell'inquinamento piu 
che su altri di maggior ri-
lievo in omaggio alia nota test 
padronale secondo la quale 
siamo tutti inq ulna tori. 

A conclusione della nostra 
conversazione, il prof. Mar i 
chetti cita la frase. plena dl 
feroce Ironia. di un grande 
scienziato americano. lo stu 
dioso di genetica Beckwith 
(che, ricevutu un premio, pei | 
menu scientific!, lo ha devo-
luto alle «Pantere Nere •)• 
«La soluzlone del problema 
dell'inquinamento non potra 
awenire sino a quando I "lea
ders" dell'industria non avran 
no deciso che il profitto non 
e lmportante* Nell'attesa di 
questo utopistico gtorno. biso 
gna che sia lo Stato a con 
siderare, concretamente. che 
la salute pubblica e piu 1m-
portante del profitto. 

Ennio Elena 

qualche cosa di politico nono
stante tutto. Venne scelto « La 
Voce della Gioventu». 

II primo numero del giorna
le era quasi pronto quando 
venne arrestata tutta la segre
teria della F.G.C.I. Al mo
mento dell'arresto, operato 
nell'ufflcio dandestlno della 
Federazione, si era riusciti a 
distruggere la lista degli indi-
rizzl dei compagni a cui 11 
primo numero doveva essere 
Invlato. Quest! Indirizzi costi-
tuivano il solo legame nazio-
nale che la segreteria conta-
va mantenere con t giovani. 
Per fortuna, una copla dl que
st! indirizzi era rimasta in ti-
pografla, e nessun legame fu 
scoperto tra questa ed i gio
vani arrestati. 

Lavoro 
unitario 

Chi scrive si trovb allora ad 
avere sulle spalle la responsa-
bilita di riprendere comunque 
il lavoro gia iniziato, ed in 
primo luogo di assicurare l'u-
scita del primo numero della 
« Voce della Gioventu ». Pur 
non avendo ancora nessuna 
esperienza come giornalista, 
cereal dl fare del mio meglio 
ed assicural 1'uscita del primo 
numero del giornale alia data 
stabllita. 

In quello stesso perlodo era 
cominclato un certo lavoro po
litico unitario con i giovani so
cialist!, lavoro che non doveva 
essere interrotto. II giornale 
ci facllito in questo, mediante 
la collaborazione alia reda-
zlone di giovani socialist!. 

La a Voce della gioventu» 
— primo ed unico giornale 
cripto • glovanil . comunista 
— ebbe un immediato succes-
so. Da tutte le parti arrivaro-
no richleste di copie della 
«Voces. II primo numero 
aveva tirato 4000 copie, ma al 
terzo eravamo gia ad 8000. 

Quando nel "24 uscl VUnita, 
anche «l'Avanguardla » rlpre-
se le sue pubblicazioni e la 
« Voce n avendo esaurito 11 suo 
compito, cessb dl essere pub
blicata. Ma poi venne il de-
litto Matteotti, vennero le leg
gi eccezionali e tutta la stam
pa comunista fu non solo so
spesa ma soppressa. Quella 
legale: perche quella clande
stine riapparl, si diversified, 
si specializzd. E gia nel 1927, 
oltre airr/nttd illegale. oltre a 
a Compagna », all's Avanguar
dla » stampate in tutti I modi, 
ciclostilate, battute a mac-
china, ecco clrcolcre In Ita
lia anche un glornaletto per i 
bambini: «H fanchillo prole-
taiio» redatto a cura dl un 
gruppo dl compagni fra cui 
Enrico Minlo e Velio Spano; 
ed ecco poco piu tardi, un 
giomaletto anche per 1 solda
ti a l l Galletto Rosso» per 
iniziatlva partlcoiare di Sec-
chia e di altri giovani. 

In quegli ann! neri si trova-
rono e si inventarono tutti 1 
modi di moltiplicare la nostra 
stampa. Dal manifestinl re-
datti a mano o pollcoplati an
che solo per qualche diecina 
d! copie, ma che arrivavano 
nel cassettl e negll armadiet-
tl degli opera! In fabbrica. so^ 
to gli androni e dletro le por-
te delle case operale; alle 
«cerine» per tlrare •Compa
gna* o «BattaglIe Slndaca-
H»; a) cliche verl e proprl 
In leea leesera per VVnith: 
daH'lnchlostro chlmlco per im-
primere sul marmo del tavo-
Hni da notte. alia sera, nelle 
povere abita7ionI del compa
gni, alle Incision! a stampa-
tello su linoleum, al caratterl-
ni In gomma de! giocattol! da 
bambini: quanta e quale 
stampa! 

Non vl fu. In quegli annl, 
manifestazione antifaselsta 
plccola o grande, dove non 
compaiisse almeno un nostro 
nlccolo foello. manifestino o 
giomale. Cosl nel *31 durante 
le fermate di lavoro nelle 
fabbrirhe tesslll del Blellese 
e del Pordenonese apparvero 
manifestinl per 1*8 marzo e 
« Battaelie Sindacall » Cosl 
durante II grande sclopero del
le mondine che Impedl la ridu 
zlone del salari. clrcolarono 
oltre ai manifestinl e d a i Bat
taelie Sindacall». centlnaia dl 
copie della «Risala» stampa 
ta alia macchia. 

Anche neU'emigrazione Ita
liana. specialmente In Prancia 
la voce della stampa comuni
sta si faceva sentire e si rl-
percuoteva in Italia. Oltre a 
«Stato Operaio», la rivlsta 
del Partito Comunista Italia 
no, si stampava a Parlgl un 
settimanale per I lavoratori 
emigrati. Nel 1934. quando ne 
presi la direzione. ml pare 
che si chiamasse la «Dife-
sa » Dico « ml pare » perche 
questo settimanale cambtft. in 
meno di tre anni almeno ven 
tl volte dl nome. 

Intattt, malgrado che 
In Prancia vl fossero govern: 
piu o meno democratic!, su dl 
essi si faceva sentire la pres 
slone dell'ambasciata italiana 
e della polizia fasclsta e cos) 
ognl tanto, prendando a pre-
testo questo o queH'artlcolo, II 
settimanale venlva aospeso. 

Ma m redazione avevamo sem
pre gia pronti un'altra testa-
ta con nuovo titolo ed una au-
torizzazione per un nuovo di
rettore responsabile, in modo 
che tutt'al piu con un ritardo 
di un giorno o due tl «nuo-
vo» giornale prendeva 11 po
sto del vecchio, ed arrlvava 
ai nostri lettori. Cosl vi fu, 
se ben ricordo, oltre « La dl-
fesa », « La lotta », « II lavo 
ratore », P« Idea Popolare », il 
« Grido del popolo ». l'« Azio 
ne Popolare» e, ultimo, la 
« Voce degli Italiani » 

Anche il settimanale dell'e
migrazione riusciva ognl tan-
to a penetrare in Italia. So-
vente, nelle lettere degli emi
grati, anche solo sotto forma 
dl ritagli o di copia di qual
che articolo. E elb soprattutto 
quando si trattava di articol! 
0 di notizie mandated dalle 
decine e decine di lavoratori 
emigrati che collaboravano al 
loro giornale E che il giornale 
lo considerassero veramente 
« loro » lo dimostrano due fat-
tl: la tlratura e la sottoscrl-
zione. La prima passo In tre 
annl da 5000 a 40 000 copie; 
e la seconda riuscl, a parti-
re dal '36, a coprire. a^sieme 
alia vendita ed agli abbona-
menti. tutte le spese del gior
nale. Un giornale attivo e ra-
ro come una mosca bianca e 
basterebbe questo fatto a di-
mostrare quanto solido fosse 
il legame tra lettori e gior
nale. 

Quando in Ispagna vennero 
organizzate le Brigate Interna
zlonall e, per primo, II Bat-
taglione Garibaldi, si pose su-
bito 11 problema dl un giorna
le di lingua italiana per questi 
lavoratori combattenti per la 
liberta e lontanl dal loro pae 
se e dalle loro famlglle. E ' 
vero che si prowedeva a far 
avere loro il giornale dell'emi
grazione: ma I problem! che 
piu dlrettamente Interessara-
no 1 garlbaldin! erano altri, e 
perclb venne deciso dl fare un 
giornale proprio per loro. Na
turalmente, questo non pote-
va chiamarsi che «II volonta-
rio della Liberta». E con lo 
stesso nome furono chiamati. 
nella loro lingua, l giornali 
degli altri battaglionl Interna
zlonall. prima, delle Brigate 
in segulto. 

Uimpegno dei 
garibaldini 

Anche a II volontario della 
Liberta » era finanziato e pa-
gato, con sottoscrizionl volon-
tarie. dagli stessi garibaldini 
1 quali collaboravano pure, 
con grande impegno, alia re
dazione. Questa. che nei priml 
tempi si trovava a Valenza, 
si traslocb ben presto a Ma
drid per essere piu vicino al 
garibaldini ed anche alia ti-
pografia che stampava il gior
nale. Perche non era facile, 
per gli opera! spagnuoli. stam-
pare I giornali delle Brigate 
Internazionali. La nostra tl-
pografia, infatti, oltre a quello 
in lingua italiana, stampava 
anche i giornali In francese, 
tedesco e inglese: una vera 
torre di Babele per i nostri 
tipografi che avevano a mala-
pena fatto le elementar) spa-
gnuole. 

Ma per noi, per tutto quanto 
rlguardava I garibaldini, 1 no
stri bravl opera! spagnuoli 
avevano una dedizione partl
coiare. Non badavano ad ore 
o a difficolta. pronti a lavo
rare In qualunque momento, a 
rifare tre volte le bozze, a 
correre per tutta Madrid per 
procurers! la carta Ed « n 
volontario della Liberta* In 
lingua italiana era sempre il 
primo ad uscire, puntualmen-
te. malgrado bombardamemi 
e cannoneggiamenti che ognl 
giorno costrmgevano 1 tipo
grafi ad interrompere 11 la
voro tre o quattro volte. 

In seguito, quando nella Bri
gata Garibaldi furono Integra-
tl anche moltissimi spagnoli, 
si penso ad un giornale per 
questi, nella loro lingua. E 
vide cosl la luce « n Garlbal-
dino », per il quale le difficol
ta della lingua riguardavano 
soprattutto nol, piu che 1 ti
pografi. Per fortuna. se lo non 
me la cavavo troppo bene con 
lo spagnolo, i compagni Cane-
pa e poi Canapino (Calandro-
ne) che durante la loro con-
valescenza dalle ferlte lavora-
vano con me alia redazione, 
se la cavavano meglio. 

Anche in Spagna stampam-
mo. oltre al due giornali del
la Brigata. una quantlta dl 
opuscoli e d! librl. A gennalo 
del 1938, perfino un caiendario 
con delle splendide fotografie 
fatte. per lo piu, dai garibal
dini stessi. alcuni del quail si 
erano procuratl una macchlna 
fotografi ca 

Qualnina dl queste fotogra
fie che ancor oggl. In occaslo-
ne del rlnqiianfenarlo del no
stro Partito vediamo rlprodot-
te qua e la. sono state forse 
rlprese da un garlhaldino che 
non c piu tomato a rlvedere \m 
sua Italia. 

Estella 
(Teresa Note) 
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Per una nuova politico economica, sviluppo del Sud, occopazione e riforme 

Le Confederazioni sindacali 
decise a riprendere l'azione 

II governo chiamato a rispettare gli impegni assunti sulla casa e la sanita — Si prepara la conferenza nazio-
nale sul Mezzogiorno — La CGIL sottolinea I'urgenza d i « far crescere il movimento di lotta dei lavoratori » 

Richiesta dai 

tecnici 

Azienda 
unica 
per i 

telefoni 

E' stato presentato da par
te delle organizzazioni CGEL-
FIP, CISL-SILTS. UIL-TES al 
ministro delle PP.TT. il docu-
mento contenente le rivendi-
cazioni scaturite dal convegno 
nazionale unitario dei tecnici 
dell'azienda di stato per i ser-
vizi telefonici, tenutosi nei 
giorni scorsi ad Ariccia. II 
convegno, di fronte ad una 
tendenza presente nel governo 
e nella amministrazione di 
svuotare di contenuto l'ASST 
in favore del monopolio pri
vate (SIP), ha riaffermato con 
forza l'esigenza di operare per 
l'unificazione di tutti i servizi 
di telecomunicazioni del mini
stero PTT (telefoni. telegrafi. 
telex) e l'assunzione in una 
azienda unica statale o nazio-
nalizzata dei restanti servizi 
attualmente gestiti a sistema 
privato. Nel quadra del poten-
ziamento delle attuali struttu-
re. il convegno ha ribadito 
l'urgente necessita di aumen-
tare 1'organico dei tecnici. 

Affrontando I problemi del 
personale e stata posta come 
improrogabile l'esigenza di 
miglioramente normatlvi ed 
economici e di umanizzazione 
del lavoro (rifiutando la re-
peribilita e la politica dello 
straordinario). E' stato quindi 
proclamato lo stato di agita-
zione della categoria e pro-
grammato una serie di lotte 
a breve scadenza qualora go
verno e amministrazione man-
tenessero un atteggiamento 
negative 

La lotta 

dei parastatali 

Provocato 
dal governo 

il blocco 
delle mutiie 

Da ieri e in corso in tutta 
Italia l'astensione dal lavoro dei 
200 mila parastatali, la maggior 
parte dei quali e costituita dai 
lavoratori previdenziab". cioe dei 
dipendentf dell'INPS. dell'INAM. 
dell'ENPEDEP. Sdoperano an-
che i lavoratori di tutti gli altri 
istituti di diritto pubblico non 
economici (la Croce Rossa, la 
Gescal. 11SES e gu" enU pro
vinciali per il turismo). Lo scio-
pero si conclude domani, ve-
zterdL Altri tre giorni di asten-
sione dal lavoro, come si ri-
cordera, avevano avuto luogo 
ai primi di marzo. 

In relazione alia vertenza In 
corso per il riasseUo, il mini-
sbo del Lavoro Donat Cattin ha 
convocato i rappresentaoti sin
dacali di categoria per oggi si
te ore 17. 

Quali sono le richieste dei 
300 mila lavoratori in lotta? 
la priroo luogo essl chiedono 
che fl governo mantenga i so-
lenni impegni assunti per 1'ap-
plicazione del riasseUo econo-
mico e normativo delle car-
riere. Un riasseUo che non do-
vrebbe essere diverso, in quan
ta) a finalita e strumentazioni. a 
quello gia in via di applicazio-
oe per gli statali. In piu, pero, 
rispetto agli statali, i parasta
tali chiedono una legge quadra 
che consenta la libera cootrat-
taziooe dei miglioramenti eco
nomici. Su questa richiesta Q 
governo ha dichiarato piu volte 
la propria disponibUita senza, 
pero, farla aeguire da misure 
concrete. 

I previdenziali, che, come 
dioevanjo. costituiscooo gran 
parte dei parastatali, sono in 
lotta anche perch* sia data 
loro la certezza del manteni-
mento del posto di lavoro in 
vista deH'attuanone della ri-
forma sanitaria. 

Le conseguenze di questo nuo 
vo sciopero. naturalmente, sono 
molto pesanti: ambulatori delle 
mutue chiusi. uffici paralizzati. 
I danni che ne derivano ai mu 
tuati sono molu. 1 lavoratori 
parastatali dj questo si rendono 
pittuunente conto. e sottolinea-
no le gravi responsabiuta del 
fsverno che non mantiene gli 
llpegnl assunti da diversi mesi 
e «OB si decide ad intervenire 
con chiarezza e decisione. 

I problemi del Mezzogiorno, 
dell'occupazione e di una nuo
va politioa economica, insieme 
a quelli della casa e della so
cieta sono stati postj con for
za, ancora una volta, all'atten-
zione del governo dalla CGIL, 
CISL e UIL, decise a rilancia-
re l'azione in tutto il Paese 
qualora gli impegni assunti non 
si tradticessero rapidamente in 
concrete iniziative. 

II 18 marzo le tre segrete-
rie confederali si riuniranno 
per definire un punto di vista 
comune sulle iniziative da adot-
tare a sostegno della piena oc-
cupazione. CGIL. CISL e UIL 
deoideranno inoltre di promuo-
vere subito dopo incontri con 
i dirigenti dei partiti politici, 
unitamente ai presidenti dei 
gruppi parlamentari. 

Sempre nella nunione del 18 
le tre segreterie fisseranno la 
data e la localita della confe
renza nazionale per la politica 
economica per il Mezzogiorno e 
quella della manifestazione na
zionale dei lavoratori di tutta 
Italia, che si dovrebbe svol-
gere a conclusione della con
ferenza stessa. 

Queste iniziative sono annun
ciate in un comunicato unitario 

Le tre segreterie confederali 
— precisa il comunicato — 
«hanno rilevato che 1'avvenu-
ta presentazione da parte del 
potere esecutivo di un DDL per 
il Mezzogiorno e l'inizio del-
1'iter parlamentare esigono 
una tempestiva iniziativa delle 
tre Confederazioni nei confron-
ti dei partiti e delle forze par
lamentari *. 

Quanto alia conferenza na; 
zionale per il Mezzogiorno, ccui 
parteciperanno dirigenti di tut-
te le regioni e categorie di la
voratori. oltreche una cospicua 
rappresentanza delle organiz
zazioni di azienda >. essa sara 
preparata — informa il comu
nicato — cda un largo dibat-
tito di base in appositi cotv 
vegni provinciali regionali e 
nazionali di categoria, per un 
ampio esame ed una concreta 
articolazione degli obiettivi di 
lotta per una nuova politica eco
nomica, l'occupazione e lo svi
luppo del Mezzogiorno e per 
l'assunzione di impegni opera-
tivi coerenti >. 

Sempre ieri CGIL. CISL e 
UIL hanno inviato al presiden-
te del Consiglio on. Colombo. 
un telegramma sulle riforme 
della casa e della sanita. in 
cui si ricorda anzitutto che 
cin data 5 febbraio il governo 
assunse con le Confederazioni 
Timpegno a presentare in Par-
lamento un disegno di legge sulla 
riforma della casa entro il 20 
febbraio e sulla riforma sani
taria entro il 15 marzo: la sca
denza del 20 febbraio — prose-
gue il telegramma — e stata 
largamente superata e quella 
del 15 marzo e ormai vicinissi-
ma. Le confederazioni dei la
voratori non possono acoettare 
cbe gli impegni assunti sugli 
importanti problemi delle rifor
me siano palesemente disattesi, 
tanto piu che nel frattempo si 
sono diffuse voci preoccupanti 
circa i contenuti dei disegni di 
legge. Questo stato di cose al-
larma e preoccupa giustamen-
te i lavoratori. Le Confedera
zioni chiedono pertanto cbe i 
disegni di legge per .la casa 
e la sanita siano urgentemente 
presentati al Parlamento sulla 
base di contenuti espressi nel 
verbale del 2 ottobre (relativo 
all'incontro governo - sindacati. 
n.d.r.) e nel comunicato della 
presidenza del Consiglio del 6 
febbraio >. 

L'esigenza di crilanciare vi-
gorosamente* la politira delle 
riforme e «Ia necessita urgen-
te di far crescere il movimento 
di lotta dei lavoratori e la loro 
vigilanza perch* gli impegni as
sunti dal governo siano mante-
nuti > era stata espressa mar-
tedl sera in una nota della 
CGIL. nella quale si manife-
stavano «le piu vive preoccu-
pazioni per U ritardo del go
verno nella presentazione in 
Parlamento dei disegni di legge 
sulla politica della casa e della 
sanita > e si faceva esplicito 
riferimento alia < ridda <n no-
tizie disparate sugli orienta-
menti che sarebbero prevalsi 
neirapprontamento dei prowe-
dimenti goveroativi in netta 
contraddizione con gli impegni 
assunti dal governo nei verbali 
del 2 ottobre e del 6 febbraio, 

In particolare per quanto ri-
guarda la politica della casa la 
CGIL ricordava i punti qualifi-
canti su cui si richiede il pie-
no rispetto degli impegni del 
governo: strutturazione demo-
cratica della politica della casa 
e dell'assetto del tenitorio. coo 
il riconoscimento pieno delle 
funzioni e delle prerogative del
le regioni: l'attuazione rapida 
del processo di umficazione de
gli enti che operano nell'edili-
zia pubblica: I'istituzJone di un 
nuovo regime di esproprio per 
pubblica utilita. la defmizione 
dell'indennita di espropnazione 
ai valon agricoli. l'estensione 
dell's rea deH'esproprio in mo-
do da comprendere tutti i fab-
bisogni dell'edilizia residenziale 
determinaU e definiU al livello 
degli enti locali e delle regio
ni. la massima espansione della 
legge 167, il mantenimento ri-
goroso del regime della conoes-
sione delle aree espropriate. il 
convenzionamento dei fiUi oe-
gli edifici costruiti sulle terre 
espropriate: la generalirxaxiooe 
della locazione nel programma 
edilizio previsto dal provve-
dimento; il massiccio interven-
to pubblico che mobiliti le ri-
sorse nel corso del programma 
triennale di tutti gli enti che 
operano nel settore: lo snelli-
mento di tuttc le procedure, nel
la salvaguardia dei controlli de
mocratic! da parte degh enti 
locali e delle regioni >. 

La CGIL aveva. inoltre. sol-
lecitato una rapida definizione 
della riforma tributaria, espri-
mendo altresl un giudizio net-
tamente negaUvo sui provvedi-
menti del governo in materia 
di riforma fiscale e sul Mezzo
giorno. 

Geiiova: gli ansaldini contro Piccoli 
Dalla nostra redazione 

GENOVA, 10. 
La collera del lavoratori degli stabllimentl 

ASGEN dl Sesfri Ponente e Campl 6 esplosa, 
stamane, incontenlblle. Operai, operate, tecnici 
e Implegatl sono scesl In sciopero, hanno ab-
bandonato le fabbriche e, in corteo, hanno rag-
glunto II punto nodale di Samplerdarena. Qui 
ha avuto luogo una vivace manifestazione dl 
condanna contro II progetto di rlconversione della 
produzlone dello stablllmento dl Sestrl e di scor-
poro dal gruppo di c Campl due », operazionl de
cise unllateralmente dalle parteclpazioni statali 
e, In prima persona, dal ministro Piccoli, pio 
sensibile alle sollecitazionl di carattere cliente-
lare che alle real! esigenze del settore elettro-
meccanlco. Secondo le ultima decision! di Piccoli 
(che dovranno essere verificate oggi stesso, in 
un Incontro tra i dirigenti operai e gli espo-
nenti della Flnmeccanica), I'ASGEN di Sestrl 
dovrebbe passare dalla produzlone di motor! di 
serle dl potenza compresa fra un quarto di ca-
vallo e I 300 C.V., dl cui ha ragglunto gia un 
altro altissimo grado di specializzazlone, a quella 
di attrezzerla per II settore automoblllstico, con 
un collegamento diretto con l'« Alfa Romeo i . 
Un'operazlone < compensativa», ha detto lo 
stesso Piccoli, e sappiamo benisslmo, per amara 
e lunga esperienza, che queste scelte sono Irri-
mediabilmente condannate al fallimento. Per 

salvare (e non sempre e detto che cl si rlesca, 
anzi) una fabbrica se ne ammazza un'altra. E' 
II caso nostra. L'operazione Piccoli e sicura-
mente una mtnaccia alio stablllmento d! Sestrl 
Ponente, mentre non 6 affatto certo che II tra-
sferimento della produzlone di motor! elettrici 
di piccola potenza alia Pellizzari ragglunga lo 
scopo di asslcurare la sopravvivenza dello sta
blllmento di Arzignano. 

SI va verso un momento unificante, una plat-
taforma unltaria nazionale che impegna tanto 
il gruppo ASGEN di Genova quanto i lavoratori 
delta Morelli, della Pellizzari di Arzignano (VI-
cenza), della OCREN di Napoli e della stessa 
Alee di Pomezla, tutti egualmente interessatl ad 
una politica dl potenziamento e sviluppo delle 
strutfure, dl un allargamento del ventaglio pro-
duttivo, di salvaguardia dei livelli di occupa-
zione e di miglioramento delle condition! di la
voro. 

II successo di quesfa battaglia presuppone la 
mobllitazione consapevolmente unltaria di tutti 
i lavoratori, senza nessuna esclusione. Cadere 
nella trappola padronale e govemativa della 
contrapposizione di fabbrica a fabbrica, del-
l'azione campanilistica indebolirebbe tutto II mo
vimento. E' su questo che contano I padroni e, 
per essl, II ministro Piccoli. 

Si estende e si rafforza la lotta nel Mezzogiorno 

Napoli: sciopero generate 
per il lavoro e le riforme 

Continua diminuzione del numero dei lavoratori occupati - Decine di migliaia di 
operai impegnati in difficili battaglie - Manifestazioni nelle strade cittadine du

rante l'astensione di 24 ore - Incontri dei sindacati con le forze politiche 

Gli insegnanti 
verso la ripresa 

delh'niziativa 
sindacale 

I sindacati scuola aderenti al
ia Cgil. Cisl e Uil. il sindacato 
nazionale scuola media (SNSM) 
e il sindacato nazionale istru-
zione artistica (Snia) hanno in
viato un telegramma di prote-
sta al ministro della Pubblica 
Istruzione per il mancato incon
tro con il sottasegretario on. 
Rosati con il quale si doveva 
proseguire la discussione, inizia-
ta nella scttimana scorsa, su 
importanti problemi per cui il 
governo non ha ancora mante-
nuto gli impegni assunti 

II ministro Misasi. nel corso 
di un precedente incontro con i 
sindacati durante il quale era 
stata flssata anche la data del
la nuova riunione aveva parlato 
di «settimana decisiva». Evi-
dentemente visto che la settima
na non era stata decisiva. deve 
aver ritenuto opportuno non in-
contrare nuovamente le organiz
zazioni della scuola. 

Anche di fronte a questo nuo
vo grave atto che dimostra la 
volonta del governo di non voler 
dare attuazione agli impegni 
presi quasi un anno fa i sinda
cati della scuola sono ben deci-
si a riprendere l'iniziativa 

Giuseppe Tacconi 

Foggia: bloccota 
la Lanerossi 

FOGGIA. 10 
Si acuisce la lotta in difesa 

dell'occupazione in tutta la 
Capitanata. Alle inadempienze 
della direzione della Laneros
si di Foggia, i 1040 dipenden-
ti hanno risposto con unita a 
fermezza scendendo in lotta. 
Com'e noto la Lanemssi si 
era impegnata a corrisponde-
re il salario delle due fio*-
nate di sospensione, precisa 
mente del 26 e 27 febbraio 
scorso. proponendo il recupero 
delle stesse. Gli operai si so
no riuniti in assemblea e do
po ampio e vivace d'battito 
hanno deciso di respingere le 
assurde argomentazioni della 
azienda proclamando lo scio
pero. gia iniziato, e che dure-
ra fino a quando la Lanerossi 
non accogliera le rivendica-
zioni operaie. 

Corteo per le vie di Desio dopo la grave decision e della FIAT 

I LAVORATORI DELL'AUTOBIANCHI 
MANIFESTANO CONTRO LA SERRATA 
Unanime decisione per la continuity della lotta - La direzione della fabbrica sara denun-

ciata alia magistrafura: la serrata e illegale - Interrogazioni comuniste alia Camera 

Le trattative a Tripoli proseguono 

I petrolieri investirebbero 
parte dei profitti in Libia 

La rivalutazione dei prezzi del greg-
gio attuata per decreto in Venezuela 

; Secondo lnformazioni raccolte da Radio TripoU le 
• compagnie petrolifere avranno tempo fino a domenica 
Z per nspondere all*ultimatuni del governo della Libia sulla 
- nuova regolamentazione dei prezzi del greggio. Dopo 
Z quella scadenza vl sara una consultazione fra i paesi 
• venditori di petrolio sul Mediterraneo per considerare 
• eventual! misure unilateral!. Secondo indiscrezioni. le 
Z societa petroulere, che trattano separatamente, nella 
- forma, ma unite nella sostanza, starebbero considerando 
Z se trangugiare o meno 1'amara pillola dell'obbligo a 
• reinvestire in Libia una quota dei profitti. Per avere la 
" sicurezza di poter disporre del petrolio libico, evitando 
Z una presa di controllo nazionale questa eventuality e 
- stata presa in considerazione. 
Z Intanto anche il Venezuela ha aumentato i prezzi con 
• un decreto governativo. Finora il petrolio di grado piu 
Z basso si ritirava nei porti del Venezuela, che dlstano 
; poco (relativamente alle fonti del Medio Oriente) dal 
- luoghl di consumo, al prezzo di circa 870 lire per ba-
Z rile dl circa 150 litri. L'aumento medio ora imposto e 
• di circa 380 lire a barile, considerate tutte le grada-
Z zionl, da 7 a 53 gradi. 
• Le societa petrolifere Esso, Mobil, Shell, Gulf e Te-
- zaco — le principali del mondo — rifomiscono col pe-
; trolio venezuelano la costa orientale degli Stati Unit! 
- con circa un milione di barili al glomo. Queste societa, 
Z tuttavia, per il momento non pare che potranno fare 
- negli Stati Unit! quello che cercano di lmporre alllta-
Z lia e agli altri consumatori europei: l'aumento del prezzi 
Z al consumo. I rincarl dei carburanu attuati 1'anno scor-
• so, d'altra parte, sono ancora oggi una delle cause 
Z non secondarie del generale aumento dei prezzi negli 
- Stati Unit!. 
Z Ieri uno del govern! piti coinvolU dall'inflazione, quel 
Z lo inglese, ha fatto dichlarare ai Cormmi dal suo se-
• gretario alia Tesorerta Maurice Macmillan che «il mag-
Z glor ooeto delle lmportationi dl petrolio nel Regno Unito 
• sara quest'anno di una sessantlna di milloni di sterlinen. 
Z Strana colncidenza: due giomi prima Sir David Barran, 
Z presidente della Shell Transport, aveva fatto la stessa 
- valutazione. 

MILANO. 10 
La lotta del 4-500 lavoratori 

dell'Autobianchi-FIAT di De
sio. mentre continua la ser
rata. si amplia e ricerca nuo-
vi sbocchi unitari a livello 
sindacale e politico, per co-
stringere la direzione azien-
dale a recedere dal suo pro-
vocatorio atteggiamento. Nel 
tardo pomeriggio di oggi in-
fatti, si e svolta una riunione 
straordinaria ed urgente del 
Consiglio comunale con la pre-
senza dei lavoratori della fab
brica. Nell'aula gremitissima. 
il Consiglio ha riaffermato la 
sua solidarieta con la giusta 
lotta dei lavoratori e la deci-
sa condanna delle continue 
provocazioni padronali. 

Dopo che ieri il Consiglio 
di fabbrica aveva deciso di 
riconfermare le forme di lot
ta gia decise in precedenza. 
questa mattina . davanti alia 
portineria degli impiegati. si 
e svolta una assemblea con 
la partecipazione di centinaia 
e centinaia di lavoratori. nel
la quale e stata esposta la 
situazione alia luce deli'incon 
tro avuto ieri in prefettura. 
In questo incontro. il vice-
prefetto dott. Vicari aveva 
comunicato ai rappresentanti 
dei lavoratori che la direzio
ne aziendale era disposta a 
ritirare la serrata. alia con-
dizione che venisse tolto il 
blocco delle portinerie. e che 
«Hnissero le violenze contro 
i dirigenti». La direzione era 
anche disposta ad aprire le 
trattative. a patto che i la
voratori rinunciassero ai pun
ti qualificanti della piattafor 
ma. cioe al superamento del 
cottimo e alle richieste sulle 
qualiflche. 

Le proposte sono state giu-
dicate provocatorie, in quan
to le giustiflcazioni addotte 
dalla direzione nell'attuare la 

serrata, sono insussistenti 
(nei cortlli vi e ancora spa-
zio per migliaia di vetture. 
e gli autori di preordinate 
violenze sono stati i dirigen
ti). e servono sol tanto a co-
prire una precisa scelta po
litica dell'azienda volta a sof-
focare la lotta dei lavoratori. 
Per quanto nguarda la piat-
taforma rivendicativa, i pun
ti riguardanti i cottimi e le 
qualiflche. sono stati giudica-
ti irrinunciabili dai lavorato
ri presenU all'assemblea. Al 
termine della manifestazione i 
lavoratori hanno formato un 
corteo che e sfilato a lungo 
per le vie di Desk), distri-
buendo volantini. Nel pome
riggio. presso la casa del po-
polo di Desio. si e svolto Q 
consiglio di fabbrica. che ha 
deciso alcune importanti ini
ziative in tutti i settori. B* 
in corso di redazione un do-
cumento. nel quale sono ri-
cordate tutte le vicende della 
lunga lotta. che verra conse 
gnato alle autorita locali. pro
vinciali, regionali e al mini-
stero del Lavoro. verranno in 
teressate alia vertenza tutte 
le fabbriche del gruppo FIAT. 

Inftne quanto prima, verra 
denunciata I'Autobianchi-FIAT 
alia pretura di Desk), in quan
to le organizzazioni dei lavo
ratori giudicano illegale la ser
rata della fabbrica. Sulle gra
vi decisioni dell'Autobianchi 
un dibattito si e svolto ieri 
alia Commissiooe Lavoro del 
la Camera su richiesta del 
PCI. 

In serata il ministro del La
voro. Donat Cattin. ha incari-
cato il sottosegretario Toros di 
recarsi a Milano e di convo-
care le parti. L'intervento mi-
nisteriale — dice un comuni
cato del ministero del Lavo
ro — e stato deciso in conside
razione del grave contrasto 
sui fatti e sui principi in atto. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 10 

I livelli di occupazione del
la provincia di Napoli rag-
giungono le quote piu basse 
del paese. Dal 1967 al 1970 
sono ulterlormente dimlnuiti 
gli occupati: dal 30.2% al 
27.8% della popolazione pre
sente, mentre gli addetti al-
l'lndustria manifatturlera sono 
scesl da 212.210 a 194.837. 

I lavoratori napoletanl, co
me e stato deciso dalle orga
nizzazioni territorial! della 
CGIL, CISL e UIL, daranno 
una risposta generalizzata al
le forze politiche dominant! e 
a quelle economiche che. con 
le loro scelte, hanno determi
nate una situazione di estre-
ma pesantezza che non puo 
essere ulteriormente tollerata. 
Domani, infatti. tutte le cate
gorie parteciperanno ad uno 

-sciopero generale di 24 ore. La 
protesta corona una lunga, du
ra azione di lotta che ha vi
sto impegnati diecine di mi
gliaia d! lavoratori di tutte le 
categorie (metalmeccanici, 
tessili. edili. chimici. vetrai, 
cementlerl, settore delle con-
fezlonl ecc.) che hanno contra-
stato con vivacita e vigore, 
spesso con successo, 11 con-
trattacco sferrato in fabbrica 
dal padronato privato e di 
Stato per vanlflcare le con-
quiste dell'autunno '69, e da 
quello della destra economica 
e reazionaria fuori la fabbri
ca per bloccare le riforme. 

L'azione sindacale piu dura 
e stata indubbiamente quella 
sostenuta dai metalmeccanici 
per la realizzazione delle piat-
taforme aziendali che pongono 
i problemi degli orari, dei cot
timi, delle qualiflche e. quin
di. quello della umanizzazlo
ne del rapporto di lavoro e nel 
contempo dell'aumento dei li
velli di occupazione. In questo 
settore sono stati conquistati 
accord! (Alfa Romeo. Italsi-
der. Aerfer, PMI-Mecfond. So-
fer, Avis, Ocren. Sperry Rand. 
Cmi del gruppo Falk) che 
seppure per 11 momento non 
hanno consentito il consegui-
mento totale delle impostazio-
ni rivendicative prefissate, 
tuttavia rappresentano tappe 
positive 

II settore tessile e delle 
confezioni presenta accentuati 
sintomi dl depresslone. Basti 
ricordare la decisione del-
1'ENI di chiudere. entro la fi
ne dell'anno, lo stabilimento 
delle Manifatture Cotoniere di 
Napoli (occupa 760 lavoratori) 

Nella provincia di Napoli 
due cittadine industrial!, Poz-
zuoli e Torre Annunziata, pre-
sentano punte massime dl un 
deterioramento — come e sta
to denunciato dagll esecutivl 
provinciali della CGIL, CISL 
e UIL — «da minacciare con 
una formidabile accumulazio-
ne di ragionl dl protesta so-
ciale le stesse regole fonda-
mentali della convivenza civi
le e democratica e che pu6 
obiettivamente portaxe imme-
ritatl contributl a posizioni 
qualunquistiche o peggio di ti-
po fascistas. Per quanto rl-
guarda Torre Annunziata, una 
volta florente centro dell'indu-
stria molltoria e della pasti-
ficazione, esistono da anni pia-
ni delle Partecipazionl statali 
per l'ampliamento degli im
plant! e delle attivita produt-
tive delle locali azlende metal-
meccanlche dl stato, nonche 
la promessa dell'lnsediamento 
della Breda. Questi piani. la 
cui realizzazione comporta 
una spesa di 17,7 miliardi di 
lire, avrebbero dovuto asslcu
rare, nel solo settore metal-
meccanico di stato, un incre-
mento della occupazione diret
to dl 60O650 unita. Ma fino
ra nulla — o poco — e stato 
fatto. Lo stesso discorso vale 
per Pozzuoii che, dopo 11 fe-
nomeno del bradisismo. si e 
trovata in una situazione eco
nomica tra le piu allarmanti 
della provincia di Napoli. 

Alia luce di questi fatti ap-
pare giusta e improrogabile la 
richiesta avanzata dai sinda
cati all'Ente Regione di farsi 
promotore dl un Incontro con 
le Partecipazionl statali. Que
sto per una verifica della si
tuazione industrial nella pro
vincia di Napoli e nella re
gione e per riproporre la tesl 
di un livello speciflco dl pia
no delle stesse parteclpazioni 
statali in Campania 

Naturaimente l'aumento del 
livelli dl occupazione napole-
tana e strettamente legato al-
I'attuazlone delle riforme, I 
lavoratori sono impegnati a 
bloccare 1 tentativi in atto per 
svuotare gli accordi sindaca-
ti-govemo per una nuova po
litica della casa e della sani
ta. Nella stessa citto di Na
poli e in provincia, come a 
S. Giorgio a Cremano, gli spe
culator! dell'edilizia sono pas-
sat! all'offensiva, che non 
sempre e stata rintuzzata con 
fermezza dalle autorita locaU. 
Di qui la necessita di un Im-
pegno politico qualificante de
gli enU locali percne tutto 
quanto e possibile fare per lo 
awio sollecito delle riforme 
venga fatto al piu presto, A 
Cuesto mira, ci sembra, la 
recente iniziativa dei tre sin
dacati che sollecita incontri 
con tutte le forze politiche 
deU'arco democratlco. Sono 
gia state fissate tre apposite 
riunlonl tra sindacati e organi
sm! dirigenti del PCI. PRI e 
PSIUP. 

Una grande manifestazione 
dl lotta meridionalista, quin
di, io sciopero generale di do
mani che sara caratterizzato 
da un corteo per le strade dl 
Napoli e dal comizio conclu-
slvo del segretarlo della Ca
mera del Lavoro. Nando Mor-
ra, e Luigi Macario, segre
tarlo confederate della CISL. 

Giulio Formato 

Corteo di lavoratrici 
al centro di Palermo 

PALERMO, 10. — Centinaia di contadine e di operaie, di In
segnanti, casallnghe e studentesse, giunte da ogni parte della 
Stcilia, sono state protagoniste, stamane, a Palermo, di una forte 
manifestazione per reclamare I'approvaztone, da parte del Par
lamento regtonale, dl adeguatl provvedlmentl per affront a re al-
cuni nodi della condizlone soclale di oggi. 

Quattro le rivendicazloni fondamentali: garantlre llbri e fra-
sporto gratulto agli student! delle medie (una proposta di legge 
PCI-PSI-PSIUP-slnistra dc e Insabblata da due anni); assegni 
familiar!; assistenza farmaceuttca e assegno-parto alle famiglie 
contadine (un cartellone gridava: c SI va e si torna dalla Luna, 
ma I contadinl si devono ancora curare con le erbe >); case eco-
nomlche per tutti; plena occupazione e quindi lavoro anche per 
migliaia di donne: e, tra I'altro, apertlssimo un drammatico pro-
blema delle 125 confezioniste della Nordica, una fabbrica peter-
mitana chiusa da un gruppo di speculator! del Nord. 

Le delegazionl, dal Teatro Politeama, dove hanno parlato le 
compagne Simona Mafai della Segreteria della Federaztone di 
Palermo e I'unlversttarta Marcella Sammarco a nome del Movi
mento studentesco, hanno ragglunto, In corteo, la sede del Par
lamento regionale dove si sono Incontrate con rappresentanti del 
Consiglio di presidenza dell'ARS, della Giunta di governo e dei 
gruppi parlamentari. Nelle foto: le donne In corteo nel centro 
di Palermo. 

Da due giorni sciopero generale 

Irsina in lotta 
per l'occupazione 

Manifestazione a Potenza - II ruolo del 
comune democratico - Iniziative del PCI 

Riunione 
alia Camera 

per le pensioni 
di guerra 

II ministro del tesoro, Fer
rari Aggradi. con la parteci
pazione del soitosegretario Sine-
sio. del ragioniere generale dello 
Stato prof. Stammati e del di-
rettore generale delle pensioni 
di guerra. dr. Zodda. e interve-
nuto nel pomeriggio di ieri ad 
una riunione del comitato ri-
stretto della V Commissione Fi-
nanza e Tesoro del Senato. 

A conclusione della riunione 
si sono concordati criteri e li-
miti di impegno per la messa 
a disposizione delle somme ne-
cessarie per dar corso a mi
glioramenti economici. 

Gli stanziamenti relativi ver
ranno ripartiti con quote pro
gressive in quattro successivi 
esercizi. Cid consentira di ele-
vare gradualmente i trattamenti 
in atto corrisposti introducendo 
altresl in questo settore della 
pensionistica il sistema della 
scala mobile. 

In sciopero i 
lavoratori nucleari 

Uno sciopero nazionale artico-
lato di 13 ore del personale di 
tutti i centri CNEN e stato pro
clamato a part ire da oggi dai 
sindacati di categoria Sann-
CGIL. Silarn<nSL e Sin-UIL. 
Lo sciopero e stato proclamato 
in seguito alia negati\-a con
clusione dei coUoqui dei sinda
cati con la direzione dcll'ente 
e il ministero del lavoro. 

Dal nostra corrispondente 
MATERA, 10 

Da due glomi Irsina e In 
lotta per roccupazione, con 
uno sciopero generale della 
citta, proclamato unitarlamen-
te dalla CGIL e dalla CISL. 

Alia testa della lotta, l'Am-
ministrazione comunale demo
cratica, ha promosso, insieme 
ai sindacati, una manifestazio
ne dl massa a Potenza, In 
coincidenza con la riunione 
del Consiglio regionale. 

A bordo di cinque pullman 
e con diecine dl macchine, 
centinaia di lavoratori disoc-
cupatl o minacciatl dl licen-
ziamento insieme ai glovani 
diplomat! in cerca dl lavoro, 
di contadinl e bracciantl, ai 
sono recatl, questa mattina, a 
manifestare nel capoluogo re
gionale dove, al presidente 
della Regione hanno fatto ri
chieste precise per sbloccare 
subito la situazione: flnanzia-
mento delle opere di adduzlo-
ne della dlga sul Basentello 
per completare 11 piano di Ir-
rlgazione dell'agro dl Irsina; 
apertura dl cantlerl forestall 
e dl boniflca; tempestivo fl-
nanziamento per circa mesao 
miliardo, di progettl che il 
Comune ha gia presentato per 
la realizzazione dl importanti 
opere pubblicbe nel paese. 

Lo sciopero continuera an
che domani. In questo quadro, 
grande importanza hanno as-
sunto due iniziative: la pri
ma, del PCI che, per dome
nica pomeriggio, ha organizza-
to una manifestazione di la
voratori comunisti in un loca
le pubblico, per discutere sul 
compitl del p&rtito nel Mez
zogiorno; Taltra, deirAmml-
nistrazione comunale, nel
la mattinata di domenica, che 
ha Indetto 1'assemblea gene
rale dei cittadlnl nel cinema 
Lucania, 

r. r. 

VACflJCE Recatevi nell'URSS con la 
vostra auto, in treno. aereo 
o nave, dove la vecanza si 
intends come la desiderate 
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Deve spiegare perche non furono mai eseguiti i controlli obbligatori 

II sindaco di Roma dal pretore 
per lo scandalo degli asili ONMI 

L'abolizione 

dell'ONMl 
chiesta a Carpi 

e a Perugia 
D comitato provinciate della 

ONMI di Perugia e ll comitato 
comunale di Patronato dell'ente 
di Carpi hanno chicsto lo scic-
glimento dell'Opera e il passag-
gio della competenza dell'assi-
stenza ali'infanzia agli enti lo-
cali. A Perugia il documento vo-
tato dice tra l'altro: c Le vicen-
de nelle quali l'ONMI si trova 
coinvolta hanno riproposto la 
drammaticita del problema del-
l'infanzia nel nostro paese. che 
va oltre le responsabilita del
l'ente stesso*. 

A Carpi il comitato comunale. 
dopo aver esaminato in modo 
particolare la situazione della 
Casa della madre e del bam
bino e delle strutture dell'assi-
stenza fornita dall'ente, all'una-
nimita h'a auspicate il piu solle-
cito passaggio alle regioni e ai 
comuni degli attuali compiti at-
tributi dalla legge istitutiva alia 
ONMI, anche in attuazione del
la imminente riforma sanitaria 
e dell'assistenza sociale. D co
mitato ha proposto anche che in 
attesa di tali modifiche legisla
tive, l'attivita svolta localmente 
dalla Casa della madre e del 
bambino sia assunta dal comune. 

Petrucci blocca 

il tribunale 

sulle sue opere 

di assistenza 
Petrucci-fiume. Ierl una 

udienza durahi molte ore 
e spesa tutta, come avviene 
da qualche giorno a questa 
parte, neU'esame di non si sa 
bene piu quanti fascicoli di 
casi di assistenza. Ad occhio 
e croce dovremmo essere ar-
rivati a 120130 casi su 418 (tan-
tl sono i casi contestati dal-
l'ex sindaco di Roma). 

Forse neanche il tribunale 
porta 11 conto esatto, ma or-
mai e rassegnato a spendere 
ancora molte udienze in que-
sto esame. Le contestazionl di 
Petrucci alle conclusion! del 
periti sono sempre le stesse: 
« Era un caso doloso...». a Ml 
sono fidato del giudizio del-
1'assistente sociale...». «SI 
trattava di un piccolo sussl-
dio...» e cosl via. Insomma 
come un ritornello monotono 
ma si e perfino cercato di di-
mostrare la legittimita del suo 
operato In ogni caso e va avan-
ti su questa strada. I/unico 
fatto nuovo e che ierl e tor-
nato in aula Dario Morgan-
tinl, 11 successore di Petruc
ci alia direzione dell'ONMl 
romana, 

II coimputato dell'ex sinda
co di Roma si era sentito ma
le quando Petrucci gli aveva 
scaricato addosso la respon
sabilita di molti casi di illeg-
gittime sowenzioni. 

L'interrogatorio di Darida nel pomeriggio di oggi - La presiden- • 
tessa Gotelli e il ministro della Sanita saranno ascoltati nei pros-
simi giorni - II lungo elenco delle violazioni compiute dai diri-

genti dell'ente - Pasta con i vermi alle bambine orfane 

II sindaco di Roma, Clelio Darida, sara interrogate oggi pomeriggio dal pretore Luciano 
Infelisi, che dlrlge I'lnchiesta sugli asili-nido e sugli istituti assistenziali per I'infanzia. II 
sindaco sara sentito come « teste a chlarimento » e dovra spiegare alcuni aspetti, abbastanza 
complessi, che riguardano la competenza degli organi tutori che dovrebbero svolgere pre-
cisi controlli e che invece. almeno questo 6 quanto 6 risultato in questa prima fase dell'in-
dagine giudiziaria, fino ad ora hanno mostrato il piu completo disinteresse. Contribuendo 

' cosl in maniera determinante, 
a creare questa drammatica 
situazione. Perche il sinda
co? D comitato comunale del
l'Opera nazionale maternita ed 
infanzia e presieduto ufficial-
mente dal sindaco il quale de-
lega un'altra persona (a Roma 
questa e Renato Cini di Por-
tocannone, neanche a dirlo. 
consigliere comunale democri-
stiano). 

E" evidente quindi che Da
rida e in grado, o almeno do-
vrebbe esserlo. di rispondere a 
precise domande che riguarda-
no l'ente. 

II dottor Infelisi nei giorni 
scorsi. come e noto. si e recato 
a Torino dove ha avuto un lun
go colloquio con Francesco 
Santanera. segretario dell'Unio-
ne italiana per la promozione 
dei diritti del minore. In quel-
l'occasione il magistrato ha avu
to modo di approfondire alcuni 
aspetti del problema dell'assi
stenza ai minori e ha avuto 
un quadro completo della com-
plessa legislazione vigente in 
materia. 

L'ONMI per legge deve in-
fatti vigilare sull'applicazione 
delle disposizioni legislative 
e regolamentari in vigore per 
la protezione della maternita e 
I'infanzia e quindi anche sulla 
applicazione della legge relati 
va all'adozione speciale. per 
quanto concerne l'invio degli 
elenchi dei minori ricoverati 
che gli istituti di assistenza 
devono trasmettere ogni tre 
mesi al giudice tutelare. Obbli-
go che. come e stato ampia-
mente dimostrato, la stragran-
de maggioranza degli istituti non 
ha osservato. E se l'ONMI non 
ha svolto i controlli in questo 
senso, checche ne dica Ton. 
Angela Gotelli. e responsabile 
e i dirigenti devono rispondere 
di omissione d'atti d'ufficio. 

L'ente. inoltre. deve (artico-
lo 5 della legge del '34) control-
lare le istitutzione pubbn'che 
e private di assistenza ali'in
fanzia: proporre ai prefetti la 
chiusura degli istituti di assi
stenza ali'infanzia inadeguati 
Ha Gotelli dica. per esempio. 
quanti di questi istituti irrego-
lari dove i bambini vivevano 
in modo inumano ha fatto 
chiudere): deve segnalare alia 
autorita giudiziaria. come pre-
vedono gli articoli 328 e 665 
del codice penale. i dirigenti di 
istituti che: 1) accolgono mino
ri pur essendo gli istituti privi 
della preventive autorizzazione 
a' funzionare che la giunta ese-
cutiva nazionale dell'ONMl de
ve concedere dopo aver accer-
tato la loro idoneita sotto 
l'aspetto economico. tecnico e 
morale farticolo 50 legge del 
'26): 2) non segnalano all'ONMI 
i minori ricoverati che si tro-
vano in stato di abbandono e 
l'elenco di quelli ricoverati o 
affidati a privati allevatori e 
di quelli dimessi (articoli 19 
e 20 legge del '34. articoli che 
prevedono anche sanzioni pe-
nali). 

Non ci sembra che la giunta 
esecutiva dell'ONMl abbia mai 
segnalato un caso di istituto 
senza autorizzazione. Anzi e 
accaduto che pur sapendo che 
1'asilo-nido non era in regola 
vi ha tuttavia mandato i bam
bini da essa assistiti. 

Non crediamo ci sia bisogno 
di ulteriori spiegazioni per chia-
rire le responsabilita dei diri
genti locali e nazionali del
l'Opera. 

E sindaco di Roma e stato 
convocato dal magistrato per 
dare soiegazioni. E. tenendo 
conto di questi particolari emer 
si dalla prima fase delle inda 
gini. trova eHistificazione e ve-
rosimielianza la voce dirfusasi 
a palazzo di Giu«ti7ia. da noi 
riportata nei giorni scorsi. se-
condo la quale, forse nel corso 
stesso di questa settimana. il 
dottor Infelisi interroehera Ton. 
Angela Gotelli. Cini di Porto-
cannone e altri dirieenti. 

Sempre nei prossimi giorni e 
stato confermato. anche se non 
ufficialmente. che il pretore 
«:entira anche il ministro della 
Sanita per avere tm quadro 
completo dei molteplici aspetti 
della questione dell'assistenza 

Questo per quanto riguarda. 
diciamo cosi. l'aspetto piu ge
nerate deU'inchiesta Ma il pre
tore continua ad esaminare i 
casi di smeoli istituti dove si 
sono venficata o anche ora si 
verificano episodi particolari 
che configurano reati contro la 
persona o la salute. 

L'altra mattina il dottor In
felisi si e recato in un istituto 
di Roma gestito da suore nel 
quale darebbero da mangiare 
alle bambine ricoverate frutta 
marcia e pasta con i vermi. La 
denunda e stata fatta da al
cuni insegnanU di una media 
di Maccarese. i quali hanno rac 
colto le conrtdenze db" alcune 
scolare provenienti appunto da 
quell'istituto e che sono state 
viste spesso piangere a scuola. 
Si tratta in genere di orfane 
asststite da enti pubblici o pn 
vaU. Un fatto e eerto: in que 
sto istituto i carabimeri non 
si era no recatt in precedenza, 
durante il sopralluogo gigante, 
perche il nominau'vo non ri-
sultava da nessuna parte. Uno 
dd tanti istituti ombra che 
lucrano sulla pelle dei bam
bini. 

Nuovi casi ogni giorno 

Si aggrava 
Pepatite 

in Sardegna 
Dalla nostra redazione 

CAGUARl, 10. 
L'epatite virale dilaga in Sardegna: 30 casi ad Alghero. 49 rico-

veri a Nuoro. 9 a Bitti. 30 a Tortoli. 27 a Caguari (piu 13 di tifo), 
21 nei comuni del Campidano cagharitano. E' una statistica larga-
mente incompleta. Per cercare di far fronte alia grave situazione, 
gli ufficiab sanitari hanno ncevuto la direttiva dall'amministra-
zione regionale di « porre runedio alia carenza di mtsure precau-
zionali dovute alia mancanza d'acqua >. U professor Corda. prl-
mano della divisione di pediatna deU'ospedale civile di Alghero, 
ha dichiarato: « L'mfezione ha sicuramente una origine alunentare. 
L'epidemia ha colpito a volte piu componenti di una famigha 
(quattro fratelli. per esempio) e si pud riferire a precane condi-
zioni lgiemche per la nota mancanza d'acqua ». 

U dottor Salvatore Bufforu. medico condotto di Bitti, dice: 
cLa mancanza di fogne aggrava la possibility di contagio perche 
i bambini giocano nelle penfene dei paesi dove vengono abban-
donau tutti i nfiuti ». 

Un altro medico, il dottor Michele Caone del reparto isolamento 
deU'ospedale « San Francesco > di Nuoro. dal canto suo sostiene: 
< Spesso l bambmi mangiano con le man! sporche. ingenscono il 
virus e successivamente contagiano i compagni di gioco che magari 
mangiano dallo stesso pamno o dalla stessa mela >. 

« Dobbiamo purtroppo ammettere — continua il dottor Caone — 
che si registra un continuo aumento di casi di epatite virale. Penso 
che questo crescendo sia in atto da alcuni anni, e contmuera. 
Le cifre parlano chiaro: I'anno «corso nel reparto pediatnco del 
nostro ospedale sono stati ricoverati 85 pazienti. quasi tutti bam
bini. Nei sob mesi di gennaio e febbraio, i ncoverati sono stab 48. 
da cui 17 ancora degenti >. 

I carabinieri torturatori 

Segregarono 
in cantina 

una malata 
La fase dcll'istruttoria dibattimentale al processo contro I ca 

rabm.eri di Bergamo sta per awiarsi alia conclusione. Forse 
cntro mercoledi prossimo il tribunale finira di sentire t testimoni 
e si inizicra subito la discussione. Ien sono stati sentiti altri 
testi. II pnmo a sahre in pedana e stato un giomalista. Amazio 
Possenti, che partecipd ad una serie di conferenze stampa tn-
dette dai Carabinion di Bergamo i quali intorno alle c opera-
ziom » avcvano orgamzzato un vera e propno c battage» pubbh-
citano. II giomalista intervistd anche uno dei fermati. lo Zoccoh, 
il quale - flit disse di essere stato malmcnato 

IJ» successiva teste d stata Mana Moschetti. che fu fermata 
dai carabinieri mentrc si trovava in compagnta del figho e della 
niHira « Ero malata e soffnvo per atroci dolon Dopo alcuni 
giorn daH'arrc t̂o non notonclone piu. caddi a terra Venni rin 
chuiia in ura cantina. dove dormivo in terra. Mi sentii sempre 
pn'i male, chiesi aiuto e mi diedero alcune pillole». 

Sono poi sfilate altre porsone fermate dai carabinieri. Gian 
cari<> l.upi fu preso mentre si trova va a letto con la moglie: 
per CHKIIIO giorni resto vnza cibo Durante i giorni in cui nma«ie 
in cascrma riccvctte schiaffi e pugni. Con una frasc ha descritto 

' il clima in cui vivevano i fermati: t Al giudice di Bergamo parlai 
, del digiuno ma non delle botte perche avevo paura dei carabi

nieri ». Pnmo Ace.bi venne arrestato mentre lavorava: contem-
porancamente pcrquisirono la sua casa. Fu portato a Crema dove 
venne interrogato per tre giorni e tre nolti senza mangiare, 
• i dormire. 

D processo riprende martedl. 

Energico invito 
ai magistrati 
per la tutela 

dei minorenni 
Lo ha rivolto il presidente del tribunale di Milano 
Un istituto chiuso due anni dopo la denuncia 

i . Paolo Gambescia 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 10 

Sull'onda dello scandalo 
ONMI, U presidente del tribu
nale dei minorenni di Milano, 
Lulgi D'Orsl, ha inviato ai 
giudicl tutelarl, gli organi In-
vestiti della vigilanza e del 
controllo sugli istituti per I'in
fanzia, una circolare che 11 rl-
chlama a un piu sollecito, in-
cisivo adempimento delle loro 
funzloni. 

II rlchlamo del presidente 
D'Orsi, oltre a essere un atto 
di buona volonta, che esplicl-
tamente sottolinea una situa
zione di grave carenza, da 
rlsposta all'angosciato interro-
gativo: come possano esiste-
re e prosperare istituti che 
sono veri e propri «lager» 
per 1'infanzia. 

I controlli, sovente, si rldu-
cono al semplice rapporto epl-
stolare; questa negligenza, a 
quanto si ricava dalla circola
re, viene persino motivata giu-
ridicamente; vi sono magi
stral che hanno abdicato al 
loro compiti ispettlvi affer-
mando che questi spettano al

ia Autorita amministrativa, 
ONMI e Prefetture! 

Siamo, evidentemente, ad 
una pretestuosa interpretazio-
ne delle norme a tutela dei 
minori, per legittimare l'inap-
plicazione delle leggi. 

II nesso tra le disumane 
situazioni - accertate in certi 
istituti e l'lndifferenza del con-
trollori si palesa nelle forme 
di una complicity oggettiva 
che ha un duplice ordine di 
motivazioni: da una parte *a 
concezione prefettizia dell'as
sistenza, che pone questo pro
blema umano, pedagogico so
ciale, sul piano dell'ordine 
pubblico, affidandone la com
petenza al ministero legli In-
terni per difendere — come 
e detto nella relazione al bl 
lancio dello Stato per U "R9 — 
il tessuto sociale dai parassi-
ti e dai passivi (tanta dhu 
manita rende superfluo ogni 
commento), l'altra causa e la 
sostanziale impreparazione del 
giudice tutelare (una funzio 
ne a margine degli altri inci 
richl del pretore) ad affroma-
re le complesse e roventi que
stion! che la difesa del mino
re comporta. 

II lager di Abbiategrasso 
Quest'ultimo aspetto e stato 

slgnificativamente sollevato 
dalla rivista delJ'Unlone per 
1 diritti del minore: eel marzo 
del '69, la sua sezione mila-
nese prese contatto con 27 dei 
33 giudicl tutelar! del di-
stretto. 

Solo quattro risultarono in 
possesso di nozioni adeguate 
al delicato incarico, altri 14, 
esplicitamente, iicbiaxarono 
la loro sostanziale lncompe-
tenza. 

Nella circolare del presiden
te D'Orsi, si manifesta la 
preoccupazlone che nell'area 
milanese possano esistere si
tuazioni vergognose come 
quelle accertate a Roma e si 
invitano i giudicl tutelar! a 
riflettere sull'inequlvocabilita 
delle norme. 

II rlchiamo del presidente 
del tribunale dei minorenni ai 
giudici tutelarl ha evidente
mente come contraltare la si
tuazione degli istituti. che nel

la provincla dl Milano, risul-
ta alio stato delle inforrnazio-
ni, e sostanzialmente assesta-
ta su standard di mediocri* 
ta; tuttavia non sono manca-
ti casi scandalosi e, quel che 
e pegglo, protrattisi per anni, 
anche dopo le denunce. 

Valga per tutti il caso del-
l'istituto Mamma Raffaella di 
Abbiategrasso, che ospitava 
una trentina di bambini. Nel-
l'ottobre del '68, due assisten-
ti della casa presentaxono al 
tribunale dei minorenni di Mi
lano una dettagliata relazione 
sulle disumane condizionl in 
cui erano tenuti 1 piccol! ospi-
ti: vitto insufficiente, condi
zionl lgieniche spaventose, 
personale scarso e privo dl 
ogni nozione pedagogics. 

Tra la denuncia e la chiusu
ra dell'istituto, awenuta nello 
scorso mese, sono trascorsi 
due anni! 

Wladimiro Greco 

Seconda udienza per il giallo di piazza Bologna 

DELELUS: <ECC0 l'AUBI> 
^ ^ i ,^_^___ 

II giovane ha detto che la sera in cui venne ucciso Luigi Miliani, ando prima a giocare 
in una bisca; poi vide un amico di cui ha fornito nome e cognome - Stringenti doman
de sulla « colt», I'arma del delitto - « Zecchinetta» ed «MG» - L'interrogatorio continua oggi 

Lucio De Lellis, la moglie Lillana Guido e Dona Faith Benjamin sul banco degli imputati. 

Cera da aspettarselo. Anzi. 
la prima udienza del processo 
per il delitto di piazza Bolo
gna era trascorsa in questa at
tesa. Secondo giorno e Lucio 
De Lellis ha tirato fuori. con 
quella sua aria di ragazzo per 
bene, di studente che sta so-
stenendo un esame. l'alibi. « La 
sera del delitto — ha detto — 
sono stato prima a giocare in 
una bisca clandestina e i»i so
no stato fino alle 21 con un 
amico, soprannommato Htngo. 
che solo da qualche giorno so 
chiamarsi in realta Roberto 
Ferrari >. C'era da aspettarse 
lo. abbiamo detto, perche doiRi 
il nfiuto di firmare davanti ai 
poliziotti il verbale con il qua 
le si confessava autore del de
litto di via Giovanni da Pro-
cida. De Lellis doveva in <iuale 
che modo c recuperare » una si-
tiM/ionc certamente a lui non fa-
vorevole. 

Domande 
sulla droga 

D fatto importante. in proces-
si come questo. e il momento in 
cui si porta la giustificazione di 
certi comportamenti. si spiega-
no le circostanze che deporreb-
bero a tuo favore. E forse il mo
mento scelto dal giovane impu
tati non era favorevole. L'alibi 
tardivo d sempre poco credibile 
perche e difficile convmcere i 
giurati che prima non si e par-
lato per timore di una eventuale 
conddi>n.a per gioco d'azzardo. 

Questo non significa che l'alibi 
non regge; significa solo che ce 
ne vorra per imporlo. Bisogna ri-
conoscerlo pero: Lucio De Lellis 
ha fatto di tutto per apparire il 
piu credibile possibile e molto 
spesso e'e anche riuscito. 

L'udienza e cominciata con il 
solito notevole ritardo (e una 
tradizione della corte d'Assise di 
Roma) alle 11. E il presidente 
ha ripreso l'interrogatorio dello 
imputato esattamente dal punto 
in cui 1'aveva lasciato ieri: 
1'uso degli psicofarmaci. 

PRESIDENTE: Lei ha detto 

che usava la methredine solo per 
aiutarsi negli studi, vedremo se 
e vero. 

II dottor Falco si riferisce e\a-
dentemente a una delle conclu
sion! a cui sarebbe giunto il 
giudice istruttore. cioe che De 
Lellis e Ploquin si impasticca-
rono prima di compiere la rapina 
nell'appartamento di Luigi Mi
liani, zio di Liliana Guido, alia 
epoca fidanzata del giovane im
putato. 

PRESIDENTE: In istruttoria 
lei ha dichiarato di aver giocato 
e perso fino a 80 mila lire in 
una serata. Ieri ci ha fatto del
la sua vita un quadro idilliaco. 

Ora ci parh di questo vizietto del 
gioco. 

DE LELLIS: Per me era un 
divertimento come un altro: si 
giocava in casa di amici e quin
di non e'era rischio. Era un pas 
satempo che poteva diventare 
anche una fonte di guadagno. 

II gioco non e comunque solo 
un elemento di contorno, di co
lore: ha una sua precisa fun-
/irne processuale perche una 
delle tesi dell'accusa e che la 
rapina fu commessa per procu-
rarsi soldi forse persi al gioco. 

PRESIDENTE: Comunque pas-
siamo al periodo della sua si-
stemazione in casa di Dana Be
njamin, dei giovani che ha co-
nosciuto in queH'ambiente. 

LE LELLIS: Non sono mai 
entrato in rapporti di intimita 
con questi ragazzi. Non mi pia-
cevano, innanzitutto perche era-
no stranieri. 

PRESIDENTE: Ma lei ha viag-
giato spesso. ha anche compra-
to una pistola all'estero: cosi 
almeno risulta dalle dichiarazio-
ni da lei fatte alia polizia. 

II presidente si riferisce 
al verbale interrotto a meta con 
la confessione mai firmata da De 
Lellis. 

DE LELLIS: lo una pistolia? 
Mai assolutamente. Non ho mai 
comprato una pistola. 

PRESIDENTE: Non ha mai 
neppure sparato? Neppure alle 
giostre? 

DE I ELLIS: Mio padre ha 
una c Beretta ^ d'ordinanza. 

PRESIDENTE: La sa usare? 
DE LELLIS: Mio padre mi 

ha fatto provare una sola vol-
ta in giardino. 

PRESIDENTE: Ricorda di 
aver fatto delle dichiaraziom 
alia c Mobile >, dichiaraziom 
che poi non ha sottoscritto? 

DE LELLIS: Ho fatto delle 
(lichiara/.ioni ma non le ho mai 
lette. 

PRESIDENTE: Non le han
no fatto leggere i verbali? 

DE LELLIS: Si. ma quello 
che e'e scritto non corrisponde 
a quanto da me detto. 

PRESIDENTE: In quel ver
bale. ad esempio. si parla di 
una pistola «Colt» da lei ac-
quistata in Germania 4 o 5 
anni prima del suo arresto. So 
no dichiaraziom sue. anche se 
lei non le ha sottoscritte. Gli 
ufficiah di polizia non possono 
mventarsi particolari di questo 
genere. 

DE LELLIS: lo non ho mai 
fatto dichiaraziom di questo 
genere e non ho mai comprato 
una € Colt». 

Una ragazza 
straniera 

Si parla poi di una ragazza 
straniera che sembra avere un 
ruolo importante che pero per 
ora sfugge ai cronisti. U presi
dente vuole sapere poi come 
era pettinato all'epoca dei fat
ti De Lellis e anche questo e 
un particolare importante per
che e'e una ragazza che vide in 
faccia i rapinatori prima che 
entrassero nel portone di via 
Giovanni da Procida e che ha 
fornito una loro descrizione ac-
curata. 

E veniamo all'alibi. 
PRESIDENTE: Come seppe 

della morte di Luigi Miliani? 
DE LELLIS: Dai giomali. La 

madre di Liliana apparve in 
una foto nel pomeriggio. poi 
Liliana mi chiamo al telefono. 

PRESIDENTE: Lei e stato 
molto preciso sui suoi movi-
menti del 10 gennaio: faccia 
ora uno sforzo e cerchi di ri-
cordare esattamente cosa fece 
nel pomeriggio e nella serata 
del giorno precedente. 

DE LELLIS: II pomeriggio 
sono stato in casa dei miei 
geniton. Verso le 19 mi sono 
recato in un circolo ricreativo 
nei pressi di Portonaccio, vici-
no cioe a casa mia. 

Processo 
a una svolta ? 

PRESIDENTE: Ma allora 
aveva soldi da spendere? 

DE LELLIS: Erano passati 
pochi giorni dal mio complean-
no e avevo avuto molti regali. 

PRESIDENTE: A cosa gioco 
quella sera? 

DE LELLIS — (quasi scher-
nendosi. vergognoso di dover 
confessare un gioco c plebeo »): 
A zecchinetta. 

PRESIDENTE: Lei mi meravi-
glia: a zecchinetta? 

DE LELLIS: Si per curiosita. 
Credo di aver perso 10 mila 
lire, ma stavo aspettando un 
amico che doveva restituirmene 
20 mila. 

PRESIDENTE: Che auto ave
va lei? 

DE LELLIS: La cMG» di 
Liliana. 

PRESIDENTE: A che ora an
do via dal circolo? 

DE LELLIS: Alle 20.10 circa 
andai nel garage nel quale ave
vo lasciato la mia 500 in via Sa-
lento per vedere se era ripara-
ta. Tornai poi al circolo e vi 
rimasi fino alle 21. Ero con al
cuni amici che conoscevo pero 
solo di vista. Uno pero mi invito 
a giocare a casa sua e di lui mi 
ricordo bene. Lo chiamavano 
Bingo, ma ora posso dire che si 
chiama Roberto Ferrari e abita 
nella stessa strada dove si tro
va il cinema Embassy. Rifiutai 
di andare a casa di Roberto per
che mi aspettava Liliana a casa 
di Dana. Arrivai in vicolo della 
RenelJa verso le 21.30. 21.45. 
C'erano Maurice, Dana e Li
liana. 

Ora il guanto di sfida De Lel
lis l'ha buttato: vedremo se il 
processo subira una svolta. 

p. g. 

ARRESTATI IN SVIZZERA QUATTRO DEI BANDITI DEL COLPO DI MILANO 

CON LSD LA RAPINA DA 300 MIU0NI 
Non era sonnifero la sostanza fatta bere alle vittime — Uno squillo del telefono ha impedito che il bottino 
fosse molto maggiore — La polizia ha rintracciato i colpevoli grazie a una ricevuta d'acquisto di armi 

II tifolare delia ditta rapinafa, il rumeno Nussen Nagei (a destra) e un'altra delle vilt ime. 
I'ungherese Layos Oich. 

Sanguinoso appostamento a Torino 

Ladruncolo ferito dai carabinieri 
TORINO. 10. 

Un ragazzo di 16 anni moren 
te per una pallottola che gli ha 
perforato un polmone. un com
plice aUivamente ncercato for
es per tentato omicidio, due 
carabinieri contusi dall'auto del 
ladruncolo che per sfuggire alia 
trappola che gli era stata tesa 
ha imestito la «600 » degli in 
seguitori: questo il tragico bi 
lancio di un ennesimo confhtio 
a fuoco avvenuto a mezzogior-
no nel quartierc di Mirafiori 
Sud. II ragazzo era a poena usci-
to dalla propria abitazione ed 
era salito sull'auto che aveva 
rubato per cancare della re-
furtiva. Quando si e \isto cir-
condato senza via di scampo, 
ha ingranato la retromarcia, e 
piombato con l'auto contro la 
<600> dei carabinieri fracas-
sandola ed ha tentato di farsi 
largn impugnando un revolver 
a tamburo calibro A, Non h* 

fatto in tempo a usarla. Come 
ne! finale di un film western, 
mentre il ragazzo ed i carabi
nion si fronteggiavano armi al
ia mano. dopo alcuni attimi di 
silenzio, si sono sentite due de-
tonazioni. poi numcrose altre e 
si e \nsto il ragazzo piegarsi 
compnmendosi il petto, naver-
si. poi corrpre disperatamentc 
in cerca di salvezza. Quando 
I hanno catturato. ansimava ran-
tolante. 

Si chiama Salvatore Folino. 
abita con i geniton e i fratelli 
in via Roveda 22-c. ed d origi-
nario della provincia dl Catan- j 
zaro. Era fuggito da pochi giorni 
dalla casa di rieducazione di 
Pianezza e, quando e tomato a 
casa, aveva detto ai geniton 
di aver ottenuto un pcrmesso 
speciale per buona condotta. 

Con un amico abitante nella 
stessa strada, l'altro ieri ruba-
v* una 1100, poi, i due sacchag-

giavano due distributor! di ben 
zina. Questa mattina i carabi
nieri, messi in allarme dal pro-
prietario dell'auto rubata. si re 
cavano sul posto. Verso le 12 
il Folino. esce dal portone della 
sua abitazione e sale sull'auto. 
Appena mette in moto vede pe
ro che due auto stanno con 
vergendo su di lui. Quando e 
ormai blocca to. innesta la re
tromarcia e va a cozzare a 
tutta forza contro la < 600 > dei 
CC che lo seguiva Uscito dal
la <1100», il Folino ha poi 
estratto la pistola puntandola 
contro i carabinieri. Qualche se
condo, poi sono risuonate alcu
ne detonazioni mistcriose (pa
re provenienti dalla casa del 
complice); i militi hanno ri-
sposto al fuoco, con parecchic 
raffiche, ed il Folino, colpito 
al petto, ha percorso ancora 
dieci metri. Poi e crollato a 
Urra, aanguinanta. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10 

Erano in set (tra cui una 
•1onna) i rapinatori «alia dro 
ga » che hanno fatto il colpo 
da 300 mihoni nel deposito di 
nrologi di via Dogana. Quattro 
di loro sono stati arrestati que
sta sera in Svizzera. uno a Lu
gano e tre a Zurigo. La poll 
zia e - riuscita ad individuarli 
crazie ad una ricevuta per l'ac-
quisto di alcune armi presso 
rarmaiolo milanese Ravizza La 
ricevuta era stata lasciata dai 
rapinatori nella fretta della fu-
ia. dentro una tasca di un cap-
,H>lto dimenticato sul luogo del-
a rapina 

Al padiglione rlanlmazione 
del Policlinico dove sono sta
ti trasportati Ieri sera alle 
22 in preda agli effetti vio
lent! di un tossico ancora sco-
nosciuto. le quattro vittime 
della « rapina alia droga » av 
venuta fra le 18 e le 20 pas 
sate, nella sede della a Nagnus-
Orologi all'ingrossos di via 
Dogana 5. in centra, hanno 
fatto registrare verso I'alba 
un netto miglioramento delle 
loro condizioni. Nussen Nagel 
;I romeno settantenne propne-
tario della grossa ditta, il di 
rettore della stessa Mario Re-
dondi. di 29 anni, 1 due ami
ci stranieri del Nagel. Lajos 
Dich, ungherese di 66 anni. da 
An versa, e Stamslaws Borek 
austnaco. dl 50 anni da Am-
burgo, entrambi di passaggio 
a Milano. sono crollati ten 
sera poco piu di un'ora dopo 
che erano riusciti a liberarsi 
delle corde. 

Sono caduti tncoscientt men 
tre — in uno stato quasi eu-
forico — fornivano agli uomi 
ni della Mobile la prima con-
fusa verslone del colpo che 
ha fruttato ai 4 rapinatori un 
bottino ancora dl valore In-
certo fra i 200 e i 300 raillonl 
in orologi pregiatl. 

Erano te ventldue quando 
sono arrivatl al Policlinico 
dove lublto, pretente anche 

11 sostituto procuratore dott. 
Alessio e poi il prof. Marozzi 
perito chimico della medic!-
na legale chiamato d'urgenza, 
i medici si davano da fare 
per capirc! qualcosa e richia-
marli in vita, pur senza co-
noscere la natura della droga 
loro somministrata. Questa e 
infatti una delle poche cer-
tezze nelle man! degli inqui-
renti: che si e trattato di una 
droga. di un eccitante (le cui 
dosi pero possono produrre 
effetti di choc come in que
sto caso) e non di un sonni
fero come sarebbe stato logico 
supporre; un'altra certezza e 
data dal fatto che solo un ca
so ha fatto si che il bottino 
dei rapinatori non ammon-
tasse ad almeno mezzo mi-
liardo (awicinandosi cosl al 
record della rapina in via 
Osoppo che fu di 590 milioni); 
infatti mentre ancora stava-
no riempiendo le 8 valigie che 
si erano portate dietro. i rapi
natori sentivano suonare insi-
stentemente il telefono. Era. 
si e poi appurato, la moglie 
del Nagel che il ritardo del 
manto aveva allarmato. 

n trillo del telefono ha In-
dotto i rapinatori ad accelera-
re 1 tempi. Hanno chiuso le 
quattro valigie gia piene, han
no lasciato a meta un paio 
delle quattro ancora da riem-
pire e che sono state poi tro-
vate tutte nei local!, e se ne 
sono poi andati rapidamen 
te. due uscendo da via Do
gana. due da via Albricci. 

Oltre alle quattro valige 
scmipiene di merce abbando 
nate. la polizia ha nnvenuto 
sul posto II cappotto mar rone 
che mdossava il primo dei 
rapinatori entrato alle 18 co 
me un cliente, e che come tale 
era gia stato negli uffici tre 
o quattro volte nei giorni 
scorsi, e due riviste in spa-
gnolo che lo stesso lndividuo 
aveva con se quando e arri-
vato. Le due riviste sono ri-
sulfate una stampata in Mes* 
slco, una a Barcellona. Un in* 
dlxio utile unltamente al cap* 
potto? SI tratta dl ludameri-

can!, come anni fa a Zurigo? 
E' possibile. 

Ecco, comunque, ci6 che si-
nora si e potuto mettere as-
sieme sui quattro rapinatori. 
in base alle dichiarazioni re-
se. fra ieri prima del crollo 
e stamane piuttosto stentata-
mente, dal Nagel e dagli al
tri, interrogati dal dott. Ro-
sati. L'uomo che si pensa su-
damericano, o spagnolo, o mes-
sicano e che non per la pri
ma volta si e presentato ieri 
sera alle 18 come cliente in-
trattenendo per un'ora circa 
il Redondi evidentemente per 
aspettare il momento di apri-
re al complici, e stato descrit
to sui 33 anni, altezza fra 
1.60 e 1.63. capelli ncri liaci, 
viso tondo, occhi neri, cappot
to marrone. trovato poi ab-
bandonato dalla polizia; il se
condo era sui 40 anni, alto 
fra 1,73 e 1,80, robusto, ba-
sette lunghe. capelli brizzolati. 
cappello grigio e cappotto 
cammello; il terzo era alto 
anch'egli sul metro e ses-
santacinque. viso scuro e scar-
no, capelli neri, cappotto nero. 
Del quarto non e stato pos
sibile mettere ancora assieme 
1 connotati. L'aspetto piii scon-
certante che si trovano a do
ver affrontare gli inquirenti. 
riguarda perd la droga usa-
ta dat rapinatori e soprattutto 
! suoi effetti e. in relazione 
ad essl, le ragioni per cui e 
stata usata, 

II perito chimico prof. Ma
rozzi giunto ieri alle 23. circa 
al Policlinico. ha prelevato i 
campioni del materiale estrat
to dallo stomaco dei quattro 
pazienti. i bicchieri che han
no contenuto la bevanda (che 
sapeva di grappa, hanno det
to le vittime) in cui e riiua-
sto solo una traccia secca 
bianca lnutilizzabile e ha in!-
ziato gli esami. II dott. Ales
sio gli ha concesso 40 giorni, 
ma il perito spera entro do> 
manl sera di poter dare al
meno un parere «prelimlna-
re». Pud essere tutto, dlcono 
le voci: atroplna, LSD anche, 
altra roba. Per 11 m i s al 
sa poco. 
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Codice, regolamenti, istruzione fatti in modo da esasperare l'isolamento degli agenti 

Poizta=le stelette del matessere 
L'opinione del compagno Arrigo Boldrini - II progetfo di legge del PCI per la smilifarizzazione della P.S. - II benesfare del parroco 
per pofer ottenere Tarruolamenlo - L'addestramenfo sulle mitragliatrici e le «bozze Pacciardi» per sparare sui dimosfranli 

Parlando di polizia si fini-
sce senipre col tornare al pun-
to di partenza, al problema di 
fondo: quella stelletta cucita 
sulle divise. « La PS 6 un cor-
po armato, militare, con tut-
to cid che ne deriva... all'in-
terno per i regolamenti, la di-
sciplina, gli stipendi, le mor-
tificazioni... all'esterno per i 
riflessi nei contatti con l'opi
nione pubblica, per quella dif-
fidenza, quel netto distacco 
che e stato creato tra la gente 
e il poliziotto... > dice il com
pagno Boldrini, vicepresidente 
della Camera, primo firmata-
rio della proposta di legge del 
PCI che pone, appunto. come 
obiettivo principale la smili-
tarizzazione della pubblica si-
curezza. « Anche da noi, pri
ma, la polizia era una orga-
nizzazione civile, come lo & 
d'altra parte in quasi tutti i 
paesi... poi, nel luglio del '43. 
un decreto di Badoglio ne or-
dino la militarizzazione...». 

« Fedelta » 
al governo 

Lo scopo proclamato era di 
c tenere a bada » gli elementi 
fascisti, in numero prevalen-
te nella PS, e di assicurare 
cosi una certa « fedelta > al 
governo; ma quando. nello 
aprile del '49. De Gasperi e 
Scelba imposero al Parlamen-
to la conversione in legge di 
quel decreto, le sinistre ma-
nifestarono l'opposizione e le 
perplessita per quel provvedi-
mento che — nella muta-
ta condizione del paese — ten-
deva a strutturare in funzio-
ne decisarnente antipopolare 
la PS e nello stesso tempo 
« ingabbiava > gli agenti tra le 
ferree maglie di un codice mi-
litare che ben poco spazio la-
scia a ogni richiesta. 

€ Da quelle stellette nasco-
no un po' tutti i mali della 
polizia, almeno per cid che ri-
guarda le condizioni di vita 
degli agenti — riprende anco-
ra il compagno Boldrini — i 
punti principali li conoscia-
•mo bene: i turni massacranti, 
gli stipendi miseri, la rigida 
disciplina, Vobbligo di " suddi-
tanza" verso gli ufficiali, e 
cosi via... certo, basta e avan-
za per parlare di malessere, 
di disagio, e sappiamo anche 
che c'e chi tenta di sfrutta-
re questo malumore per spin-
gere verso il qualunquismo 
e peggio, per seminare odio 
verso gli altri, i " privilegia-
ti". manifestanti, sindacati. 
forze politiche... in sostanza 
per accentuare I'isolamento 
dei poliziotti...». 

Dunque. Ie stellette. E ve-
diamo cosa significa. in pra-
tica. Si comincia dall'arruo-
lamento, dalle minuziose ri-
cerche partendo dal non-
no per scoprire se in fa-
miglia vi sono dei crossi >. 
Di solito spetta al parroco 
del paese dare un giudizio de
finitive E in ogni caso la scel-
ta e fatta anche sulla base di 
considerazioni, diciamo cosi 
geografiche: perche. come 
spiegava un ufficiale della ce-
lere « se piglio un braccianic 
calabrese e difficile che gli 
trovi qualche parente " ros
so ", mentre se scelgo uno di 
Carrara e sicuro che si porta 
dietro un paio di zii 
anarchici *. 

Per il resto. ci pensa il re-
golamento militare. L'ufficia-. 
le insulta. il vitto e da cani. 
i riposi vengono aboliti, non 
si possono leggere i giornali. 
i libri. preferiti? Pazienza. il 
regolamento e li a ricordare 
che c un reclamo presentato e 
firmato da piu mtlitari. ove 
non costituisca reato di am-
mutinamento, rappresenta in 
ogni caso una grave mancan-
za contro la subordinazione 
e deve essere percid rigetta-
to e punito*. 

Come sparare 
sulla gente 

Altro punto dolente, l'istru-
zione. Nei corsi per gli allie-
vi quasi il 40% delle ore vie-
ne dedicato alia istruzione mi
litare, un 20% h destinato al
ia ccultura generate*, il re
sto alia ginnastica, al karate 
e al tempo libera. E per cul-
tura il Viminale intende sol-
tanto la lingua italiana. nel 
senso di eliminare le infles-
sioni dialettali che sembrano 
essere una vera ossessione per 
gli alti gradi del ministero. 
D'altra parte, c'e una pubbli-
cazione del Viminale. in cui 
si illustra in modo assai espli-
cito cosa si intende per 
c istruzione ». 

« H fine che si propone lo 
insegnamento della lingua ita
liana - dice il lesto. lussuo-
so. carta patinata, elaborato 
evidentemente da uno scelto 
nuclco di questori — e quel-
lo di porre gli allievi in con
dizione di esprimersi con or-
dine e chiarezza, in forma cor-

I. Fine questo apparent*-

mente modesto ma che in so
stanza riassume il significa-
to essenziale di ogni insegna
mento... ». Ben diverso il giu
dizio che lo stesso libra for-
nisce sugli t insegnamenti » 
militari. « L'istruzione milita
re tende a far acquistare agli 
allievi i principi di una so-
stanziale disciplina intima de-
rivante dai sentimenti che lo 
studio e la pratica di tale ma
teria promuovono ed esalta-
no: la schiettezza del sentire 
e dell'operare, lo spirito di 
sacrificio, il sentimento dello 
onore. il cameratismo. lo spi
rito di corpo, la fedelta alle 
istituzioni, Vamor di Patria ». 

Senza accenti dialettali e 
con la testa imbottita di reto-
rica. si passa all'addestramen-
to. al passo della scimmia. ai 
« campi » estivi. alle esercita-
zioni con pistola Beretta 34. 
moschetto 91, moschetto au-
tomatico Beretta. fucile mi-
tragliatore Breda 30. mitraglia
trici Breda 37 e 38. mortaio 
81. Tutto meticolosamente pre-
visto e annotato. cosi come le 
« specializzazioni»: blindisti. 
mortaisti, pionieri. mitraglie-
ri. Non esiste alcun corso 
per preparare gli agenti a 
fronteggiare qualsiasi calami
ty (terremoti. alluvioni. fra-
ne) ma ne e previsto uno. di 
un mese. dedicato interamen-
te all'ordine pubblico. E se 
nel manuale degli agenti e 
scritto che «la folia e sempre 
pericolosa ». tra i regolamen-
ti militari i poliziotti studia-
no le famigerate bozze Pac
ciardi. che ancora fanno te-
sto e legge. Articolo 292: *per 
fronteggiare disturbatori di-
sarmati le truppe impie-
gheranno fucili e pistole, o 
fucili automatici purche" in 
posizione di sparare solo col-
pi singoli...*. Articolo 295: 
c per sciogliere riunioni o as-
sembramenti minacciosi. au-
toblindo e carri armati di va-
ri tipi sono particolarmente 
adatti.. *. Articolo 296: < il fuo-
co dovra essere diretto con
tro gli individui che appaio-
no piu pericolosi e possibil-
mente contro i capi dei di-
mostranti...». 

I reparti 
celeri 

Ecco come si forma un po
liziotto, questo soprattutto gli 
insegna lo Stato. < II nocciolo 
e quello. la smilitarizzazio-
ne... — dice ancora il com
pagno Boldrini — questo vuol 
dire riformare i regolamenti, 
l'istruzione, stabilire un nuo-
vo criteria di trattamento eco-
nomico. creare nuovi rappor-
ti con l'opinione pubblica, fis-
sare dei compiti istituzionali 
perche e sbagliato pretende-
re che gli agenti debbano oc-
cuparsi di tutto, senza distin-
zioni... Bisogna inoltre rivede-
re questa struttura piramida-
le che si e incancrenita. con 
una miriade di alti funziona-
ri al vertice, spesso senza al
cun compito ne" incarico, e 
con tutto il peso che grava 
sulle spalle dei sottufficiali... 
e ancora, il discorso sui qua-
dri dirigenti della PS, cresciu-
ti sotto il fascismo e spesso 
portatori di una mentalita rea • 
zionaria, artefici e responsa-
bili principali di questo stato 
di malessere, di questo iso-
lamento... >. 

Perche\ ancora oggi. per gli 
alti gradi del Viminale, e par
tendo dal ministro. la parola 
«polizia > viene subito asso-
ciata a c ordine pubblico»: 
cos! come e strutturata (con 
i suoi « reparti celeri >, « grup-
pi celeri >. « battaglioni mobi-
li»), cosi come e addestrata. 
cosi come e diretta. la poli
zia deve assolvere soltanto al--
le funzioni di strumento re-
pressivo. di c volto feroce » 
dello Stato. di garante per un 
c ordine > che si vuole imrmi-
tabile. E in certe caserme si 
insegna ancora fascismo. si 
spiega che «atti di guerri-
glia » sono € gli scioperi che 
tendono a sabotare la produ-
zione >. 

SI, forse qualcosa sta cam-
biando tra gli agenti. ma per 
gli alti gradi ben poco e mu-
tato da quanto seriveva. una 
dozzina di anni fa, nel suo 
« 11 paese delle cinque poli-
zie *, Gino Bellavita: < 71 Vi
minale. con le sue appendici 
prefettizie, i lo strumento del-
Vanticostituzione, dell'antide-
mocrazia; d come una vec-
chia Bastiglia che pmietta 
una ombra funesta sulla stra-
da delle liberta cirili e del di 
venire democratico di un po 
polo che con la resistenza al 
fascismo e con la guerra di 
TAberazione ha esibito t titn 
U piu validi e convincenti del* 

• la propria maturita politico e 
democratica >. 

Marcello Del Bosco. 

Approvati 
110 miliardi 

per le 
industrie 

• • in cnsi 

La legge per gli interventi a 
favore di industrie in crisi e 
stata approvata definitivamente 
dalla Commisslone bilancio della 
Camera. Entrera in vigore ap-
pena pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale. Essa prevedt- 110 mi
liardi per tre tipi di interventi: 
1) 40 miliardi affidati all'IMl 
(Istituto mobiliare italiano), che 
per conto dello stato li utilizzera 
per ristrutturazioni. conversion! 
o fusioni: 2) GO miliardi ad una 
nuova societa finanziaria costi-
tuita non in modo autonomo dal-
lo stato ma con apporti azionari 
IMI (30 miUardi). IR1. ENI ed 
EFIM (10 miliardi ciascuno) che 
interverra per il « salvataggio > 
di imprese in difficolta, salvo. 
poi, cederle nuovamente ai pri-
vati: 3) 10 miliardi per industrie 
gia fallite ma che avevano pre
sentato richiesta d'intervento 
pubblico fino al 3 dicembre 1970 
(in pratica, si tratta di una sa
natoria per un tipo di Interventi 
che non proseguiranno). 

II giudizio del PCI sulla legge 
e stato negativo: essa non solo 
oflre garanzie al capitale azio-
nario senza dame altrettante 
circa I'occupazione, ma e anche 
del tutto insufficiente ad affron-
tare i problemi di riconversione 
della piccola e media industria. 
Questo compito dovra essere af-
frontato con strumenti nuovi, di-
retti democraticamente dal po-
tere politico, specialmente incen-
trati al livello regionale per la 
piccola Industria. 

L'ambiente carcerario italiano, espressione di una concezlone punitiva e autoritarla, va umanizzato e reso idoneo ad un'opera 
di recupero del condannato. Nella foto: la squallida visione di un « bracclo ». 

Riforma dei penitenziari e difesa gratuita votate al Senato 

Carceri piu umane, dice la legge 
Awocato gratis per i non abbienti 

II PCI vota a favore dei due prowedimenti - II compagno Lugnano: occorre una revisione generate del re
gime penale - L'intervento del compagno Tropeano - Nettamente migliorati i progetti proposffi dal governo 

II professor Huggins visita 
il centro anticancro di Genzano 
E' in questi giorni a Roma il prof. Charles Huggins, premio 
Nobel per la medicina e direttore del c Bin may laboratory 
for cancer research » di Chicago. I I prof. Huggins ha visltato, 
a Genzano, il laboratorio di ricerca cancerologica a lul Inti-
tolato e fondato e diretto dal prof. Vincenzo Russo, nofo chi-
rurgo e ricercatore nel campo della cancerologia. Nella foto: 
il prof. Huggins (a sinistra) *ssieme al prof. Russo, sui ter-
razzo del centro di ricerche nei Castelli romani. 

CAMERA 

Presto sura abolito 
il «delitto d'onore » 

La via per l'abolizione del cdelitto donore> e stata aperta. 
e il Parlamento. in tempi relativamente brevi. dovrebbe liquidare 
questo assurdo istituto giuridico, con altn mioon ad esso collegati. 

La previsiooe otUmistica e dettata dalla decisione unanime 
con cui democnstiam, comumsti e soaalisti. in seno al comitato 
ristretto della Commissione giustraa della Camera, che sta pro
cedendo alia stesura di un testo umficato della riforma dell'ordi-
namento familiare. hanno proposto l'abrogazxne delle norme penali 
che contemplano 1'omicidio a causa d'onore. le lesioni a cauia 
d'onore. la concessionc delle attonuanti, specifiche del motno 
d'onore. 

II Comitato nstretto e siato egualmente unanime neli'approvare 
l'abrogazione delle cosiddette cause speciali di non punibilita a 
seguito del « matrimonio nparatore * nei reau di violenza carnaie. 

«Approvando queste proposte de. van gruppi — d ha detto 
il compagno Guidi — il comitato nstretto ha raccolto" la spmta 
deU'opimone pubblica. che si era espressa anche in dibattiti diretu 
alia liquidazione delta causa d'onore come attenuante speciale o 
addirittura come Utolo autonomo di reato che. secondo il codice 
del fascista Rocco. configurava 1'omicidio per causa d'onore piu 
come un disgraziato che come un colpevole. La riforma tiene conto 
di un'esigenza di civilta, voluta a tu tela re comunque la vita umana. 
L'abrogazione della discriminazione de Icosiddctto "matrimonio 
nparatore" e 1'espressione di una protesta, maturata in ogni regione 
d'ltalia. nei confronti di una concezlone che riguardava la donna 
come un oggetto e che ha trovato anche in episodi clamorosi, come 
il processo Viola, 1'espressione del rifiuto di un istituto axretrato, 
se non addirittura feudalea. 

II riordinamento peniten-
ziario e la disciplina della di
fesa gratuita ai non abbienti 
sono stati ieri approvati dal 
Senato a larga maggloranza. 
I comunistl hanno votato a 
favore delle due leggi, che so
no glunte al vagllo deU'assem-
blea di Palazzo Madama do-
po un lungo lavoro di ela-
borazione della commissione 
giustizia, che talvolta ha ri-
baltato le orlginarie imposta-
zioni del governo. 

ORDINAMENTO PENITEN-
ZIARIO - I puntl fondamen-
tali della legge sono tre: a) un 
piii umano e civile trattamen
to del detemito; b) la difesa 
dei reali interessi di colui 
che, costretto In carcere, pre-
sti un lavoro; c) introduzione 
del principio della semi-liber-
ta e della liberta anticipata. 

Col primo punto si tende 
a dare un serio colpo all'au-
toritarismo imperante nel-
le carceri in virtii di regola
menti arcaici e borbonici, a-
prendo le carceri stesse ad un 
regime piu democratico. In se-
condo luogo, si sottrae il de
temito che lavora negli istitu-
ti penitenziari alio sfruttamen-
to di tipo coloniale da parte 
degli imprenditori; a seconda 
del lavoro svolto, al detenuto 
dovrk essere infatti garantito 
un salario non inferiore ai 
due terzi di quello previsto 
dai contratti in vigore per le 
corrispondenti mansion! svol-
te da un lavoratore nelle 
aziende, nonche l'assistenza e 
la previdenza e 11 pagamento 
degli assegni familiarl. II ter-
zo punto fissa: 1) il principio 
della concessione della liber
ty totale, deciso dal giudice di 
sorveglianza, per chi abbia su
bito una pena non superiore 
ai due anni; 2) il principio 
della semi-liberta (restrizlone 
In un istituto di pena duran
te la notte, lavoro. anche ester-
no, durante il giomo e In ple
na liberta) per chi, condanna
to a oltre due anni di reclu-
sione, abbia scontato almeno 
meta della pena. 

II compagno LUGNANO, an-
nunciando II voto favorevole 
dei senator! comunistl, ha 
preliminarmente o s s e r v s -
to che 11 disegno di legge va-
rato dalla commissione e pro-
fondamente diverso da quello 
proposto dal govemo; e c!6 e 
stato possibile perche vi e 
stata una convergenza anche 
di un largo settore della De-
mocrazia crlstlana sulle posi-
zioni dei comumsti e dei so
cialist!. 

I comunistl — ha prose-
guito Lugnano — votano a fa
vore perche questa e una leg
ge avanzata e rappresenta co
munque una conquista, anche 
se non si pub dire che con 
essa tutto e risolto. Infatti, 
non si potra dire che niente 
sia camblato finche — .al di 
la della migliore legge — non 
si sia risolto il problema del
ta cura della salute, dell'ali-
mentazione, deH'istruzlone sco-
lasttca e professionale del de
tenuto; e fino a quando I de-
tenuti continueranno a vivere 
In ambienti malsani, privi di 
aria e di luce, e moralmente 
degradanti. 

Siamo d'accordo — e l'ab-
blamo propugnato — con la 
umanlzzazione della pena, ma 
11 problema, In deflnltlva, e 
dl adeguare senza indugl tut-
ta la legislazlone, ammlnlstra-
tlva e penale, alle mutate 
eslgenze della societa. 
DIFESA DEI NON ABBIEN

TI - Con il prowedimento, 
sia per i procedimenti penali 
che per quelli civil!, ai non 
abbienti (cioe a coloro che 
non raggiungono il minimo 
imponibile ai fini della com-
plementare) dovra essere assi-
curata la difesa con 1'onere a 
carico dello Stato. L'avente di* 
ritto potra scegllere liberamen-
te il proprio legale purche 
Iscritto all'albo degli awoca-
ti e procuratori. 

A nome dei senatorl comu-
nisti ha annunciato 11 voto 
favorevole 11 compagno Tro
peano, che e anche il primo 
firmatario dl una specifica 
proposta del PCI. 

Votiamo a favore — ha detto 
Tropeano — pur se ribadiamo 
alcune riserve sulla non suffi-
ciente rispondenza della legge 
ai dettati costituzionali. perche: 
1) siamo riusciti a fare acco-
gliere alcuni dei principi che 
costituivano la base della no

stra proposta; 2) la legge ha 
limitato i requisiti per Tammis-
sione al patrocinio statale solo 
alia «non manifesta infonda-
tezza della lite > e alia non 
iscrizione negli elenchi della 
complementare; 3) ai non ab
bienti e stata concessa la fa-
colta di scegliere liberamente 
il proprio legale tra tutti quelli 
Iscritti all'albo e non in un 
albo speciale. come voleva il 
governo; 4) e stato accolto 11 
principio della liquidazione delle 
competenze ai difensori in base 
alle tariffe e non in base a 
criteri flssati dal ministero (il 
che avrebbe voluto dire restare 
fermi aU'attuale situazione del 
< difensore d'ufficio > che. non 
pagato, non difende niente); 
5) si e riusciti a limitare a una 
sola la commissione per 1'am-
missione al patrocinio statale. 
che una volta concesso vale per 
ogni stato e grado del proce-
dimento. 

Negli uffici del Soviet supremo a Mosca 

Un gruppo di ebrei 
manifesto per i visti 

l . l l . nostra reJazione P ™ ^ 6 " ^ ^ ? ^ * ! Dalla nostra redaiione 
MOSCA, 10. 

Alcune decine di cittadini so-
vietici di origine ebraica (se-
condo le notizie raccolte da 
alcuni giornalistl occidentali 
sarebbero circa 140) che nel
le scorse settimane avevano 
chiesto il visto di uscita per 
stabilirsi definitivamente in 
Israele, si sono recati nel po-
meriggio d! oggi al •Palazzo 
dei ricevimenti* del Soviet 
Supremo sulla via Kalinin do
ve — secondo informazioni 
che non sono state pert) con-
fermate da font! sovieticbe 
— avrebbero dato Inizio a 
uno nsciopero della fame* 
per chiedere il rapido disbri-
go delle pratiche relative al 
loro viaggio. Nella serata i 
manifestanti sono stati allon-
tanati dal palazzo. La polizia 
non ha proceduto a fermi. 

II Palazzo dei ricevimenti 
e stato creato propno per per-
mettere ai cittadini di presen-
tare nchieste e petizioni al 
Soviet Supremo e si trova 
di fronte alle mura del Crem-
lino. E' qui che tutti I citta
dini che hanno critiche o que
stion! particolari da sottopor-
re al massimo organo dello 
Stato si recano normalmente. 

Un episodio come quello di 
oggi e certamente da collega-
re, oltre che col disagio nel 
quale possono trovarsi alcu
ni gruppi familiar! di ebrei 
che hanno chiesto di emlgra-
re in Israele, anche con la 
sempre piu interna presslo-
ne sviluppata da Tel Aviv e 
da varie organizzazioni sio-
niste che da mesi continuano 
a tempestare di lettere e mes-
saggi migliaia di ebrei sovie-
ttci alio scopo di alimentare 
la campagna in corso. 

La manifestazione dl oggi 
ha avuto inizio verso le 14 del 
pomeriggio quando dl fronte 
al Palazzo dei ricevimenti si 
sono presentati alcuni gruppi 
dl ebrei lettonl (circa 90) e 
qualche altro gruppo minora 

proveniente dalla Georgia, da 
Leopoli e dal circondario di 
Mosca. Ai giomalisti occiden
tali che si sono recati in buon 
numero nei pressl del Palazzo 
dei ricevimenti, e stato con-
segnato un documento firma
to da c cinquantasei capi fa-
miglia di Riga», che mette 
in luce scopertamente gli sta
ti d'animo esasperatl e gli 
orientamenti dei suoi autori. 
Nel documento si dice infatti 
che gli ebrei sarebbero • trat-
tenuU con la forza nel terri-
torio dellTJRSSs giacche al
le nchieste di visto, le auto-
rita avrebbero risposto nega-
tivamente. 

Nella serata, ed esattamen-
te alle 19^0, come abbiamo 
detto, la polizia e interve-
nuta allontanando dal Palaz
zo i manifestanti. Non si so
no verificati incident! e non 
vi sono stati arresti. 

Come e noto, secondo dati 
ufficiosi, 10^00 cittadini sovie-
tici di origine ebraica hanno 
lasciato il paese per recarsi 
in Israele negli ultimi dieci 
anni, ed il flusso e continua-
to anche dal '67 in poi, sia 
pure in misura ridotta, no-
nostante non esistano, dai 
tempi. della guerra del sei 
giorni ad oggi, rapportl di
plomatic! diretti fra 1 due 
paesi. 

L'orientamento del governo 
sovietico e di permettere la 
partenza per Israele a coloro 
che hanno il problema di ri-
costituire focoiai famihari di-
spersi dalla guerra. E' evi-
dente perd che I diligent] so-
vietici quando esaminano le 
richieste di visto tengono con
to, come si legge in un docu
mento ufficioso reso noto 
qualche tempo fa. «non sol
tanto degli interessi del ri-
chiedenti ma anche di quelli 
dello Stato sovietico e dei 
paesi arabi amlci che subi-
scono continuamente Taggres-
sione israeliana ». 

a. g. 

II Parlito al lavoro per il suo giornale 

Per domenica 28 marzo 
una nuova grande 

diffusione deirUnita 
Le prime adesioni alia giornata di mo-
bilitazione da Roma, La Spezia, Carra
ra, Viareggio, Modena e dalla Puglia, 

Sardegna, Campania e Marche 

II Partito 6 al lavoro per 
preparare una nuova gran
de giornata di mobilitazio-
ne attorno all'Unifd. Dome
nica 28 marzo i compagni 
vogliono diffondere le stes
se copie che abbiamo por-
tato di casa in casa 11 21 
febbraio scorso. E' uno sfor-
zo di informazione che va 
fatto perche lo richiede la 
situazione politica. 

Numerose sono gia le or
ganizzazioni del Partito che 
hanno dato la loro adesio-
ne alia iniziativa. Fra que
ste Roma, La Spezia. Car
rara. Viareggio. Modena. i 
compagni delle Puglie. del

le Marche, della Sardegna 
e della Campania. Invitia-
mo i compagni delle Fede-
razioni e i responsabili degli 
« Amid dell'Unitd*.a farci 
pervenire al piu presto gli 
impegni delle varie organiz
zazioni. 

I compagni dell'Associa-
zione nazionale « Amid del-
I'Unita * invitano infine gli 
ispettori del giornale. i di
rigenti delle organizzazioni 
del Partito e tutti i diffu-
sori a farci pervenire per 
tempo le prenotazioni per 
la giornata di venerdl 19 
marzo, festa infrasettiroa-
nale. 

MILANO 

I compagni al lavoro 
per I'Unita in fabbrica 
Fra le iniziative di questa campagna abbonamenti che 

mentano di essere citate, non possiamo dimonticare quella 
della federazione milanese del PCI rivolta verso le Com
mission! Interne, i consign" di fabbrica e le Sezioni sinda-
cali. E' stata infatti spedita una lettera a questi organismi 
che oltre ad offrire particolari agevolazioni per l'abbona-
mento, poneva con forza l'accento sulla necessita della pre-
senza dell'l/nitd nella fabbnea. Gia quattro commissioni 
interne hanno dato la loro adesione. ed altre se ne preve-
dono nel corso della prossima settimana. 

Questo modo concreto di stabilire un collegamento fra 
il nostro quotidiano ed i luoghi di lavoro, riteniamo debba 
trovare una sua realizzazione a livello nazionale, da parte 
di tutte le federazioni. In questo quadro si innesta la se
conda positiva diffusione di fabbrica tenutasi a Padova, 
frutto di un lavoro coordinato fra organismi dirigenti della 
federazione. corrispondenti ed Amid dell'Unitd. Un'altra ta* 
vola rotonda sui problem! della Breda (condizione operaia 
inquinamenti, condizioni di salute dei lavoratori eoc.) ha 
determinato questa nuova diffusione feriale. I risultati sono 
stati notevoli, 500 copie diffuse, aumento spontaneo nelle 
vendite presso le edicole. -

Dalla fabbrica, in un prossimo futuro, l'iniziativa del com
pagni di PADOVA si estendera ai problemi piu general! dello 
sviluppo sociale e della provincia, nonchl a quelli della 
citta e dei quartieri. Nel contesto della campagna abbona
menti, ' va segnalato il notevole impegno del Partito per 
Rinascita. A tutt'oggi i versaraenti pervenuti dalle varie 
federazioni assommano al 78 per cento dell'obiettivo. 

Vanno segnalati i successi di MILANO al 125 per cento 
deU'obiettivo. MASS A CARRARA al 110 per cento, TERNI 
che ha superato l'obiettivo dello scorso anno quasi raddop-
piandolo (193 per cento), CASERTA al 120 per cento. MA
TER A al 111 per cento. 

ANCONA 

Ecco com'e stato superato 
l'obiettivo della diffusione 

A concluitone delle quat
tro diffusion! straordinarie 
— 11 ottobra, 8 novembre, 
12 dicembre, 24 gennalo — 
non possiamo che trarrt un 
bilancio posltivo del lavoro 
svolto dagll cAmlcl de 
I'Unita >, dal diffusori e 
dalla sezioni. La cifre par-
lano chiaro: I'oblattivo com-
plesslvo — molto tlevato — 
per le quattro diffusion! 
era di 27 m!la copie. Sono 
state raggiunte 27.940 co-
pit. Certo, la situazione po
litica generate ha giovato 
alia mobilitazione del Par
tito • , qulndi, ha permesso 
di utilizzare sempre meglio 
rUnita. Tutfavla riteniamo 
che fra le nostra organizza
zioni sia maturata una mag-
gior sensiMlita sui proble
mi della nostra stamp* e 
della sua diffusione. Cltla-
mo alcuni casl. A Senigal-
lia-centro t stata aumenta-
ta la diffusione domenlcale 
e anche II numero del dif
fusori. A Barbara — Co-
mune ove I'Unita veniva 
diffusa solo due-tre volte 
I'anno — ora si diffonde il 
giornale tutte le domtnlcht. 
La sezione Centro-Monti dl 
Ancona ha awiafo la dif
fusione domenicale fissa con 
50 copie unitamente al gio-
vanl della FGCI. La Sezio
ne del Cantitre Navale ad I 
compagni delle Fabbrlche 
del Molo Sud diffondono 
il giovedi rispettivamente 60 
e 70 copie fra lo metstran-
ze. I giovani di S.N. Posa-
tora sono passati da 43 a 
70 copie domenicali, i com
pagni di Posatora da 125 a 
150 copie. Da Fabriano, In-
flno, e venulo II contrfbuta 
piu notevole alia diffusion* 
del 50. del PCI con 1000 co

pie (circa 750 copie In piu 
del normal*!). 

Discontinue — ancha sa la 
tendtnza e quella della rt* 
presa — la diffusione a 
Chiaravalle, Oslmo, Caste!* 
fidardo, lest, Montecarotto, 
ecc Di contrapposto le or
ganizzazioni del Partito nel 
Comuno di Ancona hanno 
diffuso nel 1970 ben 7.000 
copi* In piu deli'anno pre
cedent*. Un buon risultato 
soprattutto s* si consider* 
un calo dalla resa, ridotta 
ad appena I'B per canto. 

La campagna In corso per 
gli abbonamontl trova la F«-
derazion* comunista anco-
netana alia data del 20 feb
braio su quasi* posizioni: 
71 per cento per l l lnita • 
93 per cento p*r c Rinasci
ta » (con alcuni rinnovi in 
corso praticamenfe al 100 
per cento) quando manca-
no ancora tr* mesi alia chia-
sura delta campagna stes-
sa. Fra alcun* altre da ci-
tar* la zona del Misa (S*> 
nigallla) con 12 abe*nam*n-
ti nuovi a I'Unita e 10 a 
Rinascita. 

Intanto In tutta la provin
cia • In cars* un'iniziativa 
tesa a raggiungere oltre 100 
nuovi abbonamenti per la 
edizlon* del giovedl (Serra 
dl Conti lavora per raggian-
gern* 30 da sal*). 

Fin qui un quadro slnl*-
tico. Vi sono dati positivl, 
ma non bisogna dimentica-
r* I* persistent! ton* d'om-
bra. Alcune (Chiaravall*. 
Osimo, ecc) I* abbiamo ci
tate. Hanno altresi bisogno di 
elevare impegno *d Inizia
tiva In dlrazlon* doll* faav 
briche I* organizzazioni eH 
lesi • dl Senlgallla. 

5*000 lire da un pensionato 

per una sezione dell#Abruzzo 
n compagno Antonio Pala. un vecchio militante di Pe-

scara. atttvo diffusore del giornale ad Arquata del Tronto, 
in provincia di Ascob I'iceno. ci ha mandato 5 000 lire: < Sono 
una parte della sua misera pensmne — ci scrivono i com-
pagm e debbono servire per mandare " iUnita " a una se
zione povera dove piu difficile e il lavoro politico del Par
tito ». Nel nngraziare il compagno Pala vogliamo informarlo 
che destineremo il giornale a una sezione del c suo > Abruzzo 
dove piu forte, prnprio in qiKMti morm. e *tato '"attacco delle 
bande fasciste alle quali i lavoratori hanno dato una nuova 
grande visposta con la manifestazione di domenica scoria 
all'Aquila 
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Convegno per la 

riforma a Torino 

AllaRAI 
seicento 

dirigenti e 
un deficit 

« misterioso » 
Dalla nostra redazione 

TORINO, 10 
«La RAI-TV e I'ente piu 

controllato d'ltalia. Percio fa... 

3uel che vuo]e, tanto che e 
ifficlle sapere, ufficlalmente, 

perche, da una sltuazione dl 
paregglo nel 1968 si abbla IJ 
deficit attuale, e si paghino 
Interessl passivi per un mi-
liardo con un capitate dl die-
oi. Questo mentre gli abbonatl 
dal due milioni del '61 sal-
gono al nove milioni del 1969 
con un aumento dl entrate 
che passa da 58 a 138 ml-
liardi. Certo, si awlcina la 
riforma dell'En te su cui tuttl 
— a parole — sono d'accor-
do e qui sta l'origine delle 
grandi manovre cui asslstla-
mo, comprese le sortite anti-
monopolistiche di De Feo». 

L'on. Vito Damico, del Co-
mitato parlamentare di vigi-
lanza sulla RAI-TV, dlceva 
queste cose l'altra sera alia 
Camera del lavoro, durante 
un'assemblea organizzata dal
la Sezlone sindacale torinese 
della FILS-CGIL (Federazio-
ne lavoratori dello spettacolo) 
e dal Sindacato lavoratori del-
la RAI-TV. Col parlamentare 
comunista sono intervenuti 11 
sen. Franco Antonicelli, anche 
egli del Comitato parlamen
tare di vigilanza, Ton. Fausto 
Amodel (PSIUP), firmatario 
del progetto dl legge ARCI 
per la riforma della RAI-TV, 
e 11 dr. Massimo Flchera (PSD 
del Consigllo dl amministra-
zlone della RAI. Argomento 
dell'assemblea, appunto la ri
forma dell'Ente radlotelevl-
slvo.' 

La dlscusslone ha lnvestlto 
tutto 11 processo dl informa
zione dell'opinione pubblica e 
la manipolazione che la RAI-
TV (con la grande magglo-
ranza dei giornali) sviluppa. 

Per quanto rlguarda la ri
forma dell'Ente radlotelevislvo 
esistono le posizlonl assunte 
dai sindacati RAI che Ayas-
sot della FILS-CGIL torinese 
ha ricordato nel corso della 
assemblea. Nel progetto dl 
legge delPARCl, Damico ha 
sottolineato gll elementl rela-
tlvi ad una struttura aziendale 
che garantisca, con criteri dl 
autogestione, dai ritornl alia 
plramlde burocratlca. 

E' venuto pol 11 quadra cui 
si accennava aH'Inizio, con 1 
« misterl », che sembrano tall 
anche per 11 governo. II mlnl-
stro Togni al Senato, a di-
stanza di poche ore, ha parlato 
prima di 580 poi di 522 diri
genti. La RAI. Invece, sostiene 
di averne duecento. In realta 
i dirigenti dell'Ente superano 
gia i 600. Quanti dipendenti 
dirigono? Non pochi: undici-
mila, cui si agglungono qual-
cosa come diciannovemlla acol-
laboratori esternln. La «lie-
vitazione» negli ultiml anni 
e stata fortissima. 

A questa sltuazione quale 
contributo ha date 11 profes
sor Sandulll, amico dell'on. La 
Malfa? Piti o meno intenzlo-
nalmente, l'ex presidente della 
Corte costltuzionale ha alutato 
la caduta di un mlto, quello 
del n garante»; la sua «fu-
ga» dalla RAI e stata un al-
tro colpo serio per questa ca-
tegoria cara alia pubblicistica 
repubblicana. 

La riforma deve garantlre 
al cittadlno che egll non solo 
avra un servizio mlgliore ma 
che lo «paghera una sola 
volta». Oggi, infattl, egli lo 
paga tre volte: come canone, 
come tasse che lo Stato ver
sa alia RAI, come pubblicita 
dl cui la RAI ha gll introlti 
e lul — 1'utente — solo 11 
fastldio; senza contare 11 tem
po portato via dai vari « Caro-
selliB alle programmazionl for-
mative-informatlve. 

Necessario, quindi, l'lnter-
vento non solo dei lavoratori 
della RAI (che gia c'e e si 
estende) ma del lavoratori 
tuttl. nel la loro quanta di 
utenti. Necessario e urgente. 
Non c'e tempo da perdere 
— ha detto 11 sen. Antonicel
li — poichfe la riforma della 
RAI-TV corrispondera, nel "73. 
a quella che not tuttl, • oggi », 
sapremo lmpostare ed im-
porre. 

La riforma deve affermare 
il crlterio della informazione 
come servizio sociale Oggi — 
ha affermato Ton. Arnodei — 
Informazione, ricreazlone, cui-
tura sono per la RAI tre modi 
di tendere ad un unico fine: 
Imporre punti di vista pa-
dronali. autoritarl. oorghesi 

La RAI e un servizio pub-
bllco particolare, cipace di 
condizinnare in modo pesante 
lo stesso sviluppo democratl-
co del paese. Pur nel con-
fronto di strategic che la ri
forma consente — ha aggiunto 
Fichera — il problema che 
stiamo affrontando e una 
grande occasione per una pro-
posta unitaria della sinistra. 

Nel dibattito sono interve
nuti dipendenti della RAI e 
sindacalistt della FILS mlla-
nese. Entro 1'autunno sara pro-
babilmente indetto un conve
gno nazionale sulle llnee gene
ral] della riforma 

Andrea Liberator! 

Serata 
sudamericana 
al Folkstudio 

Oggi a He ore 22 il Folkstudio. 
in collaborazione con l'lmpresa 
rio Robbe, presenta una serata 
dedicata alia musica sudameri
cana. 11 piccolo palcosccnico di 
via Garibaldi ospitera i migliori 
artisti della colonia sudameri
cana di Roma i quah oiTriranno 
un'immagine sonora del folklore 
dett'Argentina, del Brasilc e 
ckflla Bolivia. 

// cartellone della rassegna primaverik internazionale 

Esotismo e parzialita 
del«Premio Roma 71» 
Un fatale 
concerto 

Discutibile scelta degli spettacoli e dei complessi 
La manifestazione dal 21 aprile al 2 giugno 

PARIGI — Maurice Ronet abbraccia I'attrice Jugoslavs Neda 
Arneric in una scena di « Un peu, beaucoup, passionnement > 
(« Un poco, molto, appassionatamenle») II nuovo film di Ro
bert Enrico: in esso si racconta la storia di un fiautisfa fran-
cese, regolarmenie sposato, che recatosl a Belgrado per un 
concerto, si innamora di una ragazxa Jugoslav*. Questo amore 
sara causa di una serie di incredibili complication!. 

Personalmente lo spettaco
lo che piu attendiamo di que
sta terza edizione del Premio 
Roma — festival internazio
nale delle arti dello spetta
colo — e l'ultimo, quello di 
chiusura: un recital di Eduar-
do che si intitola Di giorno 
in giorno, dai pari ai dispari. 
Sara una sintesi poetica del 
grande autore-attore napole-
tano, della personalita tea-
trale piu importante che an
no veri, oggi, il nostra paese. 

L'annuncio e stato dato, ieri 
mattina, nel corso della con-
ferenza-stampa tenuta da Ge-
rardo Guerrieri che, insieme 
con sua moglie Anna d'Arbe-
loff, e il «gestore» della mani
festazione primaverile romana, 
la quale avra inizio. come al 
solito. il 21 aprile. e si conclu
d e d il 2 giugno. 

Cercheremo. qui. di dare un 
elenco U piu completo possi-
bile delle rappresentazioni cui 
sara dato assistere. Premet-
tiamo che gli spettacoli in 
programma sono diciotto, pro-
venienti da tredici paesi: uno 
dalla Danimarca, due dagli 
Stati Uniti. uno dal Giappo-
ne, uno della Malesia, unc 
dail'Indonesia, uno dalla Tur-
chia, uno dall'URSS. uno dal
la Gran Bretagna. uno dalla 
Spagna, uno dal Brasile, 
quattro dalla Francia, uno 
dal Congo e due italiani. 

Gli spettacoli si terranno al-
1'Eliseo, al Piper, alia Galle-
ria nazionale d'arte moderna; 
uno solo si svolgera, invece, 
in un circo. 

Aprira il balletto reale da-
nese, che presentera Conser-
vatorio, balletto in un atto di 
August Bournonville. musiche 
di H. S. Paulli; Tango Chika-
ne, coreografie di Flemming 
Flindt, musica di Per Noer-
gard e Jacob Gade; La lezio-
ne. balletto in un atto di 
Flemming Flindt (da Ionesco), 
musiche di Georges Delerue 
e. infine 71 lupo, balletto in 
un atto con la coreografia di 
Flemming Flindt, musiche di 
Henri Dutilleux (21. 22. 23 e 
24 aprile. aH'Eliseo). 

In un circo. «come luogo 
di passaggio», il regista ita-
liano Mario Missiroli ha ara-
bientato Eva Peron del dise-
gnatore satirico argentino Co-
pi. Interprete principale sara 
Adriana Asti (22, 23 aprile). 

D teatro giovane giappone-
se portera al Premio Roma La 
Mama Tokio o The Kid Bra

ce Prima » italiana del dramma di Gombrowicz 

Passione e morte 
dell'apatica Iwona 

La scoperta dell'avanguardia polacca nel nostro paese — Colo-
rita evidenza dello spettacolo realizzato da un gruppo del 

«Teatro Libera », con la regia di Armando Pugliese 

Generalmente ritardatario, U 
nostro teatro si e accorto ab-
bastanza in tempo dell'esisten-
za di Witold Gombrowicz. lo 
scrittore e drammaturgo polac-
co scomparso qualche anno fa 
e che. con Witkiewicz e con 
Bruno Schulz. fu, gia neH'ante-
guerra. uno dei «tre moschet-
tieri » dell'avanguardia Iettera-
ria del suo paese. Si e in Italia 
rappresentato, nelle recenti sta; 
gioni. 71 matrimonio (regia di 
Mario Missiroli), cui h3 fatto 
seguito Operetta (regia di An
tonio Calenda. per lo Stabile 
dell'Aquila). Ora tocca a Iwo
na. principessa di Borgogna, 
che si da a Romr, al Tordino-
na. sotto 1'insegna del Teatro 
Libera: giovane formazione or-
mai nota nel mondo grazie <J 
suo Orlando furioso. e un al 
tro distaccamento della quale 
sta preparando per il Festival 
di Parigi (superate le prime 
difficolta burocratiche) uno 
spettacolo tutto nuovo. 

Iwona e la piu antica. fra le 
creauoni di Gombrovicz desti-
nate alia scena; rsale infatti 
come scr.ttura. al 1935. e, co 
me pubhlicazione. al l£W. Pro 
tagomsta. o megho elemento 
catalizzaTore del dramma. una 
ragazza aj^iUca. nel pieno sen 
so — anche filosofico — del 
terminer distaccata da perso 
ne e cose, apparentemente 
amorfa e inerte. ma car-ace di 
repliche nette e sincere agli 
stimolt di un'*imamta che pu 
re le e estranea In un clima 

di favola crurtele. il Re Igna 
.zio, la Regina Marghenta. il 
principe Filippo loro figlio. i 
cortigiam e le cortigiane fan 
no di Iwona il loro ziml>ello: il 
pnncipe si fi.lanza addiriltura 
con lei. un po" per burla un 
po' per afTermare paradossal 
mente la propria supenonta. 
ma e spaventato quando erode 
che Iwona si sia innamorata 
di lui Man ma no la ragaz?a 
con la sua provocatona inno 
cenza. con la sua indifesa do 
cilita. ma anche con la sua 
perdurante separazione dagli 
altn. finisce per dtventare un 
ingombro. un motivo di turba 
menlo; e dunque verra sacri 
ficata. 

Si e riconosciuto in Gombro

wicz un dissidio ricorrente: 
quello tra maturita e immatu-
rita; crescere vuol dire anche 
adeguarsi alle leggi. alle re-
gole. alle convenzioni II laconi-
co rifiuto che Iwona oppone agli 
sforzi per renderla simile a 
quanti la circondano signiflca 
quindi un acerbo disdegno per 
la societa degli < adulti». piu 
che per una struttura sociale e 
politica determinata: quantun-
que non sia poi del tutto Ule-
gittimo vedere nel testo di 
Gombrowicz (e al di la. maga-
ri. d'ogni sua dichiarata inten-
zione) il riflesso metaforico di 
situazioni autoritarie molto pre-

Conferenza-stampa 

di sei cineasti 

francesi per I'AIACE 
I registi Jean-Luc Godard. Re

ne Alfao. Paula Delsol. Robert 
Lapoujade, Louis Malle e Alain 
Tanner partccipano oggi alle 19 
a una conferenza-stampa. orga
nizzata dall'AIACE. presso la 
Associazione della Stampa Este-
ra in Italia. I sei registi venuti 
in Italia su invito dell'AIACE 
per presentare le loro opere piu 
recenti. parleranno sul tema: 
< Una sempre piu proncua col-
laborazione internazionale tra 
le forze culturali. per 1'affer-
mazione del cinema d'essai >. 

Alia conferenza-stampa sono 
stati invitati a partecipare i 
giomalisU italiani e strameri 
present! a Roma e numerose 
personalita del mondo cinema-
tograflco e culturaie. Godard: 
Allio. Delsol. Lapoujade e Tan
ner partiranno. poi. rispettiva-
mente per Torino. Milano. Na-
poli. Genova. Bologna dove 
presenteranno i loro film Le oai 
savolr. La vieille dame indigne. 
Une fille a \a derive, Le So-
crate e Charles, mort ou vif e 
avranno incontri con la stampa 
e il pubblico del cinema d'es
sai. Louis Malle restcra a Ro
ma per la presentazionc di 
c Calcutta ». 

cise. La regia di Armando Pu
gliese (anche mediante tagli 

effettuati sul copione. o sotto-
lineature di certi particolari) 
non tende comunque a una 
esterna storicizzazione. quanto 
piuttosto a mettere in rilievo 
la violenza essenziale di cui 
e vittima Iwona sin dall'inizio; 
raa senza dimenticare. anzi e-
saltando. il lato eomico dell'a-
zione drammatica. La quale. 
dopo un avvio quasi didascali-
co. non privo d'indugi e di 
vuoti. acquista ritmo e spedi-
tezza. consegoendo nei suoi 
momenti culminant! quel carat-
tere «musicale> che era un 
po' I'ossessione di Gombrowicz: 
cosi. la fase suprema di questa 
Iwona si traduce quasi in un 
concertalo da opera buffa. che 
illumina vieppiu la ferocia di 
quella eongiura dei potenti. dei 
« normali *. contro l'« anorma-
Ie» minacciante il loro ordine. 

Tema non nuovo. nemmeno 
all'epoca in cui Gombrowicz 
scriveva (si pensi solo a Pi
randello): ma disck)!to in uno 
stile freneticamente * teatra-
le>. che offre al regista ottimi 
spunti per colorite invenzioni 
plasticne e vocali. sia pure in 
brevissimo spazio (e la sceno-
graha di Bruno Garofalo accen-
tua spintosamentr le elemen-
tari ristretteTze del teatro dei 
burattini. mentre i costumi ap-
paiono intonate a) gusto delle 
illustrazioni < galanti »). La re-
citazione e. si capisce, tutta 
t sopra le righe». con la giu-
sta eccezione di Renata Za-
mengo. una Iwona ben cali-
brata. d'intema espressivita 
mimica. La miglior tnisura. nel-
la voluta esagitazione. ci sem 
bra la raggiunga Lombardo 
Fomara. che e il principe Fi
lippo: efficaci anche Gaetano 
Cempisi (il Re) e Aldo Miran 
da (il Ciambellano). piu osciJ 
lante il rendimento degli altri 
interpret] — Anna Rossini. Al-
tea De Nicola. Loredana Mar
tinez, Nino Bignamini, Vittorlo 
De Bisogno —, e forse bisogno-
90 di piu accurata registrazio-
ne. Comunque, il succesao e 
stato cordialissimo. e di Ueto 
auspicio per le repliche. 

Aggeo Savioli 

thers, che proporranno Nan-
sosatomi-Hakkenden, «la sto
ria degli otto cani >, un testo 
famoso rielaborato con inten-
dimenti moderni (al Piper, 
26, 27. 28. 29 aprile). 

Deafman glance (« quel che 
vede un sordo - l'occhio. lo 
sguardo del sordo»), e lo 
spettacolo d'avanguardia di 
Robert Wilson che giungera 
dall'America. (27 e 28 aprile, 
all'Eliseo). 

Unico dei paesi socialist! in-
vitato al Premio Roma e, que-
st'anno. 1'URSS. con uno spet
tacolo di canzoni, o meglio di 
canzonette. Nientc di c impe-
gnato ». quindi, ma forse sara 
curioso ascoltare cantanti sco-
nosciuti nel nostro paese. I 
nomi in programma sono quel-
li di Eduard Khil. Nina Pa-
khomenko. Brigwazze, Bogati-
ko. Lo spettacolo verra dato 
il 29 e il 30 aH'Eliseo. ma sara 
replicato, poi, in teatri perife-
rici romani. Di dubbio gusto 
e fuori del tempo la presenta-
zione che di questo spettacolo 
si fa nel programma, dove si 
parla ancora di csipario di 
ferro >. 

Dei quattro spettacoli fran-
cesi due sono di danza e pre-
cisamente Atmospheres, quat
tro balletti della Compagnia 
di Anne Beranger e Joseph 
Russillo (3, 4 maggio aH'Eli
seo), Ecce homo e Lescaut 
presentati dal Theatre fran-
caise de la danse (15. 16. 17 
maggio aH'Eliseo). 

La Francia porta ancora: 
La vie offerte, che vede riu-
nita finalmente una grande 
coppia di attori francesi: Jean 
Louis Barrault e Madeleine 
Renaud, in un recital apposi-
tamente composto per la ras
segna romana (Eliseo 12, 13 e 
14 maggio) e Le balcon di 
Jean Genet. Mai rappresenta
to in Italia, ci viene proposto 
dal regista Antoine Bourseil-
ler con la compagnia de l'Ac-
tion Culturelle du Sud-Est. D 
testo e stato rielaborato da 
Bourseiller in coUaborazione 
con lo stesso autore (Eliseo, 
28, 29. 30 e 31 maggio). 

H Teatro Arena di San Pao
lo del Brasile, diretto da Au-
gusto Boal, presenta Arena 
Conta Zumbi, uno spettacolo 
musicale autoctono (Piper 4, 
5, 6 maggio). 

Danze. farse, canti daUa 
Turchia, che portera a Roma 
Una storia di Istanbul, messa 
in scena dalla compagnia 
Dormen di Ankara (Eliseo 5, 
6, 7 maggio). 

Dal Congo-Kinshasa Le jeu 
des vivants (cU gioco dei vi* 
vi>) sulla condizione del ne
gro in Africa, presentato dal 
Gruppo espressione del Con-
servatorio (Piper. 7. 8. 9 
maggio). 

Dagli USA arriveranno i 
Black Gospel di Eddie Haw
kins (Eliseo. 8. 9, 10 maggio). 

Dalla Malesia il Teatro 
Wayang Kulit (Teatro d'om-
bre) del Kelenta porta Stone 
del Ramayana (alia Galleria 
nazionale d'arte moderna, il 
13. 14. 15 e 16 maggio). Da 
Giava (Indonesia) giunge il 
Balletto reale del Sultano di 
Jogjakarta (19. 20, 21 maggio. 
ailEliseo). 

La Spagna sara presente 
una sola serata (il 18 maggio 
aH'Eliseo) con un recital del 
cantante Raimon. 

Dall'Inghilterra, I n f i n e , 
giunge una nuova versione di 
Amleto, neUa messa in scena 
della Prospect Theatre Com
pany di Londra, diretta da 
Toby Robertson. La parte del 
principe di Danimarca. qui 
visto come un giovane nel 
mondo politico di oggi. e affi-
data a Ian McKellen (28, 29, 
30 e 31 maggio aH'Eliseo). 

Di Eduardo abbiamo detto. 
Degli spettacoli giudiche-

ranno i critici di volta in vol-
ta. QueUo che emerge sin 
d'ora dal programma e una 
estrema varieta e anche ete-
rogeneita di temi e di scelte. 

Stupisce anche l'assenxa. a 
parte I'URSS. dei paesi so-
dalisti e di quelli di nuova 
indipendenza della vlcina 
Africa (con una sola eccezio
ne). Gerardo Guerrieri ha par
lato di difficolta incontrate nei 
contatti con I'Unione Sovieti-
ca. ma non ha spiegato per-
che mancano altri paesi. Ep-
pure alcuni di essi — Ceco-
slovacchia. Polonia. Algeria. 
Cuba — sono present! alia 
Rassegna degli Stabili che si 
svolgera a Firenze. Anche fl 
tanto (e giustamente) conte-
stato Festival del La prosa di 
Venezia ha «aperto > ad Est 
da molti anni. 

Sarerno maligni. ma ci ser
ge il dubbio che il Premio Ro
ma 71 sia non a caso di tutto 
riposo e piuttosto incline al-
I'esotico. quasi non voglia di
sturbs re la campagna eletto-
rale per le elezioni ammini-
strative - romane: campagna 
che. guarda un po*. coincide 
largamente con il calendario 
della Rassegna. 

Anche quest'anno, comun
que, 0 Premio Roma si rivol-
ge al pubblico dei giovani, of-
frendo loro prezzi di favore: 
da sei a otto mila lire per sei 
spettacoli. 

Mirella AcconciamesM 

Mostre d'arte a Roma 

Baratella e Saliola: 
due volti della violenza 

W 

PAOLO BARATELLA, ANTO
NIO SALIOLA - Galleria iClak» 
(via A. Brunettl 49); flno al 
16 marzo. ' 
Le pitture politiche dl Bara

tella sono realizzate con un for
te dinamismo di idee che muo-
ve le Igure nei modi plastic! 
di una sequenza cinematografica 
che si sia scomposta nei suoi 
fotogrammi. II modo di far ve
dere e comunicare e didascali-
co, ideologico. di un romantici-
smo rivoluzionario ironizzato e 
schematizzato in atletica dal Li
ving Theatre. E' una pittura co-
struita con procedimento « foto-
grafico > che rifluta i segni fl-
gurativi della pittura colta e 
dell'eredita artistica per farsi 
documento, < pittura-occhio > e 
«pittura-verita >. L'eredita ar
tistica e citata nel suo momen
ta ideologico o storico, mai sti-
listico. La citazione piu clamo-
rosa e quella di Marat assassi-
nato nel bagno che fu dipinto 
da David. Ma citazione e anche 
il « clima > romantico rivoluzio
nario dei quadri col mare che 
potrebbe dirsi quello della Fran
cia dipinta da Gericault neUa 
c Zattera della Medusa >. La ca
duta dei segni della pittura col
ta in favore dell'evidenza docu-
mentaria e della sequenza psico-
logico-pob'tica e una scelta ri-
schiosa ma fertile almeno in 
questi quadri: da < Rosso per 
J.P. Marat > a c ...Come se mi 
alzassi e prendessl coscienza... >, 
a < Happiness >. II « clima » poe-
tico combattente sottintende la 
esperienza culturaie dei confiitti 
di classe. tra il 1967 e il 1970. a 
Berlino. Parigi, Milano e Roma. 

Nelle immagini piu tipiche di 
Baratella e il pittore stesso che 
da la sua flgura alia coscienza 
della violenza borghese. Una fl
gura che prima e ferma nel-
1'abitudine professionals poi si 
desta neU'esperienza e, quando 
subisce violenza, scatta nell'urlo 
e neUa rivolta. L'interesse pitto-
rico deU'autoritratto sta nella 
sua qualita plastica di fotogram-
ma, dj «scrittura di luce*, che 
sembra il risvolto ideologico di 
classe del dinamismo dl t For
me unicbe della continuita oeUo 

Incidente alia 

Scerrino: sospeso 

« Manifesto dal 

carcere» 
Le rappresentazioni di Mani

festo dal carcere di Dacia Ma-
raini. che erano cominciate lu-
nedl sera al Circolo culturaie 
Centocelle. sono state interrotte 
in seguito ad un infortunio 
occorso all'attrice Rosabianca 
Scerrino. L'attrice e. infatti, ca
duta l'altra sera durante lo 
spettacolo. Questo e stato por
tato a termine egualmente. ma 
poi la Scerrino e dovuta ricor-
rere alle cure dei medici per 
un forte dolore e gonflore ad 
un ginocchio. I sanitari hanno 
ordinato all'attrice alcuni giorni 
di riposo. Si spera. comunque. 
che Manifesto dal carcere possa 
tomare in scena la prossima 
settimana. 

spazio > dl Boccioni e del <Nu-
do che scende le scale > di Du-
champ. II moto della coscienza 
scomposto nei vari momenti e vi
sto dal pittore come invertibile 
— proprio come una sequenza 
che torna indietro —, comunque 
non definitive I timbri tragici 
del colore e la materia pittorica 
trasparente alludono a una pre-
carieta della coscienza. senza la 
continuita di una posizione com
battente. rispetto ai fatti sei-
vaggi. tmplacabili e assassini 
della violenza borghese. 

Ad Antonio Saliola riesce una 
impresa pittorica piu sottile e. 
forse. piu difficile: smascherare 
la violenza con la favola e il sor 
riso. Tutti quadri recenti anche 
questi di Saliola. Sono ritratti 
di famiglie e di riti familiari-
religiosi. in uno stile fotografico 
finto antico. L'abbigliamento e 
retrodatabile al 1900-1930: la po-
sa e quella consegnataci da foto 
vecchie e ingiallite; l'ambiente 
e quello quotidiano familiare. 
Saliola fa di questi ritratti di 
gruppo dei c trompe-l'oeil > psi-
cologici e ideologici. Si muove 
nell'aria ipocrita di festa come 
un fanciullo annoiato e assai 
sensibile che di ognuno della fa-
miglia, alia fine, conosce il vizio 
e la violenza segreti. I fanciulli 
hanno una parte pittorica domi-
nante in questi grolteschi: o so
no gia dei mostri e dei vio-
lenti che fanno paura o sono 
emarginan' perche non piacciono 
al slstema. n gioco della fan
tasia con i fanciulli e raffor-
zato da un modo di dise-
gnare e di figurare che. con mol
to «humour*, si rifa alle illu
strazioni dei libri di favole per 
ragazzi dove, e noto, animal! 
di ogni specie prestano le for
me loro ai caratterj umani per 
rendere credibili le situazioni 
piu favolistiche e surreali. Cos! 
a pittura-fotogramma scattata 
molte teste sono saltate via. al 
padre, alia madre. ai convitati, 
agli sposi. ecc, per essere so-
stituite da teste di animali. 

n clima familiare finto anti
co e fuori moda serve a Saliola 
per la credibilita del groltesco 
e della favola sociale. E' un pro
cedimento mentale-pittorico che 
viene dal surrealismo dl Marx 
Ernst e di Rene Magritte gran
di maestri di tecnica < trompe-
l'oeil >. Ritrattista esatto e cru-
dele Saliola ama la forma del 
volto umaoo portata a una tl-
picita assoluta di maschera. 
Anzi, direi che pochi pittori co
me lui conoscono i volti dei fan
ciulli, pochi come lul sanno ve-
derci quella carica di violenza 
e di mostruosita che poi esplo-
dera nella societa. Anzi, la fa-
miglia sembra un grosso corpo 
con teste intercambiabili, buone 
secondo U ruob autoritario e 
repressivo. Dietro I'idiUio c'e la 
stupidita, dietro la stupidita la 
tragedia. Lo spazio e quasi 
sempre uno stupido fondale tra 
paesano e piccolo-borgbese. un 
surrogato di natura, un concen-
trato del tempo c pittato» alia 
brava con stile da cartolina il-
lustrata. Saliola. pittore raro 
per sornso e umorismo. e un 
narratore che potra dird molto 
sul modo di vita borghese in 
Italia. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO; e Rosso per 

J. P. Marat* (1970) di Ba
ratella. 

r in breve 
Spettacolo contro la Grecia dei colonnelli 

BRESOA. 10 
Un notevoie successo sta ottenendo. specie tra i giovani. lo 

spettacolo Oggi in Grecia, domant dove? che s: rappresenta al 
Teatro Comunale Santa Chiara. ad mi/iaUva della Compagnia della 
Loggetta Si tratta di una proposta scemca di Gatta e Sbaraini 
contro il rascismo e i cofonnelu greci e presentata in forma di 
uno spettacolo fondato sullathialila ed aperto ai problemi pobtici 
del moment. 

Al termine dello spettacolo. che si avvale anche delle musiche 
di Mikis Theodorakis. si apre un dibattito al quale prendono parte 
gli spettatori. La realizzazione di Oggi in Grecia, domoni dove? 
e frutto di un cotlettivo di lavoro. 

Intenso lavoro per Segal produttore 
NEW YORK. 10. 

La societa produUrice dell'a i tore George Segal e di Jerry 
Tokofsky ha in programma. per i prassimi dodia mesi. quattro 
film, tre del quah saranno gû ati a New York e uno a Holl>wood 

Piu in la. nell'estate del 1972. la societa girera un film all'este 
ro. dal romanzo di John Irving Seifino tree the bears, del quale 
dovrebbe essere protagonusta Helmut Rerger Per quanto r;guarda 
I prossimi quattro film, uno dei quah in stato di avanzata lavo 
razione. tre avranno come protagomsta George Segal. 11 piu im 
pegnato sara Kool aid Kelly, dal libro di Howard Fast. 

Continua I'atthriti dello studio Tmka 
PRAGA. 10. 

La morte dl Jlrl Tmka non ha fermtto I'atUvita dello stu
dio che porta il suo Dome, dove e stato recentemente realiz-
uti Vn weekend incompiuto. con la regia di Vaclav Bedrich. 1 
pupazzi. tanto cart a Tmka, servono qui per descrivere una 
vioeoda awenturosa ambienuta in una sUudona mootaaa. 

controcanale 
IL SESSO NASCOSTO — Regi-
strato da tempo ma messo a 
punto soltanto poche ore prima 
della trasmissione e andato in 
onda, con molti timori. il Sotto 
processo sul tema deH'educa-
zione sessuale (che, ultima pre-
cauzione, i programmatori han
no sistemato dopo il Mercoledl 
sport che abitualmente gli fa 
seguito). E comunque: malgrado 
le precauzioni la RAI-TV pud 
dire di aver affrontato con un 
dibattito organico uno dei suoi 
temi tabu, col quale ha sempre 
cercato di evitare ogni serio 
contatto. Qual e tuttavia il ri-
sultato? II lungo programma ha 
avuto, non v'e dubbio, un solo 
valido esponente: il prof. Cesa-
re Musatti; mentre ha offerto 
sull'altro piatto della bilaqcia 
un contraddittore e una parte 
civile che hanno fatto unico 
corpo. dandosi mono a vicenda: 
don Giulio Madurini e il giorna-
lista Giovanni Mosca. 

71 nostro non vuole essere un 
giudizio partigiano: piu sempli-
cemente vogliamo dire che sol
tanto da parte di Musatti la di-
scussione ha avuto — quando 
e entrata nella sua fase piii im-
pegnativa — il sostegno di una 
argomentazione scientifica (la 
quale, non a caso. e coincisa 
con la difesa di una libertd ses
suale che diventa anche giudizio 
negativo sulla societa capitali-
sta). Non e il caso di entrare 
nel merito della discussione: 
ma va comunque rilevato che 
il dibattito lia avuto solo una 

fase, inevitabile, di convergenza 
ed e quando tutti hanno conve-
nuto che d necessario spiegare 
ai bambini come si procrea; ed 
hanno in buona sostanza con-
cordato che questo e un compito 
sociale e non soltanto privato. 

Quando invece il problema si 
e esteso (e questa estensione 
e stata merito del prof. Mu
satti) i ruoli si sono precisati; 
e Vinsieme della trasmissione 
ha finito col gravitare, da un 
punto di vista quantitativo. suite 
test di don Madurini e di Mosca. 
Nel momento in cui si e giunti 
alle soglie di un discorso che,In-
vesle i temi della pornografia, 
dell'aborto, dei metodi anticon-
cezionali il dibattito si e come 
arenato d'incanto. Chiaren-
do come assai piu comples-
sa e articolala dovrebbe es
sere una discussione che non 

voglia fermarsi su generiche 
questioni di principio (o di mo
rale), ma voglia invece affron-
tare i nodi reali di un problema, 
individuare le responsabilitd di 
coloro che lo fanno permanere, 
indicarp le soluzioni. Se questo 
non si fa — e Sotto processo 
nori Vha fatto — I'intera tra
smissione rischia piii che di es
sere inutile, di essere pericolo-
sa: creando infatti nel telespet-
tatore false attese su falsi pro
blemi che gli impediscono di 
concentrare Vattenzione su quil-
li reali. 

vice 

oggi vedremo 
IO COMPRO, TU COMPRI 
(1°, ore 13) 

La rubrica curata da Roberto Bencivenga affronta il tema 
del costo dei pezzi di ricambio per automobili: con 1'intento di 
mettere in discussione U sistema della distribuzione e un gene-
rale caos di vendita che torna a danno degli acquirenti non 
competenti. • D servizio e costruito attraverso interviste con ri-
venditori e. nella seconda parte, attraverso colloqui con dirigenti 
di grandi case automobilistiche. 

CICLISMO: TIRRENO-ADRIATICO 
(1°, ore 15) 

Telecronaca diretta da Pescasseroli deH'arrivo della seconda 
tappa, partita da Fiuggi, della gara ciclistica Tirreno-Adriatico 
che si svolge in cinque tappe. 

DIVERSA DAGLI ALTRI 
(1°, ore 21,30) 

Al termine della Tribuna Sindacale (Incontro-stampa con l'ln-
tersind) va in onda questo originate televisivo scritto, per la 
serie dl cStorie italiano, da Paolo Poeti, Silvia Silvani e Lulgi 
Perelli. L'intento di questa serie e quello di presentare squarci 
di vita nazionale, attraverso casi particolari che possano tuttavia 
consentire giudizi critici piu general!: il taglio, tuttavia, e gene
ralmente di tipo accomodante, in modo da smussare gli angoli 
piu spigolosi del problemi affrontati. E* que] che accade anche 
in questo Diversa dagli altri, che e la storia di una operaia di 
trentacinque anni dimessa da un ospedale psichiatrico e quindi 
delle difficolta incontrate per reinserirsi nella societa. La prota-
gonista e Elena Cotta; al suo fianco sono Franco Mazzieri, Laura 
De Marchi. Gabriella Pallotta. La regia e di Luigi Perelli. 

BOOMERANG 
(2° ore 22,30) 

Seconda serata della « rioerca in due tempi ^ di Luigi Pedrazzi. 
Questa sera verra discusso in studio il servizio presentato martedl 
scorso da Virgilio Bettini e Mario Morini, dal titolo Atomi senza 
pace sui pericoli che possono derivare daU'utilizzazione dell'ener-
gia nucleare anche per scopi pacificL 

programmi 
TV nazionale 
12^0 Sapere 

L'uomo e fl lavoro 
13,00 lo compro. tu con> 

prt 
13^0 Teleglomalo 
14.00 Una lingua per tutti 
iSJOO Ciclismo, sport in-

vernall 
Da Pescasseroli: ar-
nvo della seconda 
tappa della corsa Tir-
reno - Adnatico; dal-
rAbetone: coppa del 
mondo fenunlmle di 
discesa e slalom 

HJ0Q Per I piu plccinl 
Fotostone, I doni del 
ventodeJ Nord 

17^0 Teleglomalo 
17>I5 U TV dei ragazzi 

1 forti <b Porte co-
raggio: Racconta la 
tua stona 

18>15 Turno C 

19,15 Sapere 
Pranchiamo uno 

19̂ 45 Teleglomalo sport 
Cronache italiana 
Oggi al Pariamento 

20^0 Teleglomalo 
ZtfiO Tribuna sindacale 
21,30 Storie Itallane 

Diversa dagli altri e 
U titolo del telefilm 
di stasera. mterpre-
tato da Elena Car
ta e diretto da 
Luigi PereUi. 

22,30 Hockey su ghiacdo 
Dalla Svizzera va ia 
onda la partita Italia-
Germania Est 

23J00 Tetegiomale 

TV secondo 
21,00 Teleglomalo 
21.30 Rischlatutto 
2230 Boomerang 

Radio 1° 
C I W I I I I tm*to • Or* 7. • , 

12. I S , 14. 15, 17. 20 , 
23,10; 6J Maninine iMSicaict 
6.30» Corao « l iaflM rrMK» 
M ; S,S4i AlMMMCcet 7.4 Si 
Ian al ParUflMnto; 0,JO; tm 
C I I M I I «4l aMtt iM; ».1St VM 
• 4 to: I O J SBVCMI* G R I l l ^ O t 
GalMrto 441 M U r t r w i i 
12.10: SatMkl OiKM • C44ac 

12,311 
tmtwi i : 

tef lMi 13.1 St I I f4o*«4i| 
1S.30: I tarvccMi 1S.4S. I t » 
lia cka laroraj IS* PHaw r*4-
no, a cara 4i C H M 4 I O Caaml. 
Lrvra Ve« Matacici IS.JOi 
Vallato 41 ROMWI 20.1 St 
Aatelta. M ta aara. 4lvafwie-
m maicali 41 Gierile Oaora-
to • Gino Coate-. 20.20: Aa-
••ntamaiito con Al •»•©» 211 
Tri»«n» Stn4acata. Incenlre cow 
la ttamaa Int«r*m4; 21.30r La 
ttattanat 21.45; Taatro anno 
25» 22.10: Oiraliora. RapMai 
Kaa«liki 

Radio 2° 
Gloraata r«4le • Or* 0 ,25, 

7.30. •.SO, ».30. 1 0 ^ 0 . 
11,30, 12.30. 1 3 ^ 0 . 1 3 ^ 0 . 
10,30, 17,30. I t J O . 32 ,30 . 
24i f t I I •urtlatarai 7^0> 
•aaas»arr»4 C44) MilHey ~ 

aipnaio. S,40i Sooal • cotorl 
•aU'crcbMtra) 9.14: I tare*. 
cki; S.SOj Un albcro cratca • 
•rooklya, dl Satty SoMtSa 
10.SS: Cbiamata ttomm 3 1 3 1 | 
1 2 ^ 5 : Alto flradiaMato; 13^45* 
Cotna a pare** 14.0S* l» 
canxoai 41 Saiaaaio 1 9 7 1 | 
1C.05i Po*Mri4i4M l t , O t t 
Co*M * a m M 18,19 L4*» 
Hmjinn 18,30: I n d i a «a«rt| 
18,55: Gvadrifoalio; 21.18* 
•raccio 41 Farro; 21i Maaka 
7i 22t I I disconarloi 22y40i 
La aortatrica 41 

Radio 3° 
Or* 10: Cowcarto 41 

rsra? 11,15: Tastlarai 11,30i 
I I Novaccnto stoiico; 12,20t 
I moastri d a l l ' l a f r p r a f io—. 
Violinitla Jacqwas Tribau4| 13s 
Inlarmano; 14: Osa r o d . 4aa 
•poena. Baritonl Lcon«r4 War
ren a Sbarril Milnaai 14.30t 
I I 4itco in vatrina. 
18.45: Storia 4*1 Toatro 4*1 
Novacanto: L'aaaonclo • Ma
ria. Un aroloflo a qvattro attl 
4i r w l CI«o4al| 21.10s U 
Gtomai* 4*1 Tarse: 2 1 ^ 0 i 
Goarra a Pat*. Opara M t r * 4 M 
4*a4ri 41 S*r*a| Prokoflav • 
Mlra Manovraaaj. * * | f44aaaaa> 
41 Laon* ToMol • Van**** ) 
ritmlca 41 Anton 
• M l . Moaka a l 



pAG. 8 / r o m a - r e g i o n e l ' U n i t d / gievedi 11 mane 1971 

Nodi irrisolti 
per il traffico 

A QUALCHE mese dalla scadenza del mandato del Coosi-
glio comunale, ogni cittadino pua rendersi conto del di-

vario tra parole e fath della Giunta capitolina in materia 
di traffico e di trasporti. 1 risultati sono ben visibili: traffico 
eeinpre piu caotico, tempi di percorrenza che aumentano. 
mezzi pubblici scarsi e affollati, imbottigliati tra colonne di 
auto quasi ferme. Roma resta, cioe, la capitale del caos del 
traffico. mentre ogni mese « nascono » 5.000 bambini e dO.000 
nuove automobili. 

Che seguito hanno avuto le dichiarazioni del sindaco. del 
pro-sindaco, dell'assessore al traffico, del segretario romano 
della DC sulla priorita del mezzo pubblico? Certo non sa-
remp noi a negare che qualche primo risultato sia stato rag
giunto attraverso il grande movimento portato avanti nella 
citta, gh scioiHiri, le posizioni espresse dalle circoscriziom. 
le manifebtazioni, di cui parte importante siamo stati noi co-
niunisti. 

Vogliamo innanzitutto rilevare che Ic assunzioni di perso-
nale e 1'acquisto di nuovi autobus hanno fatto saltare il 
blocco degli organici e del parco veicoli perseguito per 5 
anni dal centro-strustra in omaggio alia famigerata « circo-
lare Taviani ». Ma cio e insufficiente, se si considera la gra-
vita della situazione a Roma. Non si risolvono i problemi 
del trafHco senza una nuova politica urbanistica e di attacco 
nll'abusivismo dei lottizzatori, senza drastiehe misure che li-
nutino la circolazione del mezzo privato e garantiscano al 
mezzo pubblico velocita, frequenze e collegamenti oggi asso-
lutamente inadeguati. senza una nuova politica tariffaria che 
incentivi l'uso del mezzo pubblico. Su cio sembrava conve-
nire la stessa Giunta. che pero nei fatti ha eluso tutti i temi 
di fondo per la preoccupazione di colpire gli interessi dei 
Brandt gruppi monopolistici legati all'automobile. E' eerta-
niente utile dare un rapido quadro della situazione. delle 
parole e dei fatti del centro-simstra su tali problemi. 

CENTRO STORICO: Nonostante le dichiarazioni della Giun
ta nella discu«sione sul bilancio 1971 e quelle del gruppo so-
cialista, fa\ore\oli alia chiusura del centro storico alle auto 
pn\ate. ncssun provvedimento e stato predisposto, tranne 

.l'espe liente delle « |M>rte » sul Corso e a P.le Flaminio e la 
marcia imiietro sulla sosta in via Nazionale. 

METROPOLITANE D| SUPERFICIE: ancora non sono stati 
reahzzati i due itinerari preferenziali (Tiburtina e Nomen-

'-fcina) che l'assessore Rosato aveva promesso per il giugno 
>1970. Sono state respinte tutte le proposte del PCI di stanziare 
4 fondi richiesti dall'ATAC per realizzare altre linee riservate 
!al mezzo pubblico. 

TARIFFE: Nonostante le dichiarazioni del segretario della 
•DC romana ed i «conti > presentati dall'ATAC ai sindacati 
•secondo cui sarebbe conveniente far circolare gratis i cittadini 
sui mezzi pubblici (vedi il « Popolo > del 15 gennaio 1971), la 
Giunta non ha accettato neppure le proposte di riduzione 
avanzate unitariamente dai sindacati. Solo grazie alia nostra 
tenace iniziativa e al movimento espresso dalle borgate, la 
Commissione amministratrice della Stefer ha approvato la 
riduzione a 50 lire delle tariffe urbane, che giungevano fino 
a 90 lire. II provvedimento. pero. deve essere ancora portato 
dalla Giunta in Consiglio comunale. 

CONSORZIO STEFER: nonostante gli scandali dei ccapan-
noni » e delle assunzioni clientelari (con la compiacenza del-
l'Ufficio di Collocamento?) e le recenti dichiarazioni del pre-
sidente sul grave stato dei binari della Roma-Lido, la Giunta 
non ha forzato i tempi per la costituzione del consorzio con 
le Provincie di Roma-Viterbo-Frosinone. E' stata approvata 

-una delibera di promozione del consorzio, ma non si e ini-' 
'«iata la discussione ne dello statuto ne del piano finanziario. 

METROPOLJTANA: mentre gli scavi del tronco Osteria del 
Curato-Ternuni creano gravi lesioni ai palazzi di via Appia, 

i soltanto ora la Giunta si e ricordata che spetta al Comune 
i provvedere all acquisto e messa in opera dei treni, vetture, 
. tegnalaniento. Tenuto conto dei tempi tecnici necessari (3-5 
' nnni), si rischia di avere a Roma pronto il € tunnel* e non 

i treni per effettuare il servizio. H Comune, infatti, non ha 
provveduto alia progettazione (come awenuto a Milano) delle 
oi>ere ne alia costituzione di una «equipe» di tecnici per con-
trollare I lavori. Cos! oggi il centro-sinistra vuole affidare 
— nonostante la nostra opposizione — alia Soc. Intermetro 
(cioe la Fiat) la reahzzazione dei lavori, che sarebbero na-
turalmente effettuati secondo le esigenze dei costruttori e non 
del Comune. 

PIANO DEI TRASPORTI: lo stesso criterio di imprevi-
denza e di incapacity e stato dimostrato dalla Giunta per la 
redazione del «piano comprensoriale dei trasporti pubblici», 
necessano per ottenere i finanziamenti statali per la costru-
zione di nuovi tronchi di metropolitana. II piano — che deve 
e.->sere approvato dalla Regione — e necessario per garantire 
un effettivo coordinamento dei trasporti q superare l'attuale 
frammentarieta. Dopo oltre un anno di « studi», la Giunta ha 
presentato alia commissione consiliare il... Piano regolatore 
di Roma, facendolo passare per piano comprensoriale! Per
che mai si e atteso un anno per presentarci tale assurda 
proposta con il rischio di perdere i finanziamenti, se lo stesso 
ufficio del Piano regolatore ha dichiarato di avere predisposto 
in sette giorni il c progetto» sottoposto alia commissione? 
E come pud essere considerato « piano comprensoriale» una 
tavola in cui sono segnati i servizi esistenti nella citta e non 
£ia le previsioni generali per un nuovo sviluppo del sistema 
dei trasporti? 

Questi esempi di malgoverno, di incapacity di direzione. di 
mancanza di volonta di realizzare una nuova politica dei tra
sporti sono il risultato del distacco profondo tra centro-sinistra 
capitohno ed esigenze dei lavoratori e dei cittadini romani. 

Xoi comunisti intendiamo verificare. in questo ultimo pe-
riodo di vita del Consiglio comunale, la rispondenza tra di
chiarazioni e fatti, riproponendo le nostre chiare proposte e 
chiedendo ai lavoratori e cittadini di batters! per la loro 
reahzzazione: chiusura del centro storico alle auto private. 
metropolitane di superficie che colleghino rapidamente peri-
feria a penferia, nuova politica tariffaria (gratuita fino alle 
8 e abbonamenti a L. 1.000 mensili per ciascuna linea). nuovi 
passi in avanti per il Consorzio Stefer, piano comprensoriale 
di tutti i trasporti per realizzarne un serio coordinamento. 

Sono problemi su cui anche il movimento sindacale ha 
chiesto alia Giunta decisioni rapidc e concrete e alle forze 
politiche impegni chiari a sostegno delle richieste avanzate 
umtariamonte dai lavoratori romani. Sono i problemi su cui 
le circoscriziom in piu occasioni hanno richiesto alia Giunta 
atti conseguenti. Non si illuda il centro-sinistra di poter igno-
rare la richiesta che \iene dail'intera citta. Sara questo un 
ulteriore ed impegnativo banco di prova per la Giunta capi-
telina ed anche per quelle forze che — al suo interno — 
mtendono seriamente battersi per awiare nei fatti una po
litica nuova per la capitale anche in questo settore. 

Giulio Bencini 

Delegazione alia Provincia 

COOP: SOLLECITATI 
GLI STANZIAMENTI 
II preaidente della Provincia, 

Ziantoni. ha ncevuto len venti 
president! di cantmc sociali. 
frantoi cooperativi. macelli so-
c.ah e cooperative di raccolta 
del latte, accompagnati dal con-
sighere prov inciale AgostineUi, 
da Riccetti e Gramaccioni della 
Federcoop provinciale. La dele
gazione ha fatto present! Ie 
urgenti necessita della coopera-
z:one agricola in rapporto ai 
problemi competitivi, all'ammo-
dcrnamento e s*.iIuppo degli im-
pianti. alia riduzione dei costi 
di produzione. e le gravi diffi-
colta in cui si trovano frantoi 
e cantine sociali per l'ampha-
mento degli impianti. 

La delegazione ha chiesto che 
i 500 mihoni slanziati nei bilan
cio 1971 per la cooperazione 
s:ano sollcatamente erogati alle 
cooperative agncole. II presi-
dente Ziantoni ha preso atto 
delle richieste avanzate dai coo-
peraton specie in relazione alio 
snellimento delle procedure per 
la riscovsione dei contnbuti da 
parte delle cooperative. Ziantoni 
si e anche lmpegnato a non 
frantumare gli stanziamenti nei 
settore della cooperazione, la 
cui ripartizione sara oggetto di 

' approfondito esame con la pre-
sidapju •>*!* Federcoop. 

Misterioso delitto ieri alle 19,30 in piazza Tor San Michele ad Ostia 

ASSASSINAT0 A LUPARA NEL NEGOZIO 

Ambasciata 
sbagliata 

Qualche decina di appartcnen-
ti a gruppi cosiddetti di sinistra 
(Come tl Manifesto e altri simi-
li) ha inscenato ieri sera una 
gazzarra davanti all'ambasciata 
cecoslovacca sostenendo di vo
ter chiedcre «la libertd per i 
processed di Praga >. 

L'episodio e awenuto mentre 
in Indocina e in Medio Oriente 
si acutizzano Vaggressione e le 
minacce imperial'iste, e in Ita
lia i circoli reazionari mettono 
in atto chiare manovre eversi-
ve per colpire le Ictle dei lavo
ratori e il nostra partita, in pri
mo luogo. Proprio in tale situa
zione questi sedicenti «rirolu-
zionari» dirigono la loro azione 
contro un paese anticapilalista 
e antimpcrialista. E' evidcite 
che inizialire di questo genere 
sono fuori da quella che pud 
essere una critica fralerna e 
leale come e stata ed 6 la no
stra. Episodi di questo genere 
rivelano soltanto il livcllo cui si 
giunge quando s'imbocca una 
certa strada. 

« • ' Che oresono?»poila fucilata a bruciapelo 
Salvatore Scivoletto, 51 anni, la vittima — Lo hanno visto morire la figlia incinta e il genero — «Che cosa volete? » — Un delitto incomprensibile 
« Non aveva nemici » — Tre gli assassini, tutti giovanissimi: inseguiti dalle « pantere » della polizia, si sono schiantati contro una « 600 » — Sparatoria 
su via del Mare: forse un malvivente e rimasto ferito — Rapina o vendetta? — L'arma ritrovata nella vettura e un fucile calibro 12, ancora carico 

Folia di curiosi davanti al negozio del parrucchlere assassinato. Nei riquadro: Salvatore Scivoletto, la vittima. 

I quartieri S. Paolo e Ostiense messi in subbuglio 

Per due ore nei parco 
la caccia ai «killer» 

Le ricerche condotte in una atmosfera di « sagra paesana » — Poliziotti con i mitra spia-
nati e ragazzini dietro — Inutile I'interver.to dei cani - Forse gli assassini fuggiti con una 500 

Centinaia di agenti e carabi-
nieri. tnolti artnati di mitra; ca-
ni-poliziotto. fatti venire apposi-

tamente da Nettuno; decine e de-
cine di passanti e di curiosi, che 
ni sono ammucchiati intorno alia 
GT dei fuggiaschi. forse can-
cellando tutte le impronte: cosl 
si e svolta la caccia all'uomo nei 
parco della scuola all'aperto 
c Principe di Piemonte *. proprio 
di fianco alia basilica di San 
Paolo. Piu che una battuta. e 
stata una specie di festa campe-
stre, di gigantesca « kermesse >: 
i poliziotti che andavano avanti 
con i mitra e le pistole spianati 
e. dietro. a meno di due, tre me-
tri. i curiosi. 

Inseguiti dai due appuntati del 
commissariato San Paolo, i ire 
assassini si sono infilati nella 
grande villc che circonda la 
scuola e che si estende dalla 
via Ostiense fino a via delle Set
te Chiese. a via Costantino (via 
Colombo) e che costeggia un 
lungo tratto della linea del me-
trd: una serie di cottages, un 
parco, molte macchie, albert di 
grosso fusto, soprattutto un buio 
pesto, che ccrlo ha favorito i 
fuggiaschi. Anche un guardiano 
che. pero, non ha visto e sentito 
nulla. 

A sirene spiegate. sono affluiti 
subito i primi uomini: carabinie-
ri e poliziotti. Ma molti di piu 
erano i curiosi: tanto automo-
bilisti che avevano vissuto il 
furioso inseguimento tra le due 
vetture e si erano fermati, e al-
cuni passanti, tanli ragazzini 
che conoscono a memoria la 
villa, c Non li beccano — hanno 
detto subito — ci saranno alme-
no died uscite... bisognerebbe 
circondare tulta la scuola ma 
subito... >. Ma solo dopo un'ora 
gli incestigatori sono riuscifi a 
bloccare tutte le uscite: tanto 

.tempo prezioso buttato via, in-
somma. 

Prima, sono andati in pochi 
su per il vialone centrale della 
scuola; in pochi si sono infilati 
tra gli albert nei parco. Tutti, 
come si e detto, con le pistole 
spkxnate e seguite da diversi cu
riosi: cosa da farct scappare la 
strage se mat si fosse verificala 
una sparatoria tra fuggiaschi e 
poliziotti. Non hanno trovato 
un bel niente: perche era buio. 
perche e facile — ins'istono i ra
gazzini — nascondersi tra lecci 
e pint. 

Poi ecco i canipoUziolto. Ra
pidamente erano giunti da Net
tuno, ma sempre troppo tardi 
perche la caccia avesse esilo. 
Gh hanno fatto annusare le due 
paia di occhiali che erano cadu-
te dalle tascke del fuggiasco 
€ zoppo », insieme a un pacchet-
to dt sigaretle. E finalmenle e 
cominciata la battuta vera: que-
sta vclta i curiosi sono stati cac-
ciali in strada, il cancello prin
cipal & stato sbarrato. Un cen-
tinaio dt uomini si e arrampicato 
per il vialone, ha invaso U par
co. ha sctacctato tutlo con at-
tenzione. Si i spinto anche in 
una serie di cunicoli e di scan-
tinati che si affacciano sulla via 

Ostiense: un cancello corroso dal 
tempo ne permetle Vuscita, < An-
date a guardare anche Id — 
aveva detto poche ore prima un 
ragazzino — quel cancello e sem
pre aperto...». 

Non c'i stato nulla da fare. 
1 tre erano scomparsi. E scno 
foril* I* ipottii sul punto dal 

quale gli sconosciuti sono torna-
ti in strada. Sono iornati davve-
ro in via Ostiense attraverso il 
cancelletto e si sono allontanati 
a bordo di un autobus? O han
no scavalcato il muraglione nei 
punto dove questo segue la linea 
del metro ed hanno raggiunto la 
piu vicina fermata della sotter-
ranea? O ancora. sono sbucati 
in strada davanti alia scuola 
«IV Sovembre». in via Ales-

sandro Volta, come sostiene un 
finanziere? « Ho visto tre giova-
ni, dt cut uno zoppicante, salire 
su una c 500 > ed allontanarsi ve-
locemenlet, ha detto. Ma un 
altro uomo. un litografo. Alfredo 
Turani, abitante in via Tiberio 
Imperatore 11. ha trovato la sua 
€ 500 » sporca di sangue: I'ave-
va lasciata in via Giustiniano 
Imperatore subito dopo gli archi 
del metrd, a poca distanza da 

dove la GT in fuga si e schian-
tata contro la « 600 >. 

Insomma, tante ipotesi ed una 
sola realtd: i Ire assassini sono 
riusciti a sfuggire ad una morsa 
di decine e decine di agenti. di 
tanti curiosi. Forse, se gli inve-
stigatori non avessero perso tan
to tempo, adesso il c giallo » sa
rebbe gid stato risolto, e i tre 
sarebbero gid finiti a Regina 
Coeli. 

La «GT» rossa degli assassini abbandonata sotto il metrd a S. Paolo. 

Un colpo solo di fucile, da pochi ccnthnctri, quasi a bruciapelo, e il par-
rucchiere, il petto devastato dai pallettoni, e rotolato a terra, nei suo ne
gozio. Freddato sotto gli occhi della figlia c del genero. « Non aveva nemici, 
nemmeno vizi — giurano adesso i suoi parenti, gli amici — Tunica cosa die si concedeva era 
la partitina a briscola la sera, in un bar.. .». Apparentementc e cosi e quindi gli investiga-
tori si trovano davanti ad un vero rompicapo. Ma tutto potrebbe essere stato gia chiarito. 
se poliziotti e carabinieri non si fossero lasciati sfuggire. praticamente dalle mani, gli assassini: 
tre giovani, che hanno rubato un'auto per raggiungere il luogo della tragedia. che. dopo aver 
sparato e ucciso, hanno commesso una serie di sbagli, sino a quella di (inire in bocca ai posti 
di blocco. Un inseguimento fu

ll capo d«lla moblla, datt. Palmtrl, • I'appvntato Vlncanxa Salvatl 

rioso in auto, poi a piedi, uno 
dei tre fuggiaschi ehe, ferito 
durante la sparatoria con gli 
agenti, cade ma riesce a ri-
prendersi e fuggire; inline i tre 
che si nascondono nei parco di 
una .scuola aU'aperto. a S. Paolo, 
proprio davanti alia basilica. 
Centinaia di agenti. di carabinie
ri lo circondano ma peidono tem
po prima di passare all'azione: 
e quando flnalmente, un'ora do
po, in un clima di festa pae
sana. setacciano il parco, i tre 
non ci sono piu. « Ci sono mille 
maniere per uscire da la ». spie-
gano i ragazzini del posto: la 
ipotesi piu probabile e che gli 
assassini abbiano scavalcato un 
muraglione che da sul metro. 
e abbiamo raggiunto la fermata. 

Salvatore Scivoletto e la vit
tima: cinquantuno anni. due fi-
gli (una sposata ed incinta; 
Taltro, Giuseppe, di 23 anni), 
originario di Ragusa ma sin da 
ragazzino ad Ostia dove lo co
noscono un po* tutti. Da quindi-
ci anni almeno gestisce un ne
gozio di parrucchiere in piazza 
Tor San Michele 1. in una zona 
centralissima del lido, all*an-
golo con via Rutilio Namanzia-
no: un salone con i caschi e 
le poltrone, un piccolo retrobot-
tega che funge anche da ser
vizio, la licenza intestata alia 
madre, Rosa Scivoletto. Una 
clientela abbastanza larga, po
che preoccupazioni economiche; 
insomma una vita tranquilla. 
c Non lo abbiamo mai visto in 
quieto — dicono amici e pa-. 
renti — mai ha parlato di be-
ghe, di liti. di nemici... >. Al-
lora perche una fine cosi atro-
ce? Qualcuno ha parlato di 
una doppia vita dello Scivoletto, 
di un possibile regolamento di 
conti; altri, e tra costoro gli in-
vestigatori, accennano ad una 
sua vita sentimentale troppo 
movimentata. Avrebbe lasciato 
la moglie, Yvonne, impiegata 
alle poste dell'EUR. per un'al-
tra donna, poi sarebbe tornato 
a lei: i parenti deH'amica lo 
avrebbero . minacciato piu vol
te. E' questa la matrice del 
delitto. comunque premeditato? 
A sera. poi. si e anche accen-
nato ad una rapina tragica: la 
vittima teneva sempre con se i 
soldi (ieri sera aveva 200 mila 
lire in tasca). Ma perche gli 
avrebbero sparato, visto che non 
ha avuto nemmeno il tempo di 
reagire? 

Sono le 19,30. l'ora di chiu
sura. Salvatore Scivoletto sta 
riordinando il negozio, prima di 
andar via: gli amici gia lo at-
tendono per la solita partitella 
al bar Pistelli. in via Aldobran-
dini. Con lui sono la figlia. Pao-
la, 27 anni. impiegata presso 
un'autoscuola dell'EUR, incinta, 
e i! marito. Alberto Taccola. 
Stanno entrambi lavandosi i ca-
pelli. AH'improvviso ecco aprir-
si la porta. Compare un gio-
vane, moro, basso, un giubbotto 
scuro. Fa due passi verso lo 
Scivoletto e questi gli si awi-
cina. « Che ora e?.„ ». domanda 
lo sconosciuto. mentre alle sue 
spalle sbuca un altro giovane. 
anch'esso con un giubbotto scu
ro, che ha in mano un fucile 
da caccia automatico. c Che 
cosa volete?... >. nbatte il par
rucchiere e si avvicina ancora 
ai due, riesce per un attimo a 
toccare le canne del fucile, a 
spostarle. 
- II giovane fa un paio di passi 
all'mdietro: * Stai ifermo. altri-
menti sparo >. dice, e poi pre-
me il grilleUo. Parte il ol-
uo. Una vampata accecanle 
e Salvatore Scivoletto si ab-
batte sul pavimento: una enor-
me macchia di sangue si allar-
ga subito sulle mattonelle. Tut-
to in un attimo: poi. mentre i 
due si girano e fuggono, Paola 
Scivoletto. sconvolta. gridando. 
si lancia sul padre. Capisce su
bito che non e'e piu niente da 
fare ma ugualmente telefona. 
da rallarme: arriva un'ambu 
lanza e il parrucchiere viene 
adagiato su una barella accom-
pagnato al pronto soccorso di 
Ostia. « E' gia morto >. sentcn 
ziano i medici. 

•c Erano due... due ragazzi
ni... >. ricorda soltanto Pada 
Scivoletto. II manto racconta 
solo qualche particolare in p:u: 
uno dei due era alto 1 metro 
e 60. o poco piu. Testimoni non 
ce ne sono. praticamente Solo 
il padrone di un'attigua sarto-
ria. Sante Di Bartolomeo. ha 
visto i due fugffire: anche lui 
ha notato i giubbotti scuri. Ma 
la sua testimonianza e impor
tante per un altro motivo: per
che vede gli assassini balzare 
su una GT junior rossa targata 
Roma E32205 rubata poche ore 
prima c condotta da un altro 
uomo. che imbocca in senso 
v'Otato via Rutilio Namanziann 
verso la via del Mare: e quindi 
puo dare delle indicazioni pre
cise a poliziotti e carabinien. 
Cosi comincia la caccia all'au 
to: posti di blocco sulla via del 
Mare, su tutte le stradc che 
conducono a Roma. 

Nemmeno mezz'ora dopo. la 
GT rossa e alia fine della via 
del Mare. Sul grande piazzale 
dove inma la via Ostiense. un 
primo posto di hlocco: tre auto 
(due della Mobile ed una della 
Stradale) sono ferme di tra
verse gli uomini apptedati COT 
i mitra in mano. Cento mctn 
piu avanti, gia lungo l'Ostien-
se, un secondo posto di blocco: 
solo una « giulia » del commis
sariato San Paolo messa an-
ch'essa di traverso. cCorreva-
no come pazzi — raccontano 
gli afenU del primo sbarra-

mento — quando ci hanno visto -
hanno accelerato ancor di piu, 
hanno sterzato bruscamente sul
la destra, per evitarci... >. 

Sembra certo che gli agenti 
abbiano sparato: sulla GT so
no stati trovati i fori di due 
proiettili. Qui forse e rimasto 
ferito uno dei tre giovani (la 
GT s'impenna, schizza sul mar-
ciapiedi: per un attimo. con 
le ruote di sinistra in aria, 
sembra stia per ribaltarsi. Ma 
si rimette in linea; il primo 
posto di blocco e saltato. Vin-
cenzo Salvati, 40 anni, e Al
berto Di Francesco. 51 anni, gli 
appuntati che sono sull'auto del 
commissariato, non hanno un 
attimo di esitazione: il primo. 
che siede al volante, mette in 
moto. Una rapida retromarcia 
per chiudere il marciapiede e 
riesce a sfiorare l'auto degli as
sassini, a farla sbandare. Ma 
d'un soffio appena: e la vet
tura rossa schizza di nuovo via. 
Dietro, con uno stridio di gom-
me, la « giulia >. 

Via Ostiense e piena di auto, 
di bus: fuggiaschi e inseguito-
ri ' si incuneano, le superano, 
rischiano spesso lo scontro. Col-
pi di fieno improvvisi. rabbiose 
accelerate, la sirena della « giu
lia » spiegata. Un clima da film 
poliziesco. Poi via Cabrera, via-
le Leonardo da Vinci, piazza 
Leonardo da Vinci: e qui g!i 
agenti riescono una prima vol
ta ad affiancare la GT degli 
assassini. Un attimo solo, per
che Vincenzo Salvati si vede 
davanti aH'improvviso un au
tobus: una frenata secca, una 
sterzata violenta ed evita lo 
scontro, che sarebbe stato ter-
ribile. Ma intanto i fuggiaschi 
sono di nuovo avanti, di un cen-
tinaio di metri. 

Ma non vanno troppo lonta-
no. La € pantera» lanciata al 
massimo lungo viale Giustinia
no Imperatore e i poliziotti si 
rifanno sotto, si affiancano al
ia GT; poi Vincenzo Salvati 
stringe. butta la sua auto contro 

quella dei fuggiaschi. Fiancata 
contro fiancata, mentre i pe 
doni fuggono e si riparano, ter-
rorizzati. nei portoni. • le due 
<r alfa » percorrono almeno tren 
ta o quaranta metri. sino a 
quando l'agente non da una nuo 
va, piu violenta sterzata a de 
stra. La GT, praticamente, e 
speronata, spinta fuori strada: 
in quel punto inizia pero un 
vicoletto cieco e l'auto vi piom-
ba dentro, si ferma solo, eoz-
zando frontalmente. contro una 
«COO» bianca (targata Rom.i 
774G58) che era parcheggiata da 
un lato. 

I tre aprono di scat to gli 
sportelli. balzano in strada. ab-
bandonano anche il fucile- del 
delitto. tin Franchi cahbro 12 
a ripetizione. Due sono piu ve 
loci, il terzo — un giovane bas 
so, castano. con un giubbotto 
appunto marrone — zoppica. 
si tiene il franco destro con la 
mano. Deve essere ferito: forse 
l'ha raggiunto una pallottola 
e.splosa al posto di blocco da 
gli agenti. Dietro. si lanciano i 
due appuntati: Vinenzo Salvati 
estrae la pistola correndo e spa 
ra un colpo in aria. 

Lo < zoppo K finisce a terra; 
forse vi si getta nei timore di 
essere colpito ma non si ar 
rende. Perche si rialza sempre 
di scatto e riprende a correre: 
potrebbe essere acciuffato ma 
Vincenzo Salvati cade, a sua 
volta. «Sono scivolato sul bos 
solo...», dira piu tardi. E si 
gira. torna lentamente verso in 
« giulia ». Intanto l'altro appun-
tato. che ha fatto un giro dalla 
parte opposta e sta sbucando 
su via Giustiniano Imperatore. 
si imbatte nello «zoppo» che, 
abbandonati i complici, gli sta 
correndo incontro. «Appena mi 
ha visto, ha fatto marcia in 
dietro... si e rimesso a correre 
dietro i suoi compagni, verso i! 
parco della scuola... Era aper(< 
il cancello, si sono infilati der 
tro». Non li avrebbero piu r 
visti. 

Grave atteggiamento dell'azienfk 

Insiste la Stefer 
nelle assunzioni 

a scopi elettorali 
Rifiutato il lavoro ad alcuni manovali 
gia col nulla-osta dell'Ufficio del lavoro 
La S*efer non ha rinunciato. 

a quanto pare, alle «assunzio
ni elettorali >. I dirigenti e 
amministratori, dopo la denun-
cia della sezione comunista 
aziendale. si erano impegnati 
ad effettuare le previste 600 
assunzioni circa, non attraverso 
c canali > privati, ma all'uf f i-
cio di collocamento. nei rispetto 
delle leggi e dello statuto dei 
diritti dei lavoratori. Ma le as
sunzioni vanno a rilento, ogni 
pretesto e buono per non pren 
dere al lavoro anche per quei 
pochi posti che 1'azienda ha 
richiesto. Entro febbraio Ie 600 
assunzioni dove va no essere ef-
fettuate. secondo I'accordo con 
i sindacati. per permettere a 
operai. autisti e bighettai di 
effettuare i regolari riposi. 
Ebbene sino a oggi Ie assun
zioni sono state di poche de
cine. E quante regolari? 

II giorno 3 scorso, I'ufficio 
di collocamento, staccava per 
quindici disoccupati il c nulla 
osta» per 1'assunzione alia 
Stefer. come manovali. Sono 
passati sette giorni e la Stefer 
ha fatto opposizione alle assun
zioni. per alcuni con la giu-
stificazione del titolo di studio. 
per altri tirando in ballo I'eta. 

richiamandosi ad un regolaroen 
to interno per il quale, roolto 
spesso, vengono attuate delle 
deroghe. Perche, proprio in 
questo caso. per 1'assunzione di 
manovali. si dice < no » a padri 
di famiglia che hanno passato 
i 30 anni oppure a altri che non 
hanno finito Ie scuole inferio 
ri? E' chiaro il disegno dei 
dirigenti della Stefer. Rinviare 
il piu possibile Ie assunzioni 
ed effettuarie. per chiari scopi. 
sotto Ie elezioni. I lavoratori e 
i sindacati debbono fare fallire 
questo disegno. 

Dibuttito 
sulla Cina 

Questa sera alle 21 al Centro 
di cultura cQuattro Venti 87 > 
avxa luogo un dibattito sol 
tema: c Perche l'ltalia riconoace 
la Cma nei 1970 >. Partecipe-
ranno airincontro: Segre (PCI), 
Granclli (DC). Bonacina (PS!). 
Parola (PSIUP) Labor (MPL). 

i CASA - TRANSISTOR 
COMUNICA 

che lunedi 15 p. v. il grande negozio di 

VIA VICTORIA COLONNA, 21 -23 -25 
Tel. 355.950-351.777 

nmarra chiuso per preparare la 

VENDITA ECCEZIONALE 
DI PRIMAVERA 

che durera venti giorni. Fino al 18 marzo '71 of-
triremo 290 articoli da regalo a prezzi extra in 
omaggio a S. Giuseppe e .. bigne gratis a tutli. 
Certi di conlare sulla Vostra assidua collaborazione 
la CASA del TRANSISTOR Vi atlende e Vi assicura 
che la nostra « non e !a piu impcrtante ditta 
della capitale » ma LA PIU' GIOVANE, LA PIU' 
DINAMICA, LA PRIMA CON IDEE NUOVE. 
Teniamo a precisarlo; faremo del nostro meglio 
per accontentarVi. 

LA CASA DEL TRANSISTOR 
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La lotta dei lavoratori per il posto di lavoro 

Assemblea operaia 
alia « Pantanella » 

Squadraccia messa in fuga dagli operai dell'OMI e dagli student! del cine-TV 
* ^ — ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ . — . . . . . t 

Dura lezione ai f asdsti 

Gli operai della Pantanella nella fabbrlca occupata 

La polemica sugli ospedali 

Pesanti accuse fra 

Mariotti e Cutrufo 
Parole pensanti sono volate 

in una polemica fra il mini-
stro della Sanita Mariotti (so-
cialista) e l'assessore regiona-
le alia Sanita Cutrufo (dc). I 
motivi che hanno portato alio 
scambio di aggettivi un po' 
duri fra i due dirigenti del 
centrosinistra sono da ricer-
carsi nel braccio di ferro fra 
regioni e ministero della Sa
nita per il passaggio dei poteri 
sugli ospedali. Con una circo-
lare ministeriale, giunta con 
molto ritardo e dopo una una-
nime presa di posizione del 
consiglio regionale, il mini-
stro della Sanita ha disposto 
il passaggio alle Regioni, a 
partire dal 15 marzo, del con-
trollo sugli enti ospedalieri. 
L'assessore regionale Cutrufo 
ha definito la circolare « assai 
tardivan. L'apprezzamento non 
e piaciuto a Mariotti il quale 
ha replicato ironizzando sul-
Ie capacita « manageriali i> di 
Cutrufo e affermando che il 
Paese ha bisogno di persone 
serie. 

A sua volta l'assessore ha 
risposto a Mariotti ricordan-
dogli le sue recenti iniziative 
per l'edilizia ospedaliera, pas-
sando sopra alle autonomic 
regionali. Cutrufo conclude la 
sua replica dicendo che di 

, «persone serie» ce n'e biso
gno « soprattutto al govemo 
del paese». Parole assai pe
santi, come si vede, specie se 
scambiate fra due uomini che 
appartengono alia stessa area 
governativa del centrosinistra. 

Campidoglio 

La maggioranza 
diserto 

la seduta 
per I'ONMI 

E' andata deserta ieri sera 
la seduta del consiglio comu-
nale in cui si doveva discu-
tere dello «scandalo ONMI». 
E' la seconda volta che avvie-
ne nel giro di una settimana. 
Come al solito hanno brillato 
per la loro assenza i consiglicri 
della maggioranza. I comunisti 
erano la meta dei presenti. 

L'occupazione e stata 
che dura dallo scorso 
paltatrici delle FFSS -

Attorno agli operai della Pan
tanella. che da due giorni oc-
cupano l'azienda, si sta gta 
stringendo una solidarieta e un 
appoggio concreto da parte del
le forze politiche di sinistra. 
Ieri, appena un giorno dopo la 
occupazione, si e tenuta in fab-
brica Un'assemblea, alia pre-
senza di circa 250 dei trecento 
dipendenti, alia quale hanno 
partecipato il compagno Fred-
duzzi per il PCI. il sen. Men-
chinelli per il PSIUP. Valentini 
per il PSI. Costanza Favelli per 
le ACLI. i compagni Tinarelli. 
Signoracci e Morra della FL-
ZIAT-CGIL provincial. Gli in-
tervenuti hanno sottolineato 
come i 90 licenziamenti alia 
Pantanella (70 operai e 20 im-
piegati) vengano ad aggravare 
la gia critica situazione del-
l'occupazione nella regione, ed 
hanno messo in luce, la neces-
sita di portare la lotta dei la-
voratori fuori dalla fabbrica, 
investire le assemblee elettive. 
il comune, la regione. il Par-
lamento. 

L'occupazione della fabbrica 
e la risposta ad una lunga serie 
di attacchi e manovre padro-
nali. iniziata nello scorso anno. 
II 18 luglio. infatti. tutti i la-
voratori del reparto biscottifl-
cio sono invitati ad andare in 
ferie, con notevole anticipo. II 
25 l'azienda inizia presso l'Unio-
ne industriali la procedura per 
il licenziamento di 117 lavora-
tori. l'intero reparto. Le lettere 
partono il 5 agosto, proprio men-
tre la maggior parte dei dipen
denti sono in ferie. La moli-
vazione parla di una necessa-
ria ristrutturazione, poi l'azien 
da dichiara che in realta si 
tratta di smobilitazione per non 
trasformare in sospensione i li
cenziamenti. 

I lavoratori iniziano la lotta 
proprio durante il ferragosto, 
rizzano una tenda di solidarieta 
davanti alio stabilimento. Du
rante gli icontri la direzione 
afferma di non poter garantire 
niente neppure per il futuro de-
gli operai ancora occupati. II 
25 agosto, giorno del rientro 
dalle ferie. i lavoratori sciope-
rano; dopo tre giorni inter-
viene il ministero del Lavoro: il 
sottosegretario Toros compie una 
mediazione e la Pantanella ac-
cetta di trasformare in so
spensione i licenziamenti e di 
porre per nove mesi i lavora
tori sotto Cassa integrazione; 
nello stesso tempo si impegna a 
procedere alia ristrutturazione 
in vista di un reinserimento dei 
sospesi. Ma cosi non avviene. 
tanto che I'll novembre i di
pendenti sono costretti a entra-
re in sciopero perche l'attivita 
produttiva continua a diminuire, 
si hanno accumuli di pasta nei 
magazzini. 

La situazione continua di 
giorno in giorno a peggiorare. 
II 26 gennaio di quest'anno si 
parla di acquisto di un'area a 
S. Palomba, zona della Cassa 
del Mezzogiorno dove dovTebbe 
essere trasferita 1'area. I pa
droni americani della Equity 
Fundation Co. per mano della 
filiale italiana. vorrebbero ven-
dere 1'area di 20 mila mq. che 
pare abbia raggiunto un valore 
addirittuta di 8 miliardi. Ma in 
realta l'acquisto si rivela un 
« bluff >, forse il paravento per 
giustificare gli ulteriori licen
ziamenti. Ormai pare abba-
stanza chiaro che dirigenti dei 
gruppi finanziari americani. 
italiani e del Vaticano vogliono 
smobilitare. per vendere 1'area. 
Una speculazione in grinde stile. 

la risposta ai 90 licenziamenti — Una lotta 
agosto — Sciopero di 48 ore nelle ditte ap-
- In agitazione i lavoratori della SOGEAAE 

Dopo la mobilifazione degli student!, docenli e lavoratori 

II preside-poliziotto 
si e dimesso a chimica 

La lotta degli studenti e le 
cntiche dei docenu hanno co-
ttretto il preside di chimica. 
prof. Liberti, a dimettersi. II 
consiglio di facolta pare che 
non sia molto dispiaciuto: ha 
accettato le dimissioni. espri-
mendo solo il formate e consue-
to «rammarico >. Mentre gli 
studenti, il personale non inse-
gnante. ricercaton e professori 
democratici hanno tenuto una 
assemblea in cui e stato deciso 
di sospendere lo sciopero che 
durava da 34 giorni e di ripren-
dere l'azione airinterno della fa
colta con i gruppi di lavoro. le 
assemblee e i collettivi per por
tare avanti la richiesta degli 
appelli mensili, I'abolizione delle 
tasse, le dispense a prezzi di 
costo. e la lotta per la riforma 
dell'Universita. 

Gli studenti della cellula co-
munista di chimica al termine 
deU'assemblea di ieri hanno sti-
lato un comunicato in cui e rias-
sunto il si^ni-cato della vicenda. 
« II tentativo repressi\o — e 
detto sul volantino dei compa
gni universitar-. — iniziato con 
l'ordinanza del Senato accade-
mico e portato avanti a chimica 
dal prof. Liberti. con minacce 
di sanz oni di^ciplinan. repres-
s.one dei doccnti democratici. 
uso indiscnminato delle forze 
di polizia. e stato stroncato gra-
zie alia mobilitazione unitaria 
di tutte le componenti dell'isti-
tuto: studenti. lavoratori, docen
li. Dopo 34 giorni di sciopero 
• direttore poliziotto Liberti e 
mato costretto a dimettersi. In 
una combattiva assemblea. tenu
ta durante tutta la giornata. la 
liftta che e sempre stata alia 
b i w dell'azione della cellula — 

basata sulla costruzione di un 
movimento di massa che lotti 
per le riforme e k> sviluppo 
della democrazia — ha costituito 
la piattaforma su cui si costruira 

la conseguente azione politica 
aH'intemo dell'istituto. Questo 
successo deve essere il punto di 
partenza per lotte sempre piu 
qualificate politicamente >. 

il partito 
ASSEMBLEE — San Giovanni: 

ore 17, Attivo Stefer (Bencinl); 
Capena: ore 1930, ass. (Bordin); 
Monlorio: ore 20, ass. (Bagna-
lo); In Fedcrazione: ore 17, 
Cellula Vegua Stampa (Colasan-
t i ) ; Set. Universitaria: c e I I , 
Cellula Fisica; Seltecamini: ore 
19, C. D. Circolo giovanile; Te-
sfacclo: ore 29 C D. 

ZONE — Roma Sud: ore 1 i , 
Segreleria di zona; ore 19, a 
Torplgnattara, segrefari di Sezlo- , 
ns, conslglierl di elrcoscrizlone, 
gruppo casa e borgate • Piano 
Regolatore» e 167 (Salzano)' • 
Roma Ovest: ore 11,39, Gar-
bateila riunlone Comltato di 
Zona - Roma Est: ore 19, In 
Federazione, segreleria di Zona 
- Collsferro - Paleslrlna: ore 19 
a Palestrlna, segreleria di Zona. 

CORSl — Genzano: ore I I , 
corso con Qualtruccl; Ardea-
lina: eSlorla del PCI », 2. lezio
ne (Gerratana); Porluense VII-
lini: c II Partito e le lotte di 
class* » (Vellaccio). 

UNIVERSITA' — Ore 10,30: 
Cellula di Letlere in Facolta 
Aula VI odg: « Riforma e fasci-
i m o i (Fantlni); ore I I : Cellula 
economlca e commerclo In Fa
colta (Trombadori e Banchltrl); 

ore 11: Cellula di Fisica (in 
Federazlone). 

FGCI - ZONA CENTRO — I 
segrelari dei circoli FGCI di 
Campitelli sono convocati alle 
ere 29 presso la sezione Cam
pitelli. 

Dibattito con Colombi 
stasera a Campo Marzio 

Un dibattito si svolgera quetta 
sera alle ore 21,39 nella sezione 
del PCI Campo Marzio sul tema: 
c Partito, democrazia e centra
lism© democratico ». Interverra 
il compagno Arturo Colombi. 

Sezioni borgate 
I tegretari delle Sezioni 

delle borgate e delle zone 
popolari sono invitati ad una 
riunlone che si terra in Fe
deration* domani venerdi 
alle ore 19,39. Alia riunlone 
•one anche invitati i compa
gni dirigenti delle zone, il 
Comltato direttivo del gnip-
po capitolino e I capi grup
po delle circoscrlzioni. 

AEREOSTATICA — I 120 la
voratori della ditta Aereostatica 
che fabbrica paracadute, palloni 
aereostatici e apparecchiature 
per lJesercito, sono in lotta per 
difendere il posto di lavoro. Da 
25 giorni consecutivi picchettano 
l'azienda che ha minacciato la 
chiusura per un presunto deficit 
di 500 milioni. Stamattina i la
voratori si recheranno in cor-
teo al ministero dell'Industria. 

FERROVIE DELLO STATO — 
Scendono oggi e domani in scio
pero per 48 ore i lavoratori 
delle ditte appaltatrici delle 
FF.SS. per l'eliminazione degli 
appalti e l'assunzione dei la
voratori nei ruoh FF.SS. e il 
rinnovo del contratto di lavoro. 

PULIMENTO — I lavoratori 
e le lavoratrici delle imprese 
di pulimento (circa 12.000 a 
Roma) scendono oggi in scio
pero per il rispetto del con
tratto di lavoro. Nella matti-
nata muovera dalla Camera del 
Lavoro un corteo che raggtun-
gera il ministero del Lavoro. 

BELLE ARTI — Terzo giorno 

Replica di Gioconda 
all'Opera 

Stasera, alle 21, nona recita 
in abbonamento alle geconde 
serali (rappr. n. 58) replica dl 
« Gioconda », dl A. Ponchlelli, 
diretta dal maestro Bruno Bar-
tolctti, regia di Giannco Becher, 
scene e costumi di Veniero Co-
lasanti e John Moore (allesti-
mento del Tcatro Massimo dl 
Palermo), interpretato da Leyla 
Gencer. Franca Mattiuccl. Gian
ni Haimondi. Giangiacomo Guel-
fl. Ruggero Kaitnondi. Maestro 
del coro Tullio Boni, coreografla 
di Attilia Radice, primi balle-
rinl: Maria Cristina Latini e 
Mauro Maiorani. Sabato, alle 18, 
ultima replica di « Rigoletto» 
di G. Verdi. 

George Malcolm 
alia Sola 

Accademica 
di via dei Greci 
Domani alle 21.15 alia Sala 

Accademica di Via dei Greci. 
concerto del clavicembalista 
George Malcolm (stagione di 
musica da camera dell'Accade-
mia di S Cecilia. In abb. tagl. 
n. 17). In programma muslche 
di Arne. Rameau. Bach, Scar
latti, Mozart. Biglietti in ven-
dita al botteghino dell'Accade-
mia, in Via Vittoria 6. dalle 
ore 10 alle 17. 

Alia Societa 
del Quartetto 

Alle 17,30. per la serie orga-
nizzata dalla « Societa del Quar
tetto ». avra luogo alia Sala 
Borromlni (Piazza della Chiesa 
Nuova, 18) il concerto del so
prano Tatiana Ara con la col-
laborazione del clarinettista 
Ugo Contrerl e del pianista Ra
te Furlan, II programma. vario 
ed interessante. comprende m u 
slche di: M. Cesti, F. Proven-
zale, S. Scarlatti. F. Busoni. G. 
Donizetti. F. Schubert, L. Spohr. 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Stasera. alle 21.15 al Teatro 
Ollmpico concerto dell'Orche-
s * v Sinfonica Siciliana dedi
cates a musiche di Mozart. Di
rettore e pianista Geza Anda 
(tagl. n. 19). Biglietti in ven-
dita al Teatro (302635). 

A S S O C AMICI DI CASTEL 
S . ANGELO 
Domenica alle 17.30 presentaz. 
del pianista 14 enne Sandro 
De Palma. Musiche di Cima-
rosa, Clement!. Schumann. 
Chopin. Debussy. Kaciaturian. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Domani alle 19 Oratorio del 
Caravita ( P z a S. Ignazlo -
Via del Corso) organo e Van-
gelo. Oratore padre Glachl, 
organista W. v a n de Pol. In-
gresso libero. 

AUDITORIO D E L GONFA-
L O N E 
Domani alle 21,30 concerto 
della pianista Francoise Du-
prey. Ingresso libero. 

IST1TUZIONE UNIVERSITA. 
RIA DEI CONCERTI 
Sabato alle 17.30 Auditorlo 

S. Leone Magno (Via Bolzano 
38) pianista Aldo Trama. Mu
siche di Beethoven. Debussy. 
Liszt, Martuci. 

TEATRI 

di sciopero dei dipendenti delle 
Antichita e Belle Arti; nella 
mattinata di ieri i lavoratori 
hanno manifestato davanti al 
ministero della Pubblica Istru-
zione, dove una delegazione e 
stata ricevuta dal sottosegre
tario Caporaso. eppoi per le 
vie del centre Lo sciopero e a 
tempo indeterminate 

SOGEME — I 650 lavoratori 
della SOGEME. addetti alia 
preparazione dei posti per i 
passeggeri aH'aeroporto di Fiu-
micino. hanno scioperato per 
4 ore per ottenere il premio di 
produzione. qualifiche, aboli-
zione dei contratti a termine. 

IN PS — Grave provocazione 
ieri all'INPS mentre era in cor
so lo sciopero dei parastatali; 
alcuni individui sono usciti da 
un ufficio. hanno strappato i 
manifesti del sindacato e han
no aggredito il picchetto. La 
provocazione assume un parti-
colare signiflcato se si pensa 
che giorni fa la direzione ave-
va tentato di impedire un'as
semblea del personale. 

I teppisti avevano tentato una provocazione dinanzi all'istituto di via della Vasca Navale — I lavo
ratori sono usciti dalla fabbrica affrontando i fascist! che erano armati di spranghe e bastoni — Due 
all'ospedale, 6 arrestati dalla polizia: tra loro anche il segretario provinciate della«giovane Italia» 

Dura lezione a una squadrac
cia fascista che ha imbastito una 
provocazione dinanzi all'istituto 
per la cinematografla e la TV. 
Sono stati gli steasi studenti e 
gb operai dell'OMI — che hanno 
sospeso il lavoro riversandosi 
sulla strada quando hanno vi-
sto giungere i teppisti — a im-
.partire ai fascisti la severa 
punizione, mettendoli In fuga. 

Due teppisti sono flniti all'ospe
dale, altri sei sono stati arre
stati dalla polizia: tra essi e'e 
anche il segretario provinciate 
della t giovane Italia >. 

TuUo e avvenuto intorno alle 
13.30. in via della Vasca Nava
le, subito dopo ponte Marconi. 
I fascisti — die nei giorni scor-
si avovano imbrattato di scritte 
i muri deU'astituto di Stato per 

Nelle campagne laziali 

Si accertano i danni 
provocati dalla neve 

E' in corso un accertamento 
sui danni provocati all'agricol-
tura dalle recenti nevicate e 
gelate. L'indagine si presenta 
difficoltosa iin quanto spesso 
i danni non si manifestano im-
mediatamente. specie per certe 
colture come quelle dei car-
ciofl nella zona di Ladispoli. In 
base alia legge del maggio del
lo scorso anno, nel caso in cui 
i danni alle colture di pregio, 

molto diffuse nelle campagne 
laziali. dovessero essere supe-
riori al 60 per cento, jl mini
stero dell'Agricoltura, su parere 
della Regione. procedera alia 
delimitazione delle zone dan-
neggiate per i conseguenti risar-
cimenti. 

L'indagine viene seguita dalla 
giunta regionale e dall'assessore 
regionale aU'AgricoUura, Di 
Bartolomei. 

il cinema e la TV e delT« Otti-
ca Meocanica Italiana» che si 
trova nella stessa via — sono 
giunti armati con bastoni, tnaz-
ze di ferro e spranghe: una qua-
rantina si sono fermati dinanzi 
nH'istituto, altrettanti sono ri-
rnasti c di scorta > sul ponte 
Marconi. Appena sono scesi gli 
Bludenti i fascisti hanno comin-
ciato ad arringare con un mega-
fono insultando e quinoM hanno 
aggredito i giovani: immediata 
e stata la reazione degii stu
denti, che si sono scontrati con 
le squadraoce. 

Nello stesso istante dall'OMI 
sono usciti gli operai che ave
vano immediatamente sospeso il 
lavoro quando avevano visto i 
fascisti (nei giorni scorsi, nella 
fabbrica, era stato costituito un 
comibato unitario antifascista tra 
POI-DC-PSI e PSIUP). Gli ope
rai e gli studenti hanno cosi 
impartito una severa lezione ai 
fascisti, mettendoli in fuga; la 
polizia. giunta sul posto. ha mes
so le mar.i su sei teppisti tro-
vati armati di bastoni e spran
ghe di ferro. i quali hanno op-
posto resistenaa agli agenfa. 
Intanto altri due neofascisti, co
me si e detto. sono flniti in 
osnedale. 

Dopo un breve interrogatorio 
al commissariato San Paolo, i 

Gei sono stati trasferiti a Regina 
CoeJi. Sono: Teodoro Bontempo. 
23 anni, segretario provinciate 
della «giovane Italia*; Roberto 
Cassandro, 19 anni; Tito Tec-
cia, 21 anni; Alberto Zanini, 24 
anni; Sergio Sardone, 18 anni; 
Angelo Gizzi. 20 anni. Sono ac-
cusati di oltnaggio e resistenza 
a pubblico ufflciale, di possesso 
di armi improprie, di danneg-
giamento (ad aloune auto i tep
pisti hanno fracassato i vetri). 
II Bontempo. inohre. 6 accusato 
di istigazione a delinquere. 

I sindacati metalmeccanici 
hanno espresso la loro solida
rieta agli operai dell'OMI, sot-
tolineando anche il valore del
la pronta e decisa risposta alia 
provocazione fascista. 

Da alcuni giorni, a Ostia, 
i fascisti cercano di rialzare 
la testa. Approfittando dell'iner-
zia della polizia, hanno tentato 
alcune provocazioni, hanno riem-
pito i muri di alcune strade di 
scritte inneggianti < al regime >, 
hanno aggredito alcuni democra
tici. I rappresentanti dei par
tita antifascist! hanno stilato ieri 
una denuncia contro i teppisti, 
soUecitando la polizia a compie-
re il suo dovere. In ogni oaso 
i democratici di Ostia non sono 
djsposti a tollerare nessuna ul-
teriore provocazione fascista. 

Schermi e ribalte 

AL PANTHEON 
Sabato alle 16.30 marionette 
Accettella con « Pellc di as l -
no . dl I. e B. Accettella. 

BEAT 72 (Via G. Belli, 72 -
Tel. SS^535) 

" Domani alle - 21,30 « prima > 
II Gran Tcatro prcs « I.c sta
tue mo\lhlli » fceneggtata In 
due tempi da Antonio Petlto. 
Regia Carlo Cecchi. 

BERNINI (Tel. 57.33.52) 
Domenica alle 17.30 I-oris So-
lenghi dlrett. art. del G A.D. 
Bernini presenta «1-e donne 
brutle > 3 atti dl Achiile Sait-
ta Regia P Zardinl. 

BORGO S. SPIRITO (VU Pe-
nitenrierl, 11 . Tel. M5^6.74) 
Sabato e domentca alle 16.30 
la C ia D'Origlia-Palml pres. 
• Smarrlta e ritrnvata * (Ma
ria dl Magdala) rldut teatrale 
In 2 tempi. 12 quadri dl E. Si-
mene. Prezzi familiar!. 

BRANCACCIO 
Alle 16.30 e 21.30 « Antalek's 
itar'a • eccezionale apett. di 
akrobatik. musical, d a n t e 
Mxr'i «eTV-«trip 

CABARET PER BAMBINI (Al 
Cantastorie - Vicnlo del Pa-
nferl. 47 • Tel . 585.605) 
Sabato e domenica alle 16. 
3* Gaitone Pescuccl presenta-
tore RAI-TV c Franca Rod old 
con « AnRhlniro ». 

CENTOCELLE (Pxza dei Gc-
reni • Tel. 288595 ore 9-13 -
Tel. 238960) 
Lo spettacolo « Manifesto dal 

carcerc » dl Dacla Marainl e 
sospeso per alcuni giorni. 

C K M l t A L K I Via U u s a ) 
Alle 17 fainil. l'ETl pres la 
C ia «Tcatro ESSE» in « Guer
nica » e «Orazione» di Fer
nando Arrabal. Regia G. Ca-
valli con Dino Desista. Imelde 
Marani. Cicci Mangione. Pren. 
687.270 

DEI SATiRI (Tel . 561^11) 
Alle 21,30 fam. « Vita d'utncio » 
commedia di A.M. Tucci con 
Lucia Modugno. R. Bolognesi, 
A. Nicotra. E. Lo Presto. R. 
Sturno. Novita assoluta. 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. 11 - Tel. 667.130) 
Alle 18 famil. Nuove storie da 
ridere con Spaccesi In «Gil 
Innamorati» di Campanile, 
«L'aunicnto», di Buzzati, 
« Opcre di bene » di Gazzetti. 
Regia Pascutti. 

DELLE ARTI 
Alle 17.30 famil. a generale ri
chiesta flno a domenica la 
C.ia «I1 collettivo» altre re-
pliche di «Processo dl Gior
dano Bruno» di M. Moretti. 
Regia J. Quaidio. 

DELLE GRAZIE (Via Fra* Al-
benzio - P ^ a Santa Maria 
del le Grazie - Trionfale) 
Alle 21 il Centro Culturale 
Artistico Romano pres. II Tea
tro Quartiere In « D dlarlo 
dl Anna Frank • di Goodrich 
e Hackett. Direz. art. Manlio 
Guardabassi. 

E L I S E O (Tel . 462.114) 
Alle 17 famil. il Gruppo teatro 
e azione ed il teatro Metasta-
sio di Prato presentano « Nel 
fondo » (L'albergo dei poveri) 
di M. Gorki. Regia G. Strehler. 

FILMSTUDIO ^ 0 (Via Orti 
d A l i b e r t 1-C . Tel . 650.464) 
Alle 20.30-22,30 rassegna film 
dell'orrore « La notte del de -
monio» di Tourner con D. 
Andrews. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 fuori programma se-
rata sud-americana con la 
partecipazione di numerosi 
artisti dell'Argentina, del Bra-
sile e della Bolivia. 

IL PUFF (VU dei Salami 38 -
Tel. 581.07.21 . 580.0989) 
Alle 22.30 «Vamos a magnar 
companeros > di Amendola e 
Corbucci con L. Fiorini, R. 
Licary. G. D'Angelo, M. Fer-
retto. E. Grassi. AH'organo E. 
Giuliani. 

NINO DE TOLLIS (Via della 
Paglia, 32 - Trastevere) 
Sabato alle 21,15 eccezionale 
concerto spettacolo « N u o v e 
forme sonore > con J. Dashow, 
R. Sander, G Schlafnni. B. 
Tommaso, J. Villa Rojo. 

PARIOLI (Via G. Borsl, 1 -
Tel. 803323) 
Alle 17.30 famil. N. Taranto in 
« Vado per vedove » comme -
dia di Marotta e Randone con 
D. Palumbo. C. Taranto, N. 
Ascoli. Regia Magliulo. 

QUIR1NO (Tel . 675.483) 
Alle 17 ultima famil. Gino 
Cervi. P. Carlini. in «Ogni 
mercoledl > di Resnik. Vers. 
Luigi Lunari. Regia M. Fer-
rero. 

RIDGTTO ELISEO (Telefono 
465.095) 
Imminente la C.ia diretta da 
Arnaldo Ninchi pres. « Gil In
namorati » di Carlo Goldoni. 

ROSSINI tV.TTM S . Chlara • 
Tel . 652.770) 
Alle 17.15 famil. « In campa-

" j;na ^ un*altra cosa » successo 
comico di U. Palmerini pre-
sentato da Checco e Anita 
Durante con L. Ducci. Regia 
Checco Durante. 

S ISTINA (Tel. 485.480) 
-Alle 21.15 Garlnel e Giovan-
nini prcs. «Allelnja brava 
Rente » con Rascel - Proietti. 
Mu^'che di Modugno - Rascel. 
Scene e costumi Coltellaccl 
r-orroerafe I^ndl 

TEATRINO DEI CANTASTO-
R I E (Vlcnln dei Panieri 57 -
Tel . 5885.605) 
Alle 22,30 nit settimana « ftal-
lata per an re tnlnnre > (Fer-
dinando II di Borbone) di 
Rpadarcino con Bilotti. Ca.<a-
lino. Dedola. Gnbrani. Gar-
rani «e l SRfivaiS) 

TEATRO MARYMAUNT (Via 
Nnmentana 355 • Tel. 833603) 
Alle 18 « Gli stndentl provann 
Cerov e realljrrano "II cabbU-
nr»" *n <cena come ogni ». Re-
trla An^eln Zlto 

TEATRO QUARTIERE PER 
I BAMBINI (Al Teatro di 
VHla FlorelH • V. Terni §4) 
Da sabato alle 16 e 18 Anto
nio Stisana presenta • Tommy 
fKrhlclto. bandlto.. . impfner-
fettni » 2 tempi western dl G. 
Giunti. 

TFVTRO STRtfMENTO 
Da sabato alle 21.30 al circolo 
culturale Flaminio (P.wa Pe-

. rin del Va^a. 4 - Tel. 7.112OR0) 
ingresso libero «Tribunals 
Rn^ell ^nl crimlnl dl rnerra » 
rejrla di Stefano Mastini. con 
Cobianchl. Mastini. Pellacchl. 
Rtitelli. 

TEATRO TOR DI NONA (Via 
decli AcnaMnarta, 16 . Te
lefono 657.208) 
Alle 21,30 11 Teatro Libero 

pres. «Iwona, princlpessa di 
Borgogna » di W. Gombrowicz. 
Regia dl A. Pugllese. 

VALLE 
Alle 17,30 famil. ultima replica 
la C.ia del « Malinteso » Bax-
Bellei - Bussolino - Rizzoli -
Rossati pres. « Una donna dl 
casa » dl Brancatl. Regia Ros
sati. 

VOLTURNO 
Eccezionale spettacolo teatra
le: dalle 17 «I Brutos» e la lo
ro C.ia dl rivista. Ingresso 
continuato. 

VARIETA' 
AIMBRA JOVINELLI (Telefo

n o 730.33.16) 
Ondata di calore, con J. Se-
berg (VM 18) DR • • e riv. 
Patti-Giusti 

BRANCACCIO 
Alle 16.30 e 21,30 Kolossal atrip 
tease show 

VOLTURNO 
Alle 17 a 1 Brutos» con la lo
ro grande compagnia. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352J53) 
Stanza 17-17 palazzo delle tas
se ufflcio imposte, con G. Mo-
schin C • 

ALFIERI (Tel . 290J251) 
l o non spezzo...rompo, con A. 
Noschese C • 

AMBASSADE 
In fondo alia piscina, con C. 
Baker G + 

AMERICA (Tel . 586.168) 
10 non spezzo...rompo, con A. 
Noschese C • 

ANTARES (Tel . 890S47) 
Le castagne sono buone, con 
G. Morandi S • 

APPIO (Tel . 779.638) 
Vita prlvata di Sherlock Hol
mes, con R. Stephens G • • 

A R C H i M E D E (Tel . 875.567) 
Cotton conies to Harlem 

ARISTON (Tel . 353.230) 
In fondo alia piscina, con C. 
Baker G • 

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
n giardino dei Flnzl Contlnl, 
con D. Sanda DR • • 

AVANA (Tel . 511.51.05) 
Patton generale d'accialo, con 
G.C. Scott DR 4> 

AVENT1NO (Tel . 572.137) 
. Ninl Tlrabuscid la donna che 

InventO Ia mossa, con M. Vitti 
SA • • 

BALDUINA (Tel . 347392) 
Soldato bin. con C. Bergen 

(VM 14) DR • • • • 
BARBERIN1 (Tel . 471.707) 

Comma 22. con A. Arkln 
(VM 18) DR 4>+ 

BOLOGNA (Tel . 428.700) 
La carlca del 101 DA • • • 

CAPITOL (Tel . 393JS80) 
1,'uorao dalle due ombre, con 
C. Branson DR • 

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
Vita prlvata dl Sherlock Hol
mes, con R. Stephens G 4>+ 

CAPRANICHETTA IT. «72 4B5) 
11 falso testimone. con G. Ken
nedy G 4>4> 

C1NESTAR (Tel . 789J242) 
I senza name, con A Delon 

-DR • • 
COLA DI RIENTO (T . 350384) 

La carica del 101 DA » • + 
CORSO (Tel . 879.1IJ1) 

Le foto prolblte d'ana «I mora 
perbene. con D. Lassander 

(VM 14) G 4> 
D U E AIXORI (Tel . 273J!07) 

IJI carica dei 101 DA • • • 
E D E N (Tel . 389.188) 

I ^enza nome, con A. Delon 
-~ D R • • 
EMBASSY (Tel. 870.215) 

Promrs«a all'alba. con M. 
Mercomi DR 4> 

EMPIRE (Tel. 855.S22) 
II ratio a 9 code, con J Fran-
cl<rcu<< (VM 14) G 4> 

E U R P I N E (Piarz-i Italia 6 -
EUR - Tel . 591.09.86) 
La carica dei 101 DA • • • 

EUROPE |T*»|. 865.738) 
Sercente Flep indiano rlbelle 
(prima) 

FIAMMA (Tel . 471.100) 
Mnfte a Vrnezia. eon D. Bo-
garde DR • • • • 

FIAMMETTA (Tel . 470.484) 
Dropont. con F Nero 

»VM 1«» « * • • 
GAI.LERIA (Tel . 673.267) 

I.e copple, con M Vitti 
(VM 14) SA • 

GARDEN (Tel . 582.84*) 
- Nlnl TlrabnvtA Ia dnnna che 

Inventn la tn*ma. rnn ** Villi 
«*. • • 

GIARDINO (Tel. RM.Mft) 
Ninl TlrabnwlA la donna rhe 
Invento la mo««a. con M VIHI 

SA • • 
GfOIFMjO 

TJI orlma nntle del dolt. Da
niel! >ndn«triale eol eomnle«-
so del gincattnlo con I. Buz-
zanra (VM 1i> SA 4> 

GOLDEN (Tel. 755002) 
I.'nllim.i valle. rnn M. Colne 

(VM 14) DR • • 
HOLIDAY (!4»r*« Renedetto 

Marcello - Tel. 858328) 
La ntlla dl Ryan, con S. Mile* 

(VM 14) DR 4> 

La alirl* «ba appaloao aa* 
aanto al tlMU del film 
eorrUpondono alia te -
gaente eUnlfleaslona pat 
cenerlt 
A a ATTenruroaa 
C a Comico 
DA = Dlsegno animal* 
DO a Docomeatarla 
DR = DrammatlM 
G a Giallo 
M a Musical* 
8 ai Sentimental* 
• A a Satiric© 
•M a Btorleo-mltoloflaa 
D aoftro cladbda tat rllai 
vlen* aapresfo aal saeda 
aegiittate! 
4>4>4»4»4> a eocesloaak* 

4>4>^4 s ottlmo 
+ + + B bnoao 

4»4» a dlncreta 
4> a mediocre 

t / M If m TleUto al • * . 
dl 18 anal 

KING (Via FoEliano, 3 • Te
lefono 831.95.41) 
Vita prlvata dl Sherlock Hol
mes, con R. Stephens G 4>+ 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
Una prostltuta al servlxlo del 
pubblica ed In regola con le 
leggi dello stato. con G. Ralli 

(VM 18) DR 4>4> 
MAJESTIC (Tel 674308) 

La casa dei vampiri, con J. 
Frid (VM 18) DR • 

MAZZINI (Tel. 351342) 

METRO DRIVE IN (Telefo
no 609.02.43) 
Spettacoli domani, sabato e 
domenica 

METROPOLITAN (T . 689.400) 
Scipione detto anche l'Afrlca-
no con M. Mastroianni SA • • 

MIGNON D'ESSAI (T . 869493) 
11 cameraman, con B. Keaton 

SA • • • • 
MODERNO (Tel . 460.285) 

lo non spezzo...rompo, con A. 
Noschese C • 

MODERNO SALETTA (Telefo
no 460.285) 
Pagine prolbite della vita di 
una fotomodella. con L. Mo
dugno (VM 18) G «> 

NEW YORK (Tel . 780371) 
lo non spexzo...rompo, con A. 
Noschese C • 

OLIMPICO (Tel . 302.635) 
Alle 21.15 orchestra sinfonica 
siciliana 

PAIJIZZO (Tel . 495.6631) 
Woodstock M • • 

PARIS (Tel . 754368) 
Un aomo oggi, con P. New
man (VM 14) DR • • • 

PASQUINO (Tel . 503.622) 
You can't win'em all (in en -
glish) 

QUATTRO FONTANE (Tele-
fono 480.119) 
Voyou. con J.L. Trlntignant 

(VM 14) G 4>4> 
QUIRINALE (Tel. 462.653) 

La calilTa, con U. Tognazzl 
(VM 14) DR • • 

QUIRINETTA (Tel. 6793012) 
L'impo^sibillti dl essere nor-
male, con E Gould 

(VM 18) OR • • 
RADIO CITY (Tel. 464.103) 

Brancaleone alle croclate, con 
V. Gassman SA • • 

REALE (Tel. 580334) 
Un aomo oggi, con P. New
man (VM 14) DR 4>4>4> 

REX (Tel . 884.165) 
Una prostltuta al servlzlo del 
pubblieo ed In regola con le 
leggi dello stato. con G. Ralli 

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

Un aomo oggi. con P. New
man (VM 14) DR • • • 

P.IVOLI (Tel . 460383) 
Anonimo veneilano. eon T. 
Musante (VM 14) DR 4>4>4> 

ROUGE E T NOIR (T . 864395) 
Una lucertola dalla pelle dl 
donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G 4> 
ROYAL (Tel . 770349) 

Un nomo senza scampo. con 
G. Peck DR 4> 

ROXY (Tel . 870304) 
I ^ foto oroiblie dl ana *l-
gnora perbene. con D. l a s s a n 
der (VM 14) G 4> 

S A I J O N E MARGHERITA (Te
lefono 679.1439) 
n raeaxzo selvagglo. con F. 
Tniffaut n R 4>#>4> 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
I.o ehlamavano Trinlta. con 
T. Hill A 4> 

SMERALDO (Te l . 351.581) 
fndatine su un elttadlno al dl 
sonra di oanl sospetto. con 
G M . Volont* 

(VM 14) DR •>«>** 
SITPERC1NEMA (Tel . 4*^ 4«W) 

Scipione detfn anche 1'Afrl-
cano, con M. Mastroianni 

SA 4>4> 
T I » T % v v / v i a A. De Pretl* -

Tel . 4623M) 
Tl gufn e la galMna. con G 
Segal (VM IB) S 4> 

TREVI (Tel . 68S319) 
f̂ » «trani> vl-»io «»eiiji vignnra 
Wardh. con E Fenech 

(VM im R 4> 
TRTOMPHE (Tel. 83830.03) 
. Stanra 17-17 palaior delle tas

se nfflcln Imposte, con G Mn-
•chin C 4> 

UNIVERSAL 
L'uomo dalle due ombre, con 
C. Bronson DR • 

VIGNA CLARA (Tel. 320359) 
Vita prlvata dl Sherlock Hol
mes, con R. Stephens G • • 

VITTORIA (Tel. 571357) 
La morte rlsale a lerl sera, 
con R. Vallone G • 

Seconde visioni 
ACILIA: II clan del terrore 
ADUIACINE: Riposo 
AFRICA: Lesbo, con S. Ted 

(VM 18) S • 
AIRONE: Colpo dl sole 
ALASKA: Puro siccome un an-

gelo papa di fece monaco dl 
Monza, con L. Buzzanca C • 

ALBA: Spettacolo CUC: Naza-
rin, con F. Rabal DR 4>4>4>4> 

ALCE: La colomba non deve 
volare, con H. Buchholz A • 

ALCYONE: Lo strano triangolo 
con P. O'Toole 

(VM 18) DR • • • 
AMBASCIATORI: Candida dove 

vai senza pillola? con B. Ferris 
G • 

AMBRA JOVINELLI: Ondata di 
calore, con J. Seberg e rivista 

(VM 18) DR • • 
ANIENE: L'uomo venuto da 

Chicago, con J. Garko 
(VM 14) DR • • • 

APOLLO: La moglie piu bella, 
con O. Muti DR • • 

AQUILA: II plstolero segnato 
da Dio 

ARALDO: La notte dei roortl 
viventl, con M. Eastman 

(VM 18) DR • 
ARGO: II cadavere dagli artigli 

d'accialo, con M. Ronet 
(VM 14) G • • 

ARIEL: Corri nomo corri, con 
T. Milian A • 

ASTOR: Quando le donne ave 
vano la coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
ATLANTIC: Indagtne su un clt-

tadlno al dl sopra dl ogni so 
spetto, con G.M. Volonte 

(VM 14) DR • • • • 
AUGUSTUS: Un assassino per 

un testimone, con A. Cord 
(VM 18) DR • 

AURELIO: Jovanka e le altre, 
con S. Mangano DR • • 

AUREO: L'uomo dalle due om
bre, con C. Bronson DR • 

AURORA: II circolo vizioso, con 
R. Moore G 4> 

AUSONIA: I senza nome, con 
A. Delon DR • • 

AVORIO: Johnny Guitar, con J. 
Crawford A • 

BELSITO: n cadavere dagli ar
tigli d'accialo, con M. Ronet 

(VM 14) G • • 
BOITO: Spettacoli ad invitl 
BRANCACCIO: Alle 16.30 e 21.30 

Kolossal strip-tease show 
BRASIL: La rivolta del gladia

tor! SM • 
BRISTOL: TI ritorno dl Godzilla 
BROADWAY: I contrabbandieri 

degli annl ruggentl, con R. 
Widmark DR 4>4> 

CALIFORNIA: Ninl Tirabusci6 
la donna che invento la mossa 
con M. Vitti SA • • 

CASSIO: Uccldl uccidi ma con 
dolcezza. con R. Schneider 

(VM 14) G • 
CASTELLO: H pozzo di Satana, 

con R. Sark DR • 
CLODIO: La f red da alba del 

commissario Joss, con J. Ga-
bln (VM 14) G • • 

COLORADO: L'altra faccla del 
pianeta delle scimmie. con J. 
Franciscus (VM 14) A • • 

COLOSSEO: Ecce nomo, con I. 
Papas (VM 18) DR • 

CORALLO: Lo strangolatore di 
Boston, con T. Curtis 

(VM 14) G 4>4> 
CRISTAT.LO: Dolce veleno. con 

A. Perkins DR 4>#4> 
DELLE MTMOSE: I due sedut-

torl. con M. Brando SA • • 
DELLE RONDINI: Lo spaccone, 

con P. Newman 
(VM 16) DR • • • 

DEL VASCELI.O: La leggenda 
dl Aladino DA • • 

DIAMANTE: f a porta dalle 7 
cblavl. con H. Drache G 4> 

DIANA: Ninl Tirabuscio la don
na che invento la mo««a. ron 
M. Vitti SA • • 

DORIA: I.'ora del Inoo. con M. 
Von Svdow (VM 14) DR * • 

EDELWEISS: 1^ voel blanche. 
con S Milo (VM 18) SA • • 

E«*»Fn?A: I venza nome. ron A 
TWrm DP * • 

ESPERO: Due Manrhi nell'Afri-
ra nera con Franchl-Tngrassi^ 

C • 
FARVFSK: Petit d'Es«al * Pa 

Lumierc a Godard »: Dock* of 
N*w York (I dannati del-
l'Oceano). dl J. Von S»crnber« 

DR • • > • 
FARO: Romeo e Glulletta. con 

O. niis<>rv DR • • 
GIUI.TO ''ESARE: Cromwell. 

con R Harris DR • • > 
n ; " " " M : Rarqnero, con L Van 

CTeef A • 
nn»FWO: IJI «flrta del gieanli 
INDIIXO: Tom e Jerrv In P tono 

e mio e Tammaxxo qnnndo nil 
nare D A • • 

JO».T.v: iTreMero WIII'A K?«<. 
con R. Blake DR +•> 

JONTO: J«rnar nrofestlone MIH 
con R. Danton O • 

W W ON: IJI fra'-iianra. con K 
Donnlas (VM 14) DR * 

LUXOR: IJI leggenda rtt A'a 
dino DA 

NEVADA: Tola al giro d 
C • 

NIAGARA: GU avvoltol hanno 
fame, con C. Eastwood A • • 

NUOVO: Delltto al circolo del 
tennis, con A. Gael 

(VM 18) G + 
NUOVO OLIMPIA: II coltello 

nell'acqua, con L. Niemczyk 
(VM 14) SA • • • 

PALLADIUM: Rlusclra Ia no
stra cara arnica a rlmantre 
vergine flno alia fine? con M. 
Liliedal (VM 18) S • 

PLANETARIO: Odissea nuda, 
con E.M. Salerno 

(VM 16) DR 4>4> 
PRENESTE: La leggenda dl 

Aladino DA • • 
PRINCIPE: Eva la verita sul-

l'amore (VM 14) DO • • 
RENO: Bruciatelo vivo, con T. 

Savalas DR • 
RIALTO: Les creatures, con C. 

Deneuve DR • • 
RUBINO: L'araante con M. Pic-

coli DR • • 
SALA UMBERTO: II mlstero 

deU'isola del gabbiani, con S. 
Leigh (VM 14) G 4> 

SPLENDID: II volo della fenlce 
con J. Stewart DR • • 

TIRRENO: Tom e Jerry DA • • 
TRIANON: Vlagglo al centro 

della terra, con J. Mason 
A • • 

ULISSE: La colomba non deve 
volare, con H. Buchholz A • 

VERBANO: Quando le donne 
avevano la coda, con S. Ber
ger (VM 14) SA 4> 

VOLTURNO: Ore 17 n I Brutos » 
con la loro grande compagnia 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: La mla notte con 

Maud, con F. Fabian S • • 
NOVOCINE: La colomba non 

deve volare, con H. Buchholz 
A • 

ODEON: L'aslno d'oro, con S. 
Pavel (VM 14) SA 4>4> 

ORIENTE: Tropis uomo o sclm-
mla? con S. Clark A • 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Daleks II futuro fra 

un mlllone di annl con P. Cu-
shing A • • 

Sale parrocchiali 
AVILA: Asterix e Cleopatra 

DA • • 
BELLARMINO: Sparate a vista 

a Killer Kid 
BELLE ARTI: Gil sciacalll del 

comandantc Strasser, con S. 
Whitman A • 

COLOMBO: n dominatore del 
descrto, con K. Morris A 4> 

CRISOGONO: La valle del ml
stero, con R. Egan A • 

DELLE PROVINCIE: Addlo alle 
armi, con J. Jones DR • 

DEGLI SCIPIONI: Sinuhe l'egi-
ziano, con E. Purdom SM • 

DON BOSCO: Piu veloce del 
vento 

ERITREA: Le avventure dl P ip-
po Trlppa e Nicola Gorgonzola 

EUCL1DE: La battaglla del de-
serto, con R. Hosscin DR 4> 

GIOV. TRASTEVERE: Sflda sml-
la pista di fuoco, con D. Mc 
Gavin G 4> 

GUADALUPE: La battaglla di 
Alamo, con J. Wayne A • • 

MONTE OPPIO: D compagno 
don Camillo, con Fernandel 

SA • 
MONTE ZEBIO: La mla spla dl 

mczzanotte, con D. Day C 4>4> 
NOMENTANO: La mano della 

vendetta, con R. Montalban 
A • 

NUOVO D. OLIMPIA: Franco e 
Ciccio agent! segretl C • 

ORIONE: Simon Bolivar, con 
Max Schell DR 4> 

PANFILO: Tre sul dlvano, con 
J. Lewis C 4>4> 

SALA S. SATURNTNO: Sara ca-
pitato anche a vol: n u n n u n 
zum n. 2, con L. Tony S • 

SAN FELICE: Quattro dollarl di 
vendetta, con R, Wood A • 

SAYERIO: Satlricoslsslmo, con 
Franchi-Tngrassia C • 

SESSORIANA: I Dacl, con G. 
Marchal A • 

T1BUR: Glullo Cesare, con M. 
Brando DR 4>#4> 

TRASPONTTNA: Duello nel Pa -
ciBco, con T. Mifune DR • • 

TRASTEA'ERE: H suo nome ft 
Donna Rosa, con Al Bano 

8 • 
TRIONFALE: Colpo segreto, 

con J. Cabin SA • 

ANNUNCI ECONOIIICI 

ENDOCRINE 
Studio • aaMMflo aaak* par I t f 
dlagnosl • a n daita "mU" 
ii«oI • 4*bol«zz« sesanH dl 

Cure taMMosa, ladotari 
pre-poslnwli lmonlstl 

PIETRO dr. MONACO 
amm, via M Vhalaaia M , t. 471110, 

(di fronts Teatro detl'Opani • Stato-
m) Or* 8-1 l i IS- l t . Natrd par mm 
(Non «1 curano Ttntraa, paila. aoc.) 
A. Com. Roma 16010 dal 22-11-16 

CHIRURGIA PLASTICA 

i(< 

I A'a-
% 4>4> 
ntal ia I 

dtfetti dal *Uo • del eorpo 
macchle t tumor! dalla paUa 
DEPILAZIONB DIFINITrVA 

A. IIC.1 Roma, v.la B BuoaH 41 
i n . IUAI AppuntamaMo «. ITT36S 
Autoritx, Prat SHU . I 
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La prima tappa della Tirreno 

MOTTA BRUCIA DANCELLI 
NEL VOLATONE A FIUGGI 

GIANNI MOTTA primo leader della Tirreno-Adriatico 

Vincendo lo slalom della coppa Foemina 

L'austriaca Proell 
« mondiale » 

di sci femminile 
Dal nostro inviato 

ABETONE, 10 
Praticamente con la vitto-

ria di oggi nella prima parte 
della 21. edlzione della Coppa 
Foemina, articolata in due 
prove di slalom gigante, An-
nemarie Proeli austriaca di 18 
anni, ha conquistato la coppa 
del mondo. La sua diretta in-
seguitrice, la francese Miche-
le Jacot, classificatasi al se-
condo posto, anche se riuscl-

leri a Cagliari 

Quattro goal 
di Riva in 

allenamento 
CAGLIARI, 10. 

II Cagliari si k allenato con-
fro una formazione mista De-
Martino-Primavera e Riva ha 
giocalo nel suo ruolo abihiale. 
I I giocatore cagliaritano ha gio-
cato per tutta la partita (trenta 
minuti nel primo tempo, quaran-
tacinque nella ripresa) realiz-
tando quattro ret! sulle dodici 
complessive segnate dai tilolari. 

Riva e apparso in buone con-
dizioni, sia in corsa che in 
tlevazione perd per quanto ri-
guarda il suo innesto in cam-
pionato una decisione verra 
presa nei prossimi giomi. 

sport —j 
flash 

• I polacchi del Gomik Za-
brze hanno battuto (2-0) i de-
tentori del!- Coppa di lnghil-
terra del Manchester City, nella 
c andata • dei quarti di finale 
della Coppa delle Coppe. 
t ) La Federcalcio ha comuni-
cato che le analisi e le contro-
analisi sul campione biologico 
del giocatore Carlo Jacomuzzi 
del Novara prelevato in occa-
sione della gara Mantova-No-
vara del 14 febbraio 1971, han
no nlevato la presenza di me-
tilanfetamina, sostanza consi
derate doping. Spettera ora 
alia CAD accertare le respon-
sabilita e prendere i relativi 
prowedimenti. 
• I I giocatore del Varese Ouc-
cto Mascheroni sara operato oggi 
a Lione dal professor Trillaf 
(lo stesso che ha avuto in cura 
Liguori) al ginocchio destro. 
§) Antonio Puddu ha lasciato 
l'ospedale. Le sue condizioni 
sono biione, ha solamente una 
fasciatura alia spalla. II cam
pione sardo ha rlnunciato al 
titolo italiano e si sottoporra 
ora ad un periodo di riposo. 
• Sconfltto nel derbi di camplo-
nato, II Milan si e rifafto nel 
camplonato De Martino battendo 
I'lntar per 2-0. 

ra a vincere le prossime due 
gare valevoli per la coppa del 
mondo, quella di domani qui 
all'Abetone e quella di dome-
nica prossima in Svezia ad 
Are, potra sommare 182 pun-
ti contro gli attuali 197 della 
Proell. 

Praticamente la gara si e rl-
solta dopo la discesa di Anne-
marie Proell che ha fatto re-
gistrare il formidabile tempo 
di 1.36.35 un tempo quasi im-
possibile da superare. Michele 
Jacot, che ha preso il via con 
quattro numeri in piii del-
l'austriaca, non e risscita a 
fare meglio di 1.38.10 perden-
do preziosi decimi per una 
indecisione alia penultima 
porta. 

La gara, che quest'anno si 
svolgeva per la prima volta in 
Val di Luce, sulla pista de
nominate delle «Tre Potenze» 
e stata subito animate dalle 
compagne di squadra della Ja
cot. Foumo, allenatore della 
squadra francese, ha oratjca-
mente mandato alio sbaraglio 
le proprie migliori «u;:atrici, 
cercando di fare tutto i) pos
sibile per fermare I'aunria-
ca. Infatti se nei primi tre 
posti ci fossero state tr° fran-
cesi non rutto sarebbe stato 
perduto per la conq'Hsta o»*l-
la coppa da parte della Jacot. 
Quattro francesi nell»> prime 
sei posizioni non sono perb 
servite per la maiuwla pre 
stazione della vincitrice 

Come abbiamo detto questo 
anno la Coppa Foemina si 
svoleeva per la prima volta 
in Val di Luce, con parten-
za da quota 1-880 e arrivo a 
1310 per una lunghezza di 
m. 1.600 e un dislivello di 
370. H tracciato era stato ela-
borato dall'allenatore francese 
Foumo. L'attuale edizione e 

dedicate all'indimenticabile Ce-
lina Seghi, vincitrice di una 
CotJpa Foemina nel 1950. 

Fra le iteliane la sola che 
poteva aspirare a una poslrio-
ne di prestigio era la cam-
pionessa itai:ana di slalom ei 
gante Clotilde Fasolis. vinci
trice fra l'altro dell'edizione 
1969, la torinese perb e riu-
scita a piazzarsi solo ventidue-
sima 

Domani si svoieera la secon 
da prova di slalom gigante 
sempre in Val di Luce. la 
somma dei migliori tempi da 
ra la vincitrice della 21 edi
zione della Coppa Foemina 

CLASSIFICA 
1) Proell Annemarie - 1.36.35 

penalita FTS 0: 2> Jacot Mi 
chele (Francia) 1.38.10 - pena
lita 11.950; 3> Macchi Francoi 
se (Francia) 1.38.33 . penalita 
13 468; 4) Lafforgue Prit (Frar. 
cia) 1.39.50 - penalita 2106b. 
5) Gfoelnci Ingrid (Austria. 
1-39 64; 6) Mir Isabelle (Fran 
cia); 7) Gabl Gertrud (Au 
stria; 8) Puig Conchita (Spa-
gna); 9> Ranter Beml (Au
stria: 10) Perillat Joceline 
(Francia 

Classifica italiane* 22) Faso 
lis Clotilde: 26) Matous Ele 
na; 33) Schranz Maria Ro
berta; 34 Ravelli Patnzia; 37) 
dani Claudia; 44) Braelli Ti 
ziana. 

Franco Paoli 

Oggi la seconda tappa, Ala-
tri-Pescasseroli, di km. 181 

Dal nostro inviato 
FIUGGI, 10. 

Da una gara scolorita per
che disputata col plotone qua
si compatto, esce l'acuto di 
Motta, un acuto a due ripre-
se, la prima sul cucuzzolo del 
monte Fumone (15") e la se
conda sulla salitella di Fiug-
gi (altri 15") al termine di 
uno «sprint» affollato e po-
lemico per l'accusa di Dan-
celli al vincitore. 

Sentito dal suo campione 
che Motta si sarebbe imposto 
nella volata grazie all'irrego-
lare aiuto di tre compagni di 
squadra, Eraldo Giganti (di-
rettore sportivo della Scic) 
bussa alia porta della giuria. 
Nell'attesa di lumi, registria-
mo che in passato mai tan-
ta gente era giunta insieme 
nella lappa di Fiuggi, una tap-
pa allungata di 15 chilometri 
(da 193 a 208) a causa di una 
forzata deviazione nella parte 
iniziale. 

Eraldo Giganti dichiara: 
«Rinuncio al reclamo perche 
la giuria pretende testimoni. 
Esistono testimonianze verba-
li, ma nessun corridore vuo-
le mettere nero sul bianco. 
Perche i commissari control-
lano soltanto gli ultimi cento 
metri?». E' una storia vec-
chia, piu volte dibattuta dal-
1*« Unita ». e si persiste nel-
l'errore, non si provvede a 
scaglionare i commissari lun-
go il mezzo chilometro fina
le. Male, perche non si colpi-
ranno mai i responsabili di 
scorrettezze piu o meno gra-
vi, di coloro che lavorano di 
gomito, che spingono, che 
trattengono, che possono an-
che provocare cadute e di-
sgrazie. 

L'acuto di Motta, dicevamo, 
a coronamento di una com-
petizione soffocata dal «cate-
naccio » della Salvarani. Aves-
se vinto Dancelli, oppure il 
rappresentente di una mar-
ca diversa, stasera molti ri-
derebbero. Invece sorride Mot
ta che vante il massimo dei 
due abbuoni (mezzo minuto) 
e indossa la maglia di «lea
der ». L'arrabhiato Dancelli e 
il placido Zilioli risultano 
staccati di 15" e percib la Tir
reno-Adriatico promette cose 
belle. Sara una Iotte paesana? 

n riferimento a Van Sprin-
gel e Sercu e chiaro; 1 nostri 
sembrano animati da propo
siti di riscossa dopo la pe-
sante sconfitte subite in Sar-
degna, epperb piano prima di 
canter vittoria, anche se as-
sente il gatto (Merkx) posso
no ballare i topi. 

La seste edizione della Tirre
no-Adriatico aveva rotto i na-
stri nel calduccio di Ladispo-
li. e imboccata l'Aurelia con 
una tirata di Wagtmans, Ven-
turelli. Crepaldi e Quintarelli, 
II taccuino rimaneva presso-
che in bianco (spunti di San-
tambrogio, Donati, Armani, 
Gimondi, Ritter e basta) per 
quattro ore, equivalenti a 150 
chilometri di esasperate mo
notonia. di paesi e citta, at-
traversati in un lungo corteo. 

Persino lo scenario, compo-
sto da vigneti spogli, prati, 
pascoli e vette incipriate, non 
mutava quadro. Invano Ber
gamo dava la sveglia con De 
Pra e Castelletti alle costole, 
poi Motta sfrecciava sotto lo 
striscione di un traguardo 
speciale; era un semplice fuo-
cherello quello acceso da Cre
paldi, Dury, Bergamo. Chiap-
pano. Francioni e Gualazzini, 
e venivano subito bloccati 
Zandegu, Armani, Campagna-
ri e Tumellero, mentre il non 
accasato Pecchielan guadagna-
va un vistoso prosciutto ai pie-
di del monte Fumone. 

Battaglia sulla stradina del 
monte Fumon, primo traguar
do di montagna con abbuoni 
di 15", 10". 5". Ecco. Due scat-
ti di Vianelli, un allungo di 
Ritter, una sparate di Maggio-
ni. ma in cima guizza Motta 
davanti a Zilioli. Dancelli, 
Maggioni e Aldo Moser. E qui 
nasce una fughette a cinque 
che perb, si spegne all'uscita 
di Aiatri. In pianura, la pia-
nura che precede la rampa di 
Fiuggi, Motta zittisce Ritter, 
e le successive scaramucce 
mostrano di nuovo Ritter, Gi
mondi. Paolini, Maggioni, in-
fine tenta Sercu, e un « Salva
rani a (Houbrechts) ricompo-
ne la fila. E allora, e, una so-
luzione in volata? 

Si, e una volata che Dancel-
I li Drende da lontano, una vo-
• lata in cui Motta rimonte po

sizioni su posizioni, e a due, 
massimo tre metri dalla fet-
tuccia. Gianni scavalca Miche
le. Terzo Zilioli, quarto Bas
so. Proteste di Dancelli: *ai 
300 metri, Motta e stato spinto 
da Zandegu e Reybroeck!». e 
il brianzolo reagisce con le se-
guenti parole: c Michele e un 
bugiardo ». 

E domani?, per domani, da 
Aiatri a Pescasseroli (181 chi
lometri), e in programma la 
corsa piu difficile: S. Donato 
(a quote 728), e, il primo di
slivello, quindi la Forca d'Ace-
ro (1535) e la conclusione nel 
Parco d'Abruzzo (1175). Mon-
tagne transitabili? * si» dice 
1'organizzatore Mealli, confor-
tato dal sole di Fiuggi che pro
mette bel tempo. 

Gino Sala 

l/ordine d'arrivo 
1) Gianni Motta (Salvarani) 

km. m I S.14'3n0" alia media 
dl km. M ^ N (abbuono 15"); 
2) Michele Dancelli (Scic) s.t. 
(abbuono 10"); 3) Halo Zelioli 
(Ferretti) s. t. (Abbuono 5") ; 
4) Marino Basso (Molteni) s. t.; 
5) Laufalne (Cosatto) s. t.; t ) 

1 Bergamo a. t.. Saguono a. t. 

tutlo II gruppo con lo stesso 
tempo. 

G. P della montagna (Monte 
Fumone): 1) Motta (15" abbuo
no); 2) Zilioli ( abbuono 10"); 
3) Dancelli (abbuono 5"). 

Classifica generate: 1) Motta; 
2) ex aequo Dancelli e Zilioli 
a 15"; 3) tultl gli altri a 30". 

A Merckx 
il « profogo » 

della 
Parigi Nizza 

PARIGI. 10. 
Eddy Merckx. gia vincitore 

delle ultime due edizioni, ha 
vinto il « prologo » della Parigi-
Nizza. disputato a cronometro 
(1200 metri in tutto) sulla sa-
lita di Dourdan. Merckx ha stac
cato di 2"4 Pouhdor e di 4"6 
lo spagnolo Ocana. Bitossi. 
quarto, e finito a 6"6. Gli altri 
italiani: 21) Ballini 3"80"9; 52) 
Cavalcanti 3'20"; 76) Anni 
3'26"3; 77) Rosolen S^'M; 78) 
Soldi 3'264- 79) Colombo in 
3*27"1. 

I primi quattro classificati di 
oggi partiranno domani. nella 
prima tappa, con un abbuono 
rispettivamente di 5", 3", 2", 
1". 

Cassius non si da pace per la sconfitta con Frazier 

Clay: «Non avevo perduto 
Voglio la 

rivincita» 
Frazier disposto a fare il «bis» ma 
non lo consiglia al suo awersario 

CLAY nonostante la sconfitta non ha perso ne popolarita ne ollimismo. Eccolo fuori del suo 
albergo di New York attorniato da un gruppo dl tifosi (telefoto) 

Pugno duro alia Lega contro la Roma 

Amarildo squalif icato 
per due domeniche 

Ammalato Franzot forse nel derby 
H.H. lancera il giovane Pellegrini 

Quasi sicuramente il « professore > 
nella Lazio in occasion* del derby. 

GOVERNATO rientrera 

Sale cosi a 8 il totale 

Altri 2 alienator. 
licenziati in «B» 
La qnlnta fiornata dl ritorno del camplonato di serle B ha 

determinato rallonianamento di altri due allenatorl: il Taranto 
ha esonerato Vlclani, II Como ha accctialo le dlmlssionl dl 
Maino Nrri. Sale cosl a otto il nutnero dei lecnicl esonerati in 
questo camplonato dl serle R: Vivlanl. Bonizzoni, Tofani, Biz-
zotto, Di Bella, Costagliola, Ned e Viciani. 

Slngolare il caso del Taranto che di alienator! ne ha licen
ziati dne. Tofani prima, e Vlclani pot. Adesso la squadra e 
stata affidata a Prlagalli che avra la duppia funzione di aliens-
tore-glocatore. Non si exclude, lullavla. che ufficialntente po^sa 
essere InveMilo come allenatore Furlassl 

Per quanto rlgnarda II Como (temporaneamente afftdato all'al-
lenatore in seconda Glaroll) non e stata ancora presa una deci
sione per la soMitnrlone dl Nrri. Si parla di Ottavlo Rngatli 
ex portiere del Napoll. ma la cnva trmhra Improhahlle 

Ecco In ordlne di tempo la seqnenza deall esoncrt: 
Vivlanl (Massese K- gfomata 8 novemnre 1970 
Ronlzzoni (Ce^ena) 12' 
Tofani (Taranto) 14-
Bizzottn (RegKlna) 
Dl Bella (Palermo) 
Co^tacllnla (Catertana) 
Neri (Como) 
VlcUnl (Taraato) 

glornata 6 dlcemhre 1970 
glornata 20 dlcemhre 1970 

lfi- ginrnata 3 gennaio 1971 
18* Rlnrnata 17 jcennnlo 1971 
18- Rlnrnata 17 Rennaln 1971 
24* Rlnrnata 7 marzo 1971 
2«» f lomata 7 mario 1171 -

Lo scarso interesse mani-
festato finora dai tifosi roma-
ni per il < Derby > di dome-
nica non ha influito sulle due 
squadre che si stanno prepa-
rando a pieno ritmo e con la 
maggiore buona volonta. 

La Lazio per esempio pare 
gia con un piede e mezzo in 
serie B: ma ciononostante Lo
renzo ancora non dispera e 
dice che domenica la squadra 
biancazzurra si battera per 
ottenere ambedue i punti in 
palio. c Per mantenere aperto 
uno spiraglio di speranza e 
comunque per conquistare un 
risultato di prestigio *. 

Circa la formazione per do
menica. Lorenzo come al so-
lito non si sbottona: pare sicu 
ro il rientro di Governato al 
posto di Chinellato ma non 
sono da escludersi anche al 
tre no vita, come per esem
pio I'innesto di Polentes in 
difesa al posto di Facco o 
Papadopulo e reventuait im-
piego di Fortunato come tre-
dicesimo o addirittura al po
sto di Dolso. 

Forse qualcosa di piu se ne 
sapra oggi dopo il galoppo in 
famiglia in programma alia 
Lazio: ma e sicuro che per 
poter dare la formazione bi 
sognera attendere sino all'ul 
timo minuto perche Lorenzo 
e un € patito » della pretatti 
ca e poi in questa occasione 
cerchera di non fare il min* 
mo sbagho tiiil'77ando ah uo 
mini piu in forma 

Anche Herrera non nascnn 
de propositi di vittoria c Nnn 
solo per mot'wi di prestuiio 
ma anche perche" la Roma 
punta al quarto posto. E pud 
ottenerlo se vincerd U Derby 
perche contemporaneamente 
la Juventus giochera a Ca
gliari, poi sard impegnata nel 
"derby" torinese. mfine do-
vra renire all'Olimpico E nel 
confronto diretto appunto la 
Roma potra effettuare il "sor-
passo" >. 

L'obiettivo sta particolar 
mente a cuore ad Herrera an 
che perche spera che i risul 
tati positivi della Roma gli 
facilitino l'accordo per il con 
tratto per la prossima stagio-
ne Al nguardo perd Mar 
chini ha fatto presente che 
attende sempre una risposta 
da HH entro il mese: e HH 
ci dovrd dire quanto vuole 
dalla Roma. Ma prima deve 
sistemare le questioni pen 
denti con il fisco*. 

Dal canto suo invece HH 
continua a dire: c L'accordo 
i ladle secondo me Basta 
che la Roma pensi a risolve 
re i miei problem* con il ft 
sco > Come si vede e una spe 
cie di dialogo tra sordi per 
che Herrera non ha capito o 
fa finta di non capire che Mar 
chini delle tasse non vuole sen 
lire parlare 

Per quanto riguarda la for 
mazione Herrera attendeva le 
decisioni del giudice sportivo 
riguardanti Amarildo queste 
decisioni come si e saputo ieri 
sono suta ancora piu severe 

del previsto in quanto che ad 
Amarildo sono state inflitte 
due giornate di squalifica. Ora 
e quasi sicuro che la Roma fa-
ra reclamo: ma intanto ne) 
derby Amarildo non potra gio-
care e si pone il problema 
della sua sostituzione. 

In un primo tempo Herrera 
aveva pensato a Franzot: ma 
il ragazzo si e messo a letto 
con la febbre alta (39 e mez
zo) per una tonsillite e non c'e 
nemmeno da pensare alia sua 
utilizzazione. Allora e quasi 
sicuro che Herrera lancera in 
squadra un altro giovanissi-
mo. vale a dire la mezz'ala 
Pellegrini che gia si e distinto 
nelle file della De Martino. 

Pioggia di 
squalifiche I 

NnLANO. 10. 
Oltre ad Amarildo, altri sedlcl 

giocatori sono stall squaliflcati 
oggi dal giudice sportivo, nella 
seduta forse piu severa dl tutto 
II camplonato: sette in serie A 
e 9 in serie B (per un totale 
di 17 con Amarildo). In serie A 
oltre ad Amarildo e stato squa-
lifkato anche Lippi per due 
giornate. Per una giomata Inve
ce sono stall squalificati Ferrini 
(Torino), Morini e Sogliano (Va
rese), Galdiolo (Fiorentina), Ro
vers! (Bologna), Domenghini 
(Cagliari). In serie B sono sta-
ti squalificati per tre giornate 
ciascuno due giocatori del Ll-
vorno, BadianI e Martini. Per 
due giornate invece e stato squa
lifica to Veschetti (Novara) e per 
una giornafa Russo (Ternana), 
Benvenuto (Arezzo), Cagni (Bre
scia), Carrera (Novara), Ro-
manzin (Taranto), Tacelli (Reg 
giana). 

NEW YORK, 10 
Cassius Clay si e incontrato 

con i giornalisti dopo la scon
fitta, la prima che ha inter-
rotto la sua serie d'oro di 
31 strepitosi success! consecu-
tivl, sublta lunedl notte da 
quel «carro armato» di Joe 
Frazier. Clay ha detto di es-
sere convinto di essere stato 
derubato del verdetto e di es
sere pronto per la rivincita 
per dimostrare di essere an
cora «il migliore ». 

Mostrando la guancia destra 
sempre notevolmente gonfia, 
l'ex campione del mondo ha 
ricevuto i giornalisti nell'al-
bergo dl New York scelto co
me alloggio temporaneo per lo 
incontro con Frazier. «La ri
vincita dipende solo dal pub-
blicon ha detto per poi ag-
giungere rispondendo ad una 
precisa domanda: « Si, deside-
rerei proprio la rivincita ». 

Parlando dl Frazier, lo ha 
definite soltanto « un buon uo-
mo», ma non lo ha voluto 
considerare vincitore. a Credo 
invece che abbia vinto io piu 
riprese ai punti di lui. Al-
meno nove riprese si sono 
concluse a mio pantaggio. Non 
credo di aver perduto. II com-
battimento Vho vinto io. Ce 
stato un rapporto di 3-1 a mio 
favore ». 

Cassius Clay e convinto 
che 1'aibitro e i due giudi-
ci si sono lasciati influenza-
re dal suo passato di obietto-
re di coscienza e di attivi-
sta come «Black Muslims. 
Per la rivincita con Frazier, 
Clay suggerisce addirittura dl 
portare il combattimento in 
una citta, dell'Inghilterra, del 
Giappone o della Germania. 
A scelta. Ma gia, sogna quel 
giorno. « Ci sara un altro gior-
no per me. Avrb cosl la pos-
sibilita di ritrovarmelo davan
ti. Ma questa volta non avra 
piu scampo. Lo annienterdv. 

Joe Frazier cosi replica: 
«Clay pud ottenere la ri
vincita se la vuole. Ma se 
fosst lut non la desidererei 
tanto. Soprattutto dopo quello 
che gli ho fatto. Nessuno la 
vorrebbe dopo quello che 6 
successo ». Sono le sue dichia-
razioni piu incisive raccolte da 
un giornalista del New York 
Post che era andato a trovar-
lo nel suo albergo. 

Nel «clan» del campione 
del mondo si pensa invece al 
suo ritiro definitivo dal pugi-
lato. II suo allenatore Yancey-
Durham ha ancora una volta 
ripetuto: «Afi piacerebbe pro
prio vederlo abbandonare la 
boxe ». Tuttavia e opinione ge
nerate che questa rivincita si 
fara. ma non prima di cinque 
o addirittura sette mesi. Co
munque il piu lontano possi
bile per via delle tasse. 

Intanto si cominciano a fa
re i conti addosso a,gli orga-
nizzatori. Al a Madison Squa
re Garden» si e raggiunto 
l'incasso record di 1.352.961 
dollar! per 20.455 spettatori 
paganti. Per 1 diritti della tra-
smissione televisiva del match 
nel mondo (si calcola che 300 
milioni di telespettatori abbia-
no seguito il combattimento) 
gli introiti si aggirano sui 20 
milioni di dollari. L'affare e 
veramente stato colossale. Ma 
forse chi guadagnera di meno 
di tutti sara proprio Clay. 

Egli ha infatti detto cne del
la borsa di 2^00.000 dollari, 
tolte le tasse e le spese di al
lenamento, gli rimarranno si 
e no 400 mi la dollari (neanche 
250 milioni di lire). Per Fra
zier, invece. la situazione do-
vrebbe essere migliore. SI ri-
tiene che dalla sua borsa, 
identica a quella di Clay, egli 
possa accantonare un milione 
di dollari in quanto il suo con-
tratto risulta di proprieta del
la aCloverlay Incorporated a, 
una societa d'affari di Fila-
delfia, 

Intanto lo Stato di New 
York si e affrettato ad emet-
tere un awiso di pagamen-
to anticipato di imposte di 
348246^0 dollari sia per Fra
zier che per Clay. 

Domenica a Modena 
«vio» of motocklismo 

MODENA, 10 
Indubbiamente la classe che 

dara piu interesse agli appas-
sionati della motocicletta sara 
quest'anno la quarto di litre. 
Lo si vedra senza dubbio fin 
dalla gara di apertura di Mo
dena di domenica (prima pro
va del camplonato italiano se 
niores. aperta anche agli stra-
nieri). Nelle gare si potra con-
tare sugli ex campioni del 
mondo inglesi Phil Read e 
Dave Simmonds. il primo su 
Yamaha ed il secondo su Ya 
masakl che avranno come na
tural! avversari Renzo Pasnii 
nl sulla nuova blcilindrlca Aer-
macchi. ed I fratelli Villa sui
te altrettanto nuove macchine 
omonime. 

Inoltre dovrebbe essere pre
sente a difendere II suo tito { 
Io nazionale Silvio Grassettt, I 
un altro motlvo dl interesse * 

per richlamare l'attenzione 
del pubblico. 

La manifestazione modene-
se non vivra solo per la 250 
Anche le altre quattro classl 
presentano element! validi. 
Cosi nelle 50 il campione del 
mondo. lo spagnolo Angel Nie 
to (Derbi) e il campione ita
liano Gilberto Parlotti (To-
mos) si daranno battaglia a-
pertamente Nelle 125 assieme 
alio stesso Nieto saranno I'm-
glese Dave Simmonds e lo spa 
gnolo Medrano opposti a Pa 
solinl »che correra in tre clas 
si) e ai fratelli Villa. Nelle 
350 entrera poi In ballo ti 
plurilndato Giacomo Agosti 
nl che assieme al compagno 
di scuderia Bergamonti rin 
tuzzera gli attacchi dei van 
Pasoiinl. Phil Read, Rob An 
che la 500 vedra come attore 
principale 11 campione mon
diale e italiano Agostlnl. 

Frazier canterd 
in Europa? 

LONDRA. 10 
Joe Frazier si esibira In Eu

ropa In maggio e giugno pros
simi come cantante, con II 
complesso pop «The Knock
outs a. Questo complesso, ap
punto, accompagnera II cam
pione del mondo del pes! mas-
simi, grande futura vedetta 
della canzone, in una tournee 
che avra la durata di sei set-
tlmane. II debutto e previsto 
per II 16 magglo ad Amster
dam. Successivamente saran
no toccate la Francia, la Ger
mania occldentale, la Scandi
navia, la Spagna, I'ltalia a, 
inflne, la Gran Bretagna. 

Strana coincidenza 

Si riparla 
di galera 
per Clay 

Slranamente, prima della 
sconfitta non se ne parlava: non 
si parlava del fatto che nel 
prossimo giugno la Corte Su-
prema degli Stati Uniti dovra 
decidere se Cassius Clay deve 
o no scontare i cinque anni di 
carcere ai qudli e stato condan-
nato per essersi rifiutato di ve-
stire Vuniforme dell'esercilo 
americano e di andare a com-
battere nel Vietnam. Ora la que-
stione e tornata di atlualita: 
Clay e stafo sconfitto da Fra
zier e la * giustizia * riemerge 
a chiedergli conto dei suoi prin-
cipi. 

Certo, la legae e legge e. per 
la giustizia degli Stati Uniti, 
Cassius Clay non e in regola. 
Ci sarebbe da discutere su una 
legge che considera il negro 
americano un cittadino di se
conda classe quando deve vive-
re e un cittadino di prima 
classe quando deve morire. per 
cui i negri americani sono il 
20 per cento della pooolazione 
ma piu del 50 per cento dei ca-
duti nel Vietnam. Comunque il 
punto. ora. non e questo. 

Ora & interessante rilevare la 
coincidenza: Clay, la sua storia 
umana. il suo personaqgio poli
tico, anche le sue caratteristi-
che istrioniche. il fatto che aves-
se perso il titolo mondiale sen
za aver mai perso un incontro. 
tutto faceva di lui il personag-
gio che — tornando sul ring — 
metteva in moto un fiume di sol
di: circa 13 miliardi e mezzo 
solo di biglietti di inoresso al 
c Madison > e di diritti televisi-
vi, senza contare — quindi — 
gli incassi delle sale in cui Vm-
contro veniva trasmesso in cir-
cuito chiuso e quelli delle scon-
messe. Un mare di soldi. E gli 
americani si sono rimangiati 
la decisione di considerare Mu
hammad All un fuori-legge del-
lo sport. 

Battuto da Frazier, questo re 
Mida, che trasforma in oro 
quello che tocca. ha perso molto 
del suo potere e quindi molto 
della sua importanza. Una ri
vincita non renderebbe altret
tanto perchi il fascino sporti
vo di Clay e stato dimensionato 
e comunque nessuna realtd i ri-
pelibile: e quindi. presentato 
U conto delle tasse, gli si pre-
senta il conto della giustizia. 

Pud anche accadere che non 
vada in carcere per cinque an
ni: furono duri con lui quan
do U suo rifiuto aveva — come 
ebbe — una risonanza che ora 
non ha phi perche viene da un 
idolo caduto. Ma resta per lo 
meno stngolare la coincidenza: 
esaurito 3 suo compito di frut-
tare soldi, pud anche andare 
in galera. Politico e dollari si 
mescolano col razzismo. 

Una mescolanza che non i 
solo americana: lasciamo per-
dere le singolari vignette a 
sfondo razzista apparse in que-
sti giomi sul «Corriere di In-
formazione», ma in genere la 
stampa c indipendente» italia
no & stata molto soddisfatta del
ta sconfitta di Clau: non perche 
vinceva un pvgile piu bravo. 
ma perchi perdeva un pugile 
piu «cattivo >. quello — flau-
riamoci — che rifiuta Q tmodo 
di vita americano > e preferi-
sce la galera e 1'esilio civile 
alia sottomissione. 

L'esilio civile lo ha aid avuto. 
Ora potrebbe avere, appunto la 
galera. 

Kim 
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Dopo il viaggio di mons. Casaroli a Mosca 

Preoccupati 
gli USA per 
la politica 

estera yaticana 
Verso un miglioramento delle relazioni fra chie-
sa e Stato in Polonia e Cecoslovacchia • Presa di 
posizione anticolonialista dei vescovi di Ceylon 

Alia vigilia delle elezioni si accentua la svolta a destra del gollismo 

II rinnovato interesse del-
la dlplomazia vaticana per lo 
Est europeo, che ha avuto nel 
viaggio di monslgnor Casaro
li a Mosca il segno piu rimar-
chevole di un'azione gia in at-
to da tempo da parte della 
S. Sede in quella direzione. 
non ha mancato di richiama-
re l'attenzione degli Stati Uni-
ti. Infatti, e atteso per saba-
to 13 marzo a Roma il rap-
presentante personale di Ni
xon in Vaticano, Cabot Lodge, 
il quale si incontrera con Pao
lo VI, con il segretario di Sta
to, cardinale Villot. e con lo 
stesso monsignor Casaroli. 

Sebbene la stampa di de
stra avesse cercato, nei gior-
ni scorsi di ridimensionare la 
portata del viaggio di monsi
gnor Casaroli a Mosca, questo 
ultimo, in una intervista con-
cessa alia televisione della 
Germaru'a Federale, ha detto: 
<La S. Sede, che e profonda-
mente desiderosa, anzi, deci-
sa, di dare ogni possibile con
tribute alia causa della pace 
sia sul piano universale che 
sui piani locali, e di conse-
guenza disposta a collaborare 
lealmente con quanti, sia pu
re partendo da punti di vi
sta e da interessi diversi dai 
suoi, cercano realmente la 
prevenzione e la soluzione del
la guerra e delle guerre*. 
Dopo aver precisato, ri-
spondendo al giornalista, che 
e possibile parlare di c coope-
razione e di azioni parallele 
o convergent fra la S. Sede 
e l'Urss >, il ministro degli 
esteri del Vaticano ha detto 
che cid gia awiene, ed altro 
si potra fare a favore < della 
azione per il disarmo o della 
azione relativa alia progetta-
ta conferenza sulla sicurezza 
europea*. <In questi campi 
— ha aggiunto — una coope-
razione e gia in atto con la 
Urss e con molti altri gover-
ni, dall'Est all'Ovest, e pud 
utilmente svilupparsi con buo-
ne e solide prospettive >. 

In questo contesto va vi
sta la ripresa del negoziato 
tra la S. Sede e la Cecoslo
vacchia (mons. Cheli degli Af-
fari pubblici della Chiesa si e 
gia recato a Praga e vi ritor-
nera presto) e con la Polo
nia, tanto che, dopo l'incon-
tro tra il premier polacco e 
il card. Wyszynski, il Consi-
glio centrale dell'episcopato 
ha emesso il 5 marzo un co
municato in cui, tra 1'altro, 
si Iegge: < In Polonia si pro-
filano Ie prospettive di una 
normalizzazione graduate del
le relazioni tra la Chiesa e 
lo Stato *. II card. Kooig, pre-
sidente del segretariato per i 
non credenti, sara prossima-
mente ospite di Wyszynski a 
Varsavia, mentre & previsto 
per domani l'arrivo in Vati
cano del card. Wojtyla, di 
mons. Kominek, segretario 
dell'episcopato, e di mons. 
Dombrowski. Oltre a parteci-
pare a riunioni di Curia, que
sti prelati riferiranno diretta-
mente al Papa, la prossima 
settimana, sugli sviluppi del
la situazione in Polonia. 

In vista, poi, della riunione, 
prevista a Hong Kong dal 18 
al 21 marzo, dei presidenli 
delle Conferenze episcopali di 
quindici paesi asiatici. i qua-
li dovranno esaminare le ri-
soluzioni di Manila del no-
vembre scorso (quando il Pa
pa si reed in Estremo Orien-
te) di fronte all'aggravarsi del
la situazione nel Sud-est asia-
tico ed ai problemi asiatici 
in generale, assume parti cola-
re rilievo la pubblicazione, av-
venuta proprio in questi gior-
ni, di un documento dei ve
scovi di Ceylon. 

c L'Asia — vi si Iegge — sta 
diventando a gran passi il tea-
tro di una terza guerra mon
diale non dichiarata. E poiche 
le chiese cnstiane anch'esse 
sono coinvolte in questo pro-
cesso di escalation della guer-

' ra. la ricerca della pace e una 
responsabihta comune di tut-
te le chiese >. 

n documento svolge una ap-
profondita anahsi storica del
le cause di tanti conflitti so-
ciali e dei motivi che spingo-
no « 1'imperiahsmo • a scelte 
estreme e pencolose per La 
stessa convivenza umana co
me I'mtervento amencano nel 
Vietnam, nel Laos, nella Cam-
bogia » 

I vescovi cingalesi sono se
ven nel nlevare che t i en 
stiani. negli ultimi secoli, non 
sono nu^ciii a capire e a par 
tecipare alle grandi rivoluzio 
ai dcU'umamta » e nel rimpro-
Vtrare alio chiese occidental! 
<fi € non conoscere le condi-
zioni dell'Asia » per cui < il 
primo contributo che i cristia-
ni d'Europa e del nord-Ame-
ric» possono offrire per lo 

sviluppo afro-asiatico e latino-
americano e la riforma delle 
strutture economiche e poli-
tiche dei loro paesi > proprio 
perch6 queste « sono imposte 
in buona parte con la violen-
za, rimperialismo e l'espan-
sione militare >. < II diffonder-
si dell'ideologia marxista e lo 
insediamento di regimi comu-
nisti su quasi meta della po-
polazione asiatica sono dovu-
ti alia frustrazione prodotta 
dalla poverta e dalla incapa
city della corrente non-mar-
xista nel realizzare in modo 
sufficientemente sicuro il ne-
cessario sviluppo e le rifor-
me ». Anzi, Ie « dittature mi-
litari che operano nei paesi 
asiatici di libero scambio nan-
no saputo solo limitare le 11-
berta civili con l'aiuto delle 
potenze occidentali >. 

L'inviato del presidente Ni
xon intende, ovviamente, ac-
certare la posizione della S. 
Sede su una tematica tanto 
attuale ed ai cui sviluppi il 
governo di Washington guar-
da con preoccupato interesse. 

Alceste Santini 

A Parigi la polizia aggredisce 
una manif estazione antifascista 
Migliaia di giovani delia sinistra extraparlamentare e di ex deportati nei campi hitleriani protestavano contro un raduno 
neonazista che il governo non aveva voluto vietare — Selvagge cariche degli agenti che hanno poi assistito senza inter-

venire alle violenze del fascist! ~ Severi comment! dei partiti di sinistra alia strategia della tensione del regime 

PARIGI — Una strada nei press! del palazzo dello sport dopo I'aggressione della polizia e del neofasclsti al manifestantl che 
protestavano contro II raduno di « Ordine nuovo i . , 

Un terrificante bilancio di cinque anni di « pacif icazione » , 

UCCISIP1U PI CENTOMIU CIVILI 
dai mercenari coreani nel Sud Vietnam 
Novantamila uomini, tra militari e personale ausiliario, impegnati nella strategia della «terra bruciata» - Diciassette 
Song My - Le rivelazioni di tre associazioni di studenti sudcoreani in Europa - Gli incitamenti all'assassinio del generale Park, 
ufficiale giapponese durante la seconda guerra mondiale ed ora dittatore a Seul - « Ammazzando dieci vietnamiti si rie-

sce ad uccidere un comunista» - L'omertd americana e le denunce degli studenti di Saigon 

Per il Vietnam 

sosfituifo 

in Australia 

il premier 

John Gorton 
CANBERRA, 10. 

John Gorton e stato og-
gi sostituito da William 
McMahon nelle cariche di 
primo ministro e di presi
dente del partito liberale, 
11 partito di governo. In 
questo modo e giunta ad 
un'inattesa svolta, ma non 
si e certo chiusa, la crisi 
politica australiana esplo-
sa lunedl scorso in seguito 
alle dimissioni del mini
stro della difesa, Malcolm 
Fraser. Fraser aveva ordi
nate un'inchiesta sulla con-
dotta del contingente au-
straliano che combatte nel 
Vietnam meridionale al 
fianco degli invasori ameri-
cani, poiche — dopo Ie ri
velazioni sulle stragi della 
popolazione civile sudviet-
namita — non si fldava piu 
dei rapporti presentatl da-
gli alti gradi militari. 

II ministro della difesa 
aveva anche polemizzato 
aspramente con Gorton, 
sia per la politica lnter-
ventista ed aggressiva da 
questi seguita nel sud-est 
asiatico sia per altre que
stion! interne, ed aveva 
presentato le sue dimis
sioni. Su tale problema 
— che ha particolarmente 
colpito l'opinione pubbll-
ca — il partito liberale si 
era divtso ed 1 laburisti, 
lunedl scorso, preannun-
ciarono la presentazione dl 
una mozione di sfiducia 
che sarebbe stata votata 
anche da deputati liberall. 
Per evitare che 11 governo 
potesse cadere con un vo-
to parlamentare, Gorton 
aveva riunito questa matti-
na la direzione del suo par
tito nel tentatlvo dl evita
re una frattura, ma pro
prio durante questa riu
nione e stata presentata 
una mozione contro dl lul 
che ha avuto 33 voti favo-
revoll e 33 contrari. 

Si e trattato quindi dl 
una rottura verticale e 
Gorton ne ha tratto le 
conseguenze dimettendosi. 
Al suo posto e stato eletto 
il vice presidente del par
tito liberale. McMahon II 
quale, dopo la nomina, ha 
dichiarato. tuttavia. che 
«per quanto riguarda il 
Vietnam la politica sin qui 
seguita non cambiera». 
ma che pert, come su al
tri problemi, «la posizio
ne del governo e aperta ad 
un possibile rlesame». 

cSterminerd tutti i comu-
nisti in Asia >; questo propo-
sito fu espresso dal dittatore 
sudcoreano Park Chung Hee, 
durante un colloquio con Lyn
don Johnson, nel raaggio del 
1965. Pochi mesi dopo. il 25 
settembre, sbarcavano nel 
Vietnam meridionale i primi 
mercenari sudcoreani che in 
poco tempo, fra militari e 
< forze ausiliarie >, avrebbero 
raggiunto il numero di novan
tamila. Da ailora, ad oggi. in 
cinque anni e mezzo, queste 
truppe sono state impegnate 
in un migliaio di operazioni 
di < pacif icazione > il cui bi
lancio e di diciassette villaggi 
distrutti e di ceotocinquemi-
la civili sudvietnaniiti uccisi. 
Lo hanno riveJato il mese 
scorso, nel corso di una con
ferenza svoltasi a Lovanio, in 
lielgio. l'c Associazione del 19 
apnle degli studenti coreani 
in Francia >, la < Federazione 
degli sudenti coreani in Ger-
mania occidentals per Vaulo-
determinazione dei popolh ed 
U c Comttato degli studenti 
coreani in Gran Bretagna per 
la democrazia >. II conto di 
questa ternbiie cifra 6 stato 
fatto. a Lovanio. sulla base 
sia dei comunicati ufficiali del 
ministero della difesa di Seul, 
sia delta documentazione for-
mta dall'« Associazione degli 
studenti deU'universita di 
Saigon >. sia di sporadiche 
confession! di soldati sudco
reani rientrati in patria. 

Si tratta quindi di una te
st imoni a nza ancora incomple-
la. di un conto che e appros-
simativo. certamente per di-
fetto. ma agghiacciante soprat-
tutto se considerata assieme a 
quelle poche cronache che la 
stampa occideniale pubblica 
raramente e solo da poco tem
po sulle atrocita compiute nel 
Vietnam meridionale dalle 
truppe di invasione. Si pud 
ricordare, ad esempio. che nel 
dicembre scorso fu pubblicato 
il testo di un'inchiesta che nel 
'C6 un antropoiogo amencano, 
Terry Rambo, condusse fra i 
profughi sudvietnamiti su ri
ch iesta del dipartimeno alia 
difesa di Washington. Fu il 
New York Times a descrive-
re cid che Kambo aveva sco-
perto parlando con duemila 
contadmi che era no fuggiti dai 
loro villaggi nella provincia di 
Phu Yen: da quei colloqui lo 
antropoiogo aveva appreso che 
piu di duecento civili erano 
stati assassinati < non soltan-
to per rappresaglia. ma anche 
senz'alcuna ragione » dai mer
cenari sudcoreani che seguiva-
no < una politica deliberato e 
sistematica > di massacre. 
Rambo si era limitato a dedtn> 
re quest'ultima affernuudone 
poiche non poteva conoscere i 
testi dei proclami che Park 

d solito inviare a quelli che 
egli stesso ha definito c i no-
stri angeli della pace >: in uno 
di questi si Iegge che c tan
to piu si sterminano con atro
cita i comunisti. tanto meno 
la gente sara attirata dal co-
munismo per I'istinto di so-
pravvivenza ». Come non pote
va conoscere « I'ordine di de-
cimare i vietnamiti, perche 
sopprimendo died vietnamiti 
si uccide almeno un comuni-
sta; e per garantirsi dalla ven
detta nemica bisogna stermi-
nare non solo i comunisti, ma 
anche i loro simpatizzanti, i 
sospetti, ciod i civili che non 
fanno altro che aiutare i co
munisti ». 

Sono istruzioni agghiaccian-
ti. tanto che viene da chie-
dersi quale sia la matrice di 
tanta ferocia. Per Park non 
e'e mistero. Ufficiale dell'eser-
cito giapponese durante la se
conda guerra mondiale, aveva 
diretto in Manciuria, come co-
mandante di una compagnia 
di fanteria, parecchie opera
zioni di terra bruciata con la 
distruzione di decine di vil
laggi e con il massacro di mol-
te migliaia di cinesi e di corea
ni nelle zone dove piu inten-
sa era la guerriglia anti-giap-
ponese. Per i novantamila mer
cenari il discorso e invece di-
verso, i maestri sono altri. 

Le tecniche americane 
Alle loro spalle, dietro meto-
di mostruosi come lo scuoia-
mento di prigionieri vivi. stan-
no tutti gli insegnamenti del
le tecniche statunitensj della 
distruzione sistematica della 
vita civile in molte zone, con 
le Song My. con i bombarda-
menti a tappeto. con il na
palm, con i defoliant! e, so-
prattutto. con il massacro del
la popolazione civile e con 
la distruzione delle strutture 
sociali e dell'ambiente natura-
le Decine di episodi. documen-
tati da testimonianze o da 
semplici foto. e centinaia di 
altri. ancora nascosti dietro la 
cortina di siienzio che 
Washington ha imposto, costi-
tuiscono la catena delle atroci
ta comroesse dai soldati statu 
nitensi che i mercenari sud
coreani banno imitato. limitan-
dosi ad eseguire gli ordini 
del comando USA a Saigon 
sulla «pacificazione i e le 
istruzioni di quel capitano 
Medina che risponde al nome 
di Park; inoltre. questi novan
tamila uomini. in prevalenza 
contadini arruolati con una 
paga mensile di 37 dollan. 

hanno il c diritto > di saccheg-
gio. di spogliare e quindi di-
struggere i villaggi che occu-
pano per aumentare il loro 
soldo. 

E' un metodo che ha indot-
to alia riflessione parecchi di 
questi uomini: alcuni. caduti 
prigionieri delle forze popola-
ri. hanno scelto di vivere nel
la Corea del Nord. altri rien
trati in patria hanno fatto il 
racconto di cid che hanno vi-
sto e che hanno vissuto. « Non 
polevo non riflettere sull'or-
dine del mio comandante di 
sventrare con la baionetta una 
prigioniera di dieci anni accu-
sata di essere una vietcong*, 
ha detto un caporale di cui 
a Lovanio non e stato fomi-
to il nome per evitare rappre 
saglie. c L'ufficiate mi si i ai
lora scagliato contro picchian-
domi, poi ha tirato fuori la pi-
stola minacciando di u.tarla 
contro di me ed accusando 
mi di essere un simpatizzan-
te dei vietcong. Non ha osato 
spararmi di fronte ai miei 
compagni, ma ha tirato sulla 
bambino parecchi colpi per es
sere sicuro di ammazzarla*. 

I/elenco delle stragi 
Ad altre testimonianze. si-

mili a queste, si aggiungono 
le recent! denunce degli uni-
versitari di Saigon: nel '57 piu 
di trecento civili sono stati 
massacrati dal mercenari nei 
villaggi di Son Thau. Son 
Tinh e Kim Son; l'anno do
po altri settecento. accusati co 
me i primi di essere «sim
patizzanti vietcong >, in mag 
gioranza donne e bambini, fu-
rono uccisi a Xuan Phuong 
ed a Binh Khe. nella provin
cia di Binh Dinh. Ed a queste 
parziali denunce si aggiungono 
brevi cronache. poche righe 
pubblicate da alcuni gioma-
li. nei servizi dal Vietnam me
ridionale. Ad esempio la crona-
ca dell'uccisione, a Qui Nhon, 

di tre scolari da parte di un 
milite sudcoreano il 6 dicem
bre scorso — uccisione che 
provoco una vast a prote«ta 
popolare con manifestazioni 
ed incendi di automezzi e se 
di americane — o la notizia 
dell'assassinio. il 27 novem 
bre passato. di cinque conta
dini che si recavano al lavo-
ro. a Man Ninh nella provin
cia di Khan Hoa. e che sono 
stati scelti come bersaglio per 
esercizi di tiro. 

Non sono che pochi episo
di di una politica descritta nel
la testimonianza di un uffi
ciale mercenario, ancfoe questa 
resa nota a Lovanio. come la 
precedente: « Voptra A pocf 
ficaxione ch* abblamo intra-

preso laggiu i costituita sol-
tanto da operazioni quotidiane 
di terra bruciata per distrug-
gere ogni forma di vita. Ho 
diretto una fase dell'operazio-
ne chiamata "bulldozer", ma 
tutte le operazioni di pacifi' 
cazione possono essere chiama-
te bulldozer*. Ed il bilancio 
e tragico e rappresenta una 
fetta importante del genocidio 
che si compie nel Vietnam 
meridionale. Ne ha parlato. 
anche se parzialmente, ma con 
gli stessi c errori > riscontrabi-
li nei bollettini statunitensi, 
un comunicato dello stesso 
ministero della difesa di Seul 
diramato il 25 settembre scor
so per informare dei < succes-
si > sudcoreani in cinque anni 
di guerra. Nel comunicato si 
parlava di c 39.420 vietcong uc
cisi », ma di « 17.0/5 armi se
questrate* senza naturalmen-
te specificare se si trattas.se 

.di armi da fuoco e se nel 
conto fossero stati inclusi an
che i coltelli da cucina. gli ara-
tri e Ie zappe che solitamen-
te finiscono negli elenchi dira-
mati dai comandi statuni
tensi. come ha confessato il 
tenente Calley nel corso del 
processo che si svolge in que
sti giorni per la strage di Song 
My. Ma anche senza tener 
conto di questo sistema di 
annunciare « successi » la di
sparity fra le armi sequestra
te ed i < vietcong uccisi * e 
enorme. sopratmtto «* si pen-
sa che ai mercenari sudcorea
ni b stato attribuito il compi-
to di rastrellare e c pacifica-
re » zone gid devastate dalla 
aviazione e dalla fanteria sta
tunitensi. 

Ma non c'd solo questo. 
e'e anche la falsit* delle cifre 
fornite in questo comunicato. 
come e stato denunciato a Lo
vanio. dove in base ad un con
to piu accurato. fondato essen-
zialmente sui massacri e sulle 
distruzioni di villaggi. recen-
temente rivelati e celati per 
molto tempo, si e fissato a 
centocinquemila il numero dei 
civili uccisi in cinque anni dai 
mercenari sudcoreani nel 
Vietnam meridionale. E' una 
cifra terribile. risultato dei 
propositi assassini di Park e 
della politica che Washington 
segue per portare la sua pa
ce. Ma e una cifra destinata 
ad aumentare — il dittatore 
sudcoreano ha piu volte di
chiarato che i suoi mercenari 
resteranno nel Vietnam meri
dionale anche dopo un even
tuate ritiro delle truppe ame
ricane — e che si confonde 
con quelle relative alle centi
naia di migliaia di civili sud
vietnamiti massacrati dal
le truppe d'invastone statuni
tensi « dallVaercKo di Saigon. 

Renzo Foa 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI, 10. 

Un centinaio di feriti, di cui 
ottanta tra le forze di polizia. 
vetrine di negozi in frantumi. 
automobili danneggiate, qualclie 
linciaggio tentato dai neofasci-
sti: questo e il bilancio della 
manifestazioae indctta ieri sera 
al palazzo dello sport di Pa-
rigi dail'organiziiazione di estre 
ma destra «Ordine nuovo» e 
autorizzata dal ministero dello 
Interno nonostante la protesta 
dei partiti di sinistra, di una 
frazione dello stesso partito gol-
lista e dell'associazione dei re 
duci dai campi di concentra 
niento nazisti. Non poteva finire 
altnmenti e non sono pochi a 
cniedersi stasera se il regime, 
permettendo quella manifesta-
zione che era stata preparata 
con un colossale dispendio di 
mezzi, non ne abbia calcolato 
le ripercussioni alio scopo di giu-
stiHcare il mantenimento di un 
importante spiegamento polizie-
sco e per creare un'atmosfera di 
paura ad appena quattro giorni 
dalle elezioni municipali. 

Non a caso. proprio oggi. al 
consiglio dei ministri, il presi 
dente della Repubblica ha detto 
che «il governo e deciso ad as-
sicurare I'ordine repubblicano 
contro i fautori di disordini, da 
qualsiasi parte essi vengano >. 
mentre il ministro dell'Interno 
Marcellin. recatosi ieri sera sui 
luoghi della battaglia. ha di
chiarato che c gli incidenti del 
palazzo dello sport giustificano il 
mantenimento di un importante 
servizio d'ordine a Parigi». 

Lo slittamento a destra di una 
frazione del gollismo ha dunque 
una conferma nei fatti di ieri 
sera. « L'Humanite » di questa 
mattina, sotto il titolo c una pro-
vocazione ben montata >, ha 
scritto che non si puo invocare 
* liberta > per questi gruppi fa-
scisti e che il governo. se vole-
va evitare incidenti, doveva 
vietare il comizio di «Ordine 
Nuovo ». 

c La propaganda governativa 
— ha scritto l'organo del PCF 
— utilizzera ora il tutto nel ten-
tativo di resuscitare un " parti
to della paura" cosl utile al 
regime ». 

Secondo il PSU «la protezione 
concessa dalla polizia ai mani-
festanti fascist! dimostra i le-
gami esistenti, attraverso il nuo
vo segretario generale del par
tito gollista Tomasini, tra il mi
nistero dell'Interno e l'estrema 
destra >. 

c Ordine nuovo > aveva orga-
nizzato questa manifestazione 
con ventimila manifesti affissi 
da quindici giorni in tutti i 
quartieri di Parigi e con duecen-
tomila manifestini distribuiti per 
le strade ufficialmente per invi-
tare i parigini a votare in fa
vore dei candidate neofascisti 
alle elezioni municipali. Al pa
lazzo dello sport, in verita, il 
pubblico era scarso ieri sera 
mentre fittissimo, all'esterno. 
era il servizio d'ordine compo 
sto da giovani in casco nero, ar-
mati di scudi metallici e di lun 
ghi bastoni bianchi. AH'interno 
— dove erano present! anche due 
delegati del MSI italiano — i 
temi del comizio non hanno toc-
cato le elezioni ma l'immanca 
bile « vittoria dell'occidente ». lo 
« schiacciamento dei vermi rossi 
nel Vietnam >. la necessita di 
« restituire una Francia ripulita 
dal comunisrao al popolo fran 
cese >. di liquidare Boumedienne 
e gli algerini, di sostenere re 
gimi come quello di Madrid o 
di Atene: insomnia, scrive 
«France Soir >. giomale non 
certamente di sinistra. <un'at 
mosfera neo nazista >. 

Fuori alcune migliaia di mam 
festanti di estrema sinistra e 
ex deportati si sono addensati 
sui marciapiedi. scandendo « sto 
gans > antifascist! e cantando 
I'lnternazionale. separati daTle 
squadracce fasciste da un im 
ponente schieramento di poll 
zia. Poi. mentre il comizio fa 
scista cominciava. cominciavano 
anche i primi scontri tra manife 
stanti antifascist! e forze del 
I'ordine inviate a proteggerc 
quelli di c Ordine nuovo > Qua 
e la sono sorte barricate, so 
volate pietre. sono entrati in 
azione idranti e gas lacrimoge 
ni. I corpo a corpo si sono fatti 
sempre piu rrequenti mentre Ie 
squadre di « Ordine nuovo » sem 
bravano osservare lo spettacolo 
Ma ad un certo punto — rife 
namo qui il resoconto impar 
ziale del « Monde > — un uomo 
percorrendo i mampoli fascist). 
ha impartito ordini. E di colpo 
e stato lo scontro frontale. * 1 
militanti di • estrema destra -
ha raccontato "Le Monde" — 
rovesciano le transenne. attra 
versa no la strada urlando sen 
za che la polizia intervenga. 
Scendeno a passo di canca :1 
"boule\ard", e ritornando al 
punto di pjrtenza bastonano al 
cuni passanti ». Alle 23.15 nuova 
carica dei neofascisti, con epi 
sodi di violenza sotto gli oechi 
della polizia che alia fine h.i 
di nuovo cancato gli ultimi 
gruppi di Sinistra rimasti sui 
posto. 

1 ' giornali benpensanti chic 
dono oggi al governo di disar 
mare «le milizie estremiste» 
per rimettere ordine a Parigi: il 
che e proprio il risultato che 
il governo si attendeva da que 
sto scontro, a pochi giorni da 
una consultazione elettorale che 
chiamera alle urne ventinove mi 
lioni di francesi per la prima 
volta dalle elezioni presidenziali 
del 1969. • 

Augusto Pancildi 

Lettere— 
all' Unita: 

«Se denunci le 
angherie ti 
sbattono dentro» 
Cart compagni, 

ho letto le diverse lettere di 
militart dl leva che il nostro 
giomale ha pubblicato in que
sti ultimi tempi (insieme agli 
articoli sulle questioni del ser
vizio militare, esse ml sono 
state spedite da mlo padre, 
perche purtroppo qui non ho 
la possibilita dl prendere ogni 
glorno l'Unlta per le ben no
te discriminazionl che eslsto 
no nelle caserme). 

Vorrel anch'io segnalarvi tin 
gravtssimo episodio avvenuto 
nella caserma Spaccamela di 
Udine. Un geniere del Primo 
Battaglione, Rolando Nardi, 
che durante la vita civile fa 
I'operalo a Milano, e stato ar-
restato perche stava facendo 
delle scritte sui murl. Pub 
darsi che il <t regolamento di 
disciplina» non permetta al 
militare di scrivere sui murl, 
ma quel soldato aveva mille 
ragloni per farlo. Egli inten-
deva infatti denunciare gli 
abusi di certi ufficiali, voleva 
protestare perche le inferme-
rie ed i servizi sanitari sono 
inefflclenti (vi sono stati mol
ti casi di meningite nelle ca
serme friulane), voleva recla-
mare perche le mense non so
no igieniche. Se uno parla di 
queste cose, lo sbattono den-
tro, e ailora quel soldato si e 
preso della calce ed un pen-
nello e lo ha scritto sui mu
rl. Adesso e imprigionato in 
caserma con pesanti imputa-
zioni sul suo capo, e certa
mente lo manderanno nelle 
galere di Peschiera. 

Chiedo al giomale dl pub-
blicare questa mia lettera ed 
invito i parlamentari comuni
sti a fare il possibile per pren
dere le nostre dlfese. Sarebbe 
bene condurre un'inchiesta 
parlamentare nelle caserme di 
questa regione dove i milita
ri di leva devono subire trop-
pi soprusi. 

LETTERA FIBMATA 
(Udine) 

La polizia dal 
« grilletto facile » 
Cari compagni, 

sono un assiduo lettore de 
l'Unlta, ho sempre condiviso 
la linea del giomale riguardo 
la delinquenza: e che doe, pur 
deplorandola, si crede nella 
recuperabilitd del delinquenti 
nella socletit. 

Perb da un po* di tempo, 
tutte le volte che nelle pagtne 
di cronaca leggo che it gior-
nale si impietosisce per qual-
che ladro ferito dai carabinie-
ri o dalla polizia, come vol 
dite, dall'a epldemia del grillet
to fadle » non posso piu esse
re d'accordo. ' 

Come tutti sappiamo la de
linquenza e in aumento, si ru-
ba a delle povere pensionate 
indifese, si scippano donne, 
per non parlare di furtl a ne-
gozl ed auto. E' commento ge
nerale che bisogna castigare 
di piit i ladri ed incoraggiare 
le forze dell'ordine a difender-
ci di piu, ed anche a difender-
si, se e necessario, sparando, 
considerando i rischi cui van-
no incontro. 

A me pare che la galera non 
fa piit paura, per le leggi trop-
po miti al riguardo per i casi 
non gravi, e per i casi gravi 
si confortano: tanto la pena di 
morte non e'e, e a quanto pa
re presto sara eliminato an
che Vergastolo. Io penso che 
I'unica medidna sarebbero i 
lavori forzatL 

SalutU 
S. BERTOLAMI 

(Torino) 

Se si parte, come fa giusta-
mente il nostro lettore, dalla 
premessa che csi crede nella 
recuperabilita dei dellnquen-
ti » non si pub auspicare pene 
piu gravi e l'uso facile delle 
armi: un delinquente roorto 
non si recupera cosl come 
non lo si recupera mandando-
lo all'ergastolo. Ma soprattut-
to non si « recuperano » le vit-
time piu frequent! di questa 
facillta di sparo: braccianti, 
operai, studenti che non han
no mal commesso reati, che 
non hanno bisogno di essere 
« riconquistati alia societa.* e 
che sono i primi a subire le 
conseguenze di una abitudine 
repressiva. CI6 non vuol dire 
che il problema posto dal let-
tore non esiste; solo che non 
lo si risolve inasprendo la re-
pressione. A parte il fatto che 
il rimedlo piu owio e civile e 
quello di eliminare le cause 
social! della criminalita (pri
ma di tutto miseria e igno-
ranza). la difesa del diritto 
non ha necessariamente biso
gno di sparaxe. Sarebbe senza 
dubbio assai piu eJficace • as-
sai piii civile garantire alle 
forze di polizia, organic!, li-
vello di vita, turn! di Iavoro, 
mezzi tecnici che consentano 
l'espletamento del loro compl-
to di «difenderci» — come 
auspica il lettore — In modo 
piu soddisfacente anche per 
gli stessi appartenenti alle 
« forze dell'ordine ». In Inghil-
terra la polizia e disarmata, 
la pena di morte non viene 
piii applicata e tuttavia la de
linquenza non ha certo indie! 
superiori a quella italiana; 
semmai accade proprio il con-
trario: non solo l'indice di de
linquenza 6 inferiore, ma e in-
feriore rispetto allltalia an
che la percentuale di crimini 
impuniti. II che signifies che 
mezzi tecnici, organici ed ad-
destramento ottengono risulta-
ti molto migliori che le revol-
verate. 

La Iegge operantc 
(si fa per dire) 
da dieci mesi 
Caro direitore, 

il sen, Gianfranco Maris be
ne ha fatto, col suoi colleghi 
Caleffi ed Albertlni, a presen-
tare sin dal 21 gennalo una 
proposta di Iegge per esten-
dere a tutti i perseguitati po-
litici i beruflci della Iegge 336. 
Vorrei tuttavia aggiungere 
una considerazione. E' ormal 
da dieci mesi che la 334 * 

operante (si fa per direl), ma 
non un solo autoferrotranvie-
re e stato collocato in pensto-
ne. Perche? Si dice che to 
INPS sia ancora in attesa di 
disposizloni per l'« intetpreta-
zione a delta Iegge. E questo 
capita per quasi tutte le a-
ziende pubbliche italiane. 

Pregherei quindi il sen. Ma
ris e tutti i compagni del Se-
nato e della Camera di vede-
re anche questo lato della 
questione, ch'e uno scandalo, 
un vero sopruso per tutti gli 
interessati. Sono • d'accordo 
anch'io che la Iegge deve es
sere estesa a tutti i reducl e 
combattenti — siano essi di-
pendentt da enti pubblici e 
privati — ma per ora essa non 
e stata neanche applicata nel 
confrontt di coloro per cui 
e stata fatta. Posso dire sol-
tanto che e una vergogna. 

Cordiali saluti e grazie per 
I'interessamento e la pubbli
cazione. 

3. F. 
(autoferrotranvlere del-
l'A.T.A.F. dl Firenze) 

Per « conquistare » 
il sussidio 
straordinario di 
disoccupazione 
Cara Unita, 

non so se tutti coloro che 
sono licenziati da aziende 
non edili perche queste han
no cessato la loro attivita, 
sappiano che hanno diritto 
ad un «trattamento speciale 
per cessazlone di attivita a-
zlendaleu. Sard piit chtara. 
Mentre il sussidio normale di 
disoccupazione e di lire 400 
per 180 giorni, lo « speciale» 
e determinato dividendo per 
30 i due terzi della rctribu-
zione di fatto percepita nel-
I'ultimo mese di Iavoro e mol-
tiplicando quindi per ISO. La 
differenza di trattamento e 
grande. Se uno non lo sapes-
se non sara certo ne V1NPS, 
ne I'Uffldo di Collocamento, 
ne il datore di Iavoro ad in-
formarlo. Perdera i suoi soldi 
e pace all'antmacda sua. 

Vi esporrb il mio caso per
che possa mettere in guardia 
qualche altro <tfortunatoo dt-
soccupato come me e dare un 
tocco di squallore al git squal-
lido quadro offerto dalla Pub
blica amministrazione. 

II 18 tuglio 1970 con pre-
cisione da ragionlere testa 
quadra (sono tra 1'altro anche 
ragioniera) presentavo regola-
re richiesta all'INPS. Ottene-
vo il sussidio normale e non 
quello straordinario. Scrivevo 
la solita raccomandata R.R. 
(per non sentirmi magari di
re che la lettera era andata 
smarrita!) venivo chiamata 
all'INPS, fornivo ulteriori de-
luddazioni, tutto sembrava in 
perfetto ordine ma non in-
cassavo una lira. Pochi gior
ni fa mi ripresentavo al
l'INPS, apprendevo che il fun-
zionario addetto ai sussidi 
speciali era uscito per moti
vi di iavoro e il suo sostitu-
to, che si autodefiniva non al 
corrente, ml pregava di sol-
ledtare VINPS con una let
tera. Cosa che ho fatto in-
viando all'INPS copia della 
presente. 

St noti che oltre alia perdl-
ta di sette mesi di interessi 
non sono ancora rientrata in 
possesso del libretto persona
te di asstcurazione e che non 
posso quindi effettuare i versa-
menti per I'assicurazione vo-
lontaria. 

Sono tuperflui ulteriori 
commenti. 

Dott. A. FOSTIGLIONl! 
(Napoli) 

Perche il servizio 
militare divenli 
« servizio socia!e» 
Signor dlrettore, 

e'e penuria di sangue. La ri
cerca dl donatori di sangue ai 
fa sempre piii martellante. M' 
glusto che avvenga. Dobbiamo 
salvare chi muore ed aiutare 
chi sofjre. Ma poichd donart 
il sangue non costitulsce un 
pericolo, mentre rappresenta 
un pericolo Vaddestrare al
ia difesa armata, in quanto 
questa presuppone una guerra 
— per difendersl dalla quale 
o per intervenlre nella quale 
si vuote tenere pronta la gio-
ventii —•, perche le autorita 
governattve non autorizzano a 
chiedere ai giovani, che pre-
stano servizio militare, che 
diano il loro sangue (non 
cmettendo di concedere a lo
ro, in cambio, un periodo dt 
riposo in caserma o a casa)f 

Credo che in tal modo i do
natori non mancherebbero. 
Ma soprattutto per la prima 
volta eserdto, marina, aero-
nautica farebbero un primo 
passo verso una vera difesa 
del Paese. La quale difesa 
non comporta Infatti il solo 
dovere di tutelare dalla mor
te ma significa soprattutto 
adoperarsi per far vivere la 
gente. Ediflcare per questa 
gente ospedali, scuole, tndu-
strie sigrificherebbe evitare 
che essa vegiti nell'inedia, nel 
dolore e nel bisogno (mentre 
i suoi flgli stanno sui merit 
delle fortezze a spiare i se-
gnl di guerra). E per ediflca
re quelli basterebbero le ener-
gie dei giovani ed il denaro 
stanziato per gli ordigni di-
struttivi di vile e di ricchez-
ze, in cambio dei quali ta po
polazione verrebbe ad avere 
terreni dissodati e fabbriche 
dove lavorare senza dovere 
emigrare all'estero. 

E' proprio vero che neppu-
re il Partito comunista possa 
fare qualcosa in tal senso? 
Che U «servizio militare* di-
ventl. almeno in parte, un 
w servizio sociale* t chiedere 
troppo ad una socleta per tan
ti versi feudale? A puro tito
lo informativo vorrei doman-
dare se si sa in Italia che 
nella Germania Federale gli 
obiettori *! coscisnyi — che 
sono ammessi dalla Iegge e 
sono molti — sono utillzzatl 
per i servizi soclall e che es
si si rivelano estremamente 
utilL 

Dott. ISIDE MERCURI 
(Roma) 

http://trattas.se
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r—Rassegna internazionale 

La Cina e TAmerica 
Allorno al conditio in In* 

docina si sono uvuli in qucste 
ullinie ore due sviluppi paral
lel! cd estremaineiite stgnifi-
cativi: da una parte il coinii-
nicato sui collnqtii di Ciu Kit 
lai ad Hanoi c diill'ullrn I'in-
tervista ili ISixon al AVio York 
Times. 11 conleuuto del docti-
niento dilTuso ieri nella enpi-
tale vietnamita e in quella 
cinese corrispomlc, come era 
prevedibilc. al Inno dei di-
scorsi pronunriati dai rappre-
sentanti delle due parli. II 
passaggio piu imporlunte, ad 
ogni tnodo, ci scmhrn quello 
in cui si affcrma clie la iuva-
sione del Laos, l'altacro mus-
•iccio lancialo lungo In strn-
da N. 9 nel Vietnam del sud 
e la dichiarazione del prcsi-
denle Nixon secondo cui nes-
sutia restrizione e stain posta 
all'impicgo della nvia/ione 
americana a coslituiseouo una 
escalation estrcinaiuente gra-
ve die tninaccia diretlaiiienle 
la sicure/za dolla licpiihhlica 
democratira del Vietnam e 
anche quella della Cina ». Le 
conscguenze die se ne riea-
vano sono precise, a II popolo 
cinese — si lejjjrc nel criiiuini-
cato — u deri«o a premiere 
tulle le niisure iieecs-iiric tiel 
caso in cui 1'imperialUino 
ainericano decidesse di inol-
trarsi sulla \ia della e«leii»io-
ne della guerra in Imlocina. 
II popolo cinese c iigualuieii-
te pronto a non iudietre^ia-
re davanti a nessnno dei piu 
grandi sacrifici nazionali e a 
concedcre il suo appo^gio 
totale e la sua nssistenza al 
popolo vietnamita c agli nl-
tri popoli di Imlocina per ri-
portare una vitloria completa 
sugli aggressori amcricani ». 

Crediamo die ncssuno die 
abbia la testa sidle spallc pos
sa essere indotto a soltovalu-
tare la portata di alTerinazioni 
di questo genere e per di pin 
nel momento in cui vensnno 
falte. La guerra di Indocina, 
in effetti, e ad una svolla. 
L'invasione del Laos — dopo 
quella della Camliogia — con 
l'impiego di gran lunga il 
piu massiccio della aviazionc 
americana in lutla la guerra 
di Indocina, la ripresa, sia 
pure <r non ufficialc », dei 
bombardamcnli al nord. il con-
centramento di ingenti forze 
di terra americane imtnediata-
mente a sud della fascia smi-
litarizzata, le reiterate farne-
ticazioni degli uomini di Sai
gon, apertatnente incoraggiati 
dagli americani, su una pros-
sima awentura militarc con-
tro il Vietnam del nord, tutto 
questo ha creato in Indocina 
una situazione completamente 
nuova ed estremamente peri-
colosa. Abbiamo gia avuto 
modo di notare. in questi 
giorni, come la illusione ame
ricana di poter contimiare a 
fare il bello e il cattivo tem
po fidando nella indifferenza 
degli alleali del Vietnam era 
destinata a cadere rapidamen-
te. E' quel die e accaduto con 
la visita di Ciu En lai ad Ha
noi e che viene adesso solen-

uemente roiifermato dal con
leuuto del comuuicato ditfuso 
ieri. 

Gli americani per pritni, 
del resto, " sembruno averlo 
avverlilo. Gia la didiiarazio-
ne di inartedi del vire-presi-
deulc Agnuw, in mntrusto 
con TapiioggiG di Rogers ai 
piani di Saigon, era suonata 
come il frutto di una preoc-
cupazione realc suscitala in 
Americj dnlla visita di Ciu 
En lai ad Hanoi. La intervi-
sta, per lanli versi immtalH. 
rilasi'iala ieri da Nixon al 
A'ciw York Times senibra ri-
fleltere la ste*«a preoccupazio-
ne espressa pero, questa vol-
In, dal presidente degli Stati 
Uniti in prima persona. II ca
po della Cusa Hianta non di
ce in realta niente di preciso 
e niente di uuovo su quel die 
gli Stati I'niti inteiidouo fa
re. Ma forse non t* senza si-
gnilieato il fatto die egli insi-
sta, lino ai limiti del grotle-
sco, addirittura, sulla volon-
la americana di por line alia 
guerra in Indocina entro il 
piu breve tempo po«Mbile. 

E' tin modo imliretlo di 
dire ai \icluamiti e ai einesi 
die I'Ameriea non iuteude an-
dare piu a\.inti? Una tNpnsta 
a (pit'slo interrogate o ei ver-
ra dal modo come si s\iluppe-
ranno le co-e nei prnssjmi 
giorni. Per ora, pur segnalau-
do una delle ipotesi die si 
possono fare sulla intervista 
di i\i\nn, non \a tuttavia di-
menticato il fatto die in tut-
ta la gueira di Indocina i di-
rigenti americani banno par-
lato in un modo e agito in 
modo del tutto diverso e die 
precisamente a questo si de-
ve se la situazione e giunta 
al punto di rasenlare nn con-
flilto di assni piu va«le pro
portion!. Tutto sta, ora, nel 
vedere se elTetlivanienle i di-
rigenti americani banno la vo-
lonla e la capacilii di apprez-
zare nel suo esatto signilicato 
I'itnpegno cinese sancilo in 
uu dociimento die non a ca
so «• di governo e di parlilo. 

In quanlo agli alleati del-
l'America, e*sj farobbcro be
ne a dire la loro in una con-
giunltira cost seria. Non ba-
sta, come fa il I'opolo dopo 
una colonua e mezzo di fit-
misteria. cbiedere ae=icurazio-
ni n contro i propositi di Sai
gon di ollrcpassare i li mill 
della legiltima diTesa ». Quel 
clie occorre e un discorso 
cbiaro e fermo sulla necessi-
ta clie gli americani se ne va-
dano dall'Indncina e se ne 
vadano davvero. Rinunciando 
una volta per tulle n una 
a doltrina ». la a. dottrina Ni
xon » ancora ieri ribailita dal 
capo della Casa liianca, se
condo cui la a missione n del-
rAmerJca sarebbe quella di 
decidere per gli altri. Ollre-
tulto pcrcbe I'Ameriea non 
pud decidere: ne per il Viet
nam, ne per la Cambogia. ne 
per il Laos e neppure, eviden-
temente. per la Cina. 

Alberto Jacoviello 

Verso la conclusione le elezioni indiane 

II Bengala va alle urne 
tra sanguinose violenze 
Centocinquantamila uomini presidiano la provincia, dopo nuoyi eccidi che 

hattno fatto almeno died morti - L'importanza politico del voto 

Gli auguri del PCI 
ai comunisti portoghesi 

II Comitato oenlrale del PCI ha invialo al Comitato Cen-
traie del Partito Comunista Portoghese il seguente messaggio: 

<Cari compagni, 
In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione 
del Partito Comunista Portoghese, vi inviaxno i nostri piu 
calorosi e fraterni saluti. 

Sono stati cinquant'anni di lotta, che il vostro partito ha 
affrontato nelle piu difficili situazioni. affermandosi, anche 
nella clandestinita, come forza nazionale e popolare che gode 
di largo prestigio fra i lavoratori e le forze democraticbe del 
Portogallo. 

Ricordiamo i valorosi mililanti del vostro partito caduti 
nella lotta antifascist e quelli che ancora subiscono la re-
pressione poliziesca. le torture e il carcere. A questi com-
pagni vogliamo far giungere la piu completa solidarieta dei 
nostri militanti e di tutti gli antifascist! italiani. 

I comunisti italiani salutano la coraggiosa azione che U 
vostro Partito conouce contro la dittatura fascista e l'apoog-
gio concreto che esso assicura ai popoli dell'AngoIa. della 
Guinea-Bissau e del Mozambieo. in lotta contro il colon ia-
hsmo portoghese e rimperialismo, per la loro iiberta e indi-
pendenza. 

L'augurio che vi rivolgiamo, riaffermando U rapporto di 
amicizia e di collaborazione che esiste tra i nostri due Partiti 
nella lotta comune per la democrazia e la pace, contro 1'ira 
perialismo e il colonialismo. e quello di nuovi successi nella 
vostra coraggiosa lotta per la vittoria delle forze democra
ticbe. contro la dittatura. per la liberazione dei patriot che 
languono nelle carceri fasciste. per un awenire di Iiberta 
e di pace per il popolo portoghese. In particolare I'impegno 
nostro e quello di promuovere nel nostra Paese il piu largo 
schieramento di forze anhfasciste. democratiche e di si-
rcsta a sosttgno della lotta del vostro popolo. perche cessi 
io scandaki dell'appoggio che l'alleanza atlantica assicura al 
mantenimento del regime di oppressione e dittatoriale che 
opprime il Portogallo. 

In questo spirito, e nell'auspicio della piu larga unitA di 
tutte le forze antifasciste portoghesi. vi rinnoviamo, can com
pagni, la nostra piu fraterna solidarieta >. 

Direttore 
ALOO TORTORELLA 

Condirettore 
LUCA PAVOLINI 

Direttore reaponsabOa 
AlMsandro Cual 
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S'AGGRAVA LA CRISI NEL PAKISTAN ^U'X^JZ££& 
scorsi — trentatre morti nel solo porto di Khulna — ha vlepplu acceso gli anlml della popolazione bengalese che si considers 

vittima di un'oppressione da parte del Pakistan occidental ; la richiesta della fine dell'c occupaztone » e una parola d'ordlne 
che si leva sempre piu frequentemente. Gli indipendentisti hanno chiesto all'ONU — tramite una crganlzzazione di resident! 
negli USA — I'invio immediato di osservatori, per a fermare il genocidio ». A Dacca, scuole, edlflci pubblici e banche sono 

chiusl. I trasporti urbani invece funzionano. Nella foto: il capo della autonomista Lega Awamai, Mujibur Rahmon, al comizio 
nel corso del quale ha esposto martedi i l programma di non collaborazione con il governo centrale. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 10. 

Mentre le votazioni in tutta 
1'India stanno per essere com-
pletate, rapcrtura delle elezio
ni nel Benyala occidentale e 
stala contrassegnata da un 
nettu peggiorare della spirale 
di violenza che da mesi si ab-
batte sulla tormentata rcgio-
ne. Durante scontri con folle 
di dimostranti, la polizia e le 
truppe hanno ucciso almeno 
dieci per.sone nelle ultitne 24 
ore. Dopo l'arrivo di ulteriori 
rinforzi. la zona e presidiata 
ora da 150 niila soldnti e agen-
ti in assetto di guerra. 

La consultazione e forse la 
piu cruciate nella storia del 
Bengala. Retto lino ad un an
no fa da un'amministrazione 
di cui facevano parte i rap-
presentanti del Partito comu
nista marxista. Io Stato del 
Bengala, dopo un'oscura ma-
novra, si e visto imporre lo 
stato d'emergenza e l'autorita 
di un governatore presiden-
ziale. I partiti comunisti han
no ampie e profonde radici 
popolari in citta e nelle cam-
pagne ed e per questo che 
contro di loro si e scatenata 
da tempo la pressione di tut
te le altre forze politiche (dal 
Congresso aH'estrema destra) 
in un tentativo di sloggiarli 
dal potere. Non a caso il Ben
gala e teatro di un durissimo 
tentativo di repressione del 
movimento di occupazione del
le terre, mentre si segnala an
che la continua provocazione 
deU'autorita alia ricerca del
l'c incidente * che serva a 
mettere in cattiva luce i co
munisti e a giustificare I'op-
pressione antidemocratica. I-
noltre. durante le attuali elezio
ni general!. Indira Gandhi — 
per un calcolo politico assai 
preciso — ha cercato quasi do-
vunque di tener separate le 
votazioni per l'Assemblea na
zionale dal rinnovo delle sin-
gole legislature di Stato. 

Una delle eccezioni e il Ben
gala, dove negli ultimi dodici 
mesi vi sono stati piu di mil-
le assassinii politici. Di que
sti si da la colpa. natural-
mente, ai cosiddetti < naxaliti 
maoisti >. 1 leaders di questi 
sono tutti alia macehia. ricer-
cati da 11 a polizia che ha posto 
taglie sulla loro testa come 
comuni malfattori e promette 
recompense per informazioni 
sulla loro cattura attraverso 
annunci sui giornali. Nell'ul-
limo mese vi e stata una me
dia di dieci uccisioni al gior-
no- n Partito comunista mar
xista. che gia deteneva la 
maggioranza assoluta nella 
precedente Assemblea. prima 
dello scioglimento di questa. 
si dice sicuro della vittoria. 

II Bengala occidentale eleg-
ge 280 rappresentanti all'As-
semblea regionale e manda 
40 deputati al parlamento na
zionale. Di questi ultimi, solo 
tredici appartenevano al par
tito del Congresso. La regione 
e I'ultima a deporre la scheda 
in elezioni che sono pratica 
mente gtunte alia loro conclu
sione e tl cui risultato potra 
forse es^iere noto sabato. II 
partito di Indira Oandhi su 200 
seggi. finora assegnati in al
tre regioni, ne ba a\-uti H9. 
Secondo questi risultati potreb-
be arrivare ad avere al Parla
mento poco meno di 400 seggi 
su 521. Naturalmente Vesta-
bliihment indiano cerca di 
sfruttare al massimo gli de
menti di divisinne fra i due 
partiti comunista del Bengala: 
il Partito comunista d'India e 
il PC marxista. Uno dei punti 
di disaccordo fra di loro 6 il 
sostegno o meno a Indira 
Gandhi. 

Antonio Bronda 

II vice Premier della RAU, Sidki, giunto a Mosca 

CONSEGNATO A BREZNEV 
UN MESSAGGIO DI SADAT 
Importanti colloqui economici in corso - La stampa sovietica riba-
disce il giudizio positivo sui realismo della posizione egiziana 
« La pace e in un vicolo cieco per colpa di Israele e degli USA » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10 

Le*conversazioni fra la de-
legazione economica governa-
tiva della RAU giunta ieri se
ra dal Cairo sotto la direzione 
del vice primo ministro Aziz 
Sidki e una delegazione so
vietica cliretta dal vice Presi 
dente del consiglio Novikov so
no iniziate oggi al Cremlino 
Sidki e latore di un messaggio 
del Pre-sidente della RAU Sa
dat a Breznev. 

Oggetto della discussione fra 
le due delegazioni e Io svi-
Iuppo dei rapporti commercia-
li ed economici fra i due pae-
si e in questo quadro I'esame 
dei vari problemi connessi col 
piano di elettrificazione delle 
zone agricole della RAU che 
dovra essere portato a termi-
ne con la collaborazione so
vietica. La delegazione della 
RAU comprende anche il mi-

. nt'stro dell'economia e del 
commercio estero Mohammed 
Merzaban. il ministro del pia
no Saved Gaballah e quello 
dell'energetica Hilmi Hel Said. 

La stampa sovietica conti-
' nua intanto a commentare gli 
ultimi av\renimenti che hanno 
portato. dopo la risposta nega-
tiva - di Israele. all'impasse 
della missione Jarring. Parti-
col a rmente grave — ma an
che indicativa per cogliere la 
gravita delle posizioni soste-

. nute da Tel Aviv e insieme 
i] progressivo isolamento in 
cui sono venuti a trovarsi i di-
rigenti israeliani viene rite-
nuto a Mosca il di.«corso pro 

nunciato ieri ad Eilath dal 
vice primo ministro israeliano 
Ygal Allon che.- scrive 'la 
TASS ,c k giunto a dichiarare 
che U Thant e Jarring non 
soltanto si sarebbero dimo 
strati incapaci di avvicinare 
il giorno della pace ma avreb-
bero addirittura contribuito ad 
aggravate il pericolo di nuo
vi atti militari nel Medio 
Oriente >. 

L'atteggiamento tenuto da 
Israele, scrivono oggi la Pray-
da e il Trud, cbntribuiscp a 
far acquistare un'importanza 
ancora maggiore alia posizio
ne realistica e concreta as-
sunta dalla RAU in un aio-

Oslo: il laburista 

Bratteli incaricafo 

di formare il 

nuovo governo 
OSLO. 10 

II presidente del partito la
burista norvegese Trygve Brat
teli e stato incaricato da re 
Olav VI di formare - il nuovo 
governo. dopo il crollo definiti
ve della coalizione a quattro 
che governava la Norvegia. 

Bratteli. che ha 61 anni. gui-
dera un governo di minoranza 
con 74 seggi Iaburisti contro i 
76 dei non socialisti; da cin
que anni e" mezzo tl partito la
burista era aH'ooposizione. -

Proga: Hoffman 
nuovo leader 
dei sindacati 

PR\GA. 10 
(5. g.) — Jan Piller si e di

mes^) da presidente dell'orga-
nuzjiume sindatate cecoslo-
vacca ed ^ st.ito sostituito da 
Kjrel HofTnunn. II mutamento. 
atteso da j!<.:me «et;imane — da 
quando, t:«v. Piller si f-ra d:-
mf-v-o d3l Pres:d urn del PCC — 
e avvf-nuto o^gi. nella prima 
giornata della session? plenaria 
del Corisigho generale, prvsente 
una dclcsazione del PCC gui-
«lata da Iliuak. 

Sono stati ino'.tre eftVttuati 
altn nnmerosi mntamenti di di-
ngenti. II consiglio ha tra 1'al-
tro accrttato le dimissioni di 
Mjobael Kimhk e Alon Pokorni 
da segretari membri del pre
sidium e dalla segreteria della 
orsaniz7.i/ione. Sono stati inol-
tre esonerati su loro richiesta 
altri due membri del presidium 
e nno del consiglio. 

HofTmann. che ha 47 anni. ha 
Ria avuto incarichi governativi. 
e stato direttore della radio ed 
e attualmente ministro fedcrale 
delle poste e telecomunicazioni. 
Dal mese scorso e membro can-
didato del Presidium del PCC. 
Piller era succeduto nel feb-
braio dell'anno scorso a Kard 
Polacek. 

Magistrato 
rapito dai 

«tupamaros » 

MONTEVIDEO. 10 
I familiari de) procuratore 

generale deU'Uruguay. Guido 
Berro Oribe, hanno reso no
to che quest'ultimo e stato 
rapito da guerrigiieri «tupa
maros * i quali. tuttavia. han 
no fatto sapere che Favreb 
bero rilasciato dopo poche 
ore. I parenti deH'alto ma
gistrato hanno prectsato che 
due o Ire uomini armati si 
sono presentati a casa di Ber
ro Onbe e, dopo aver so-
praffatto lui e la moglie, si 
sono allontanati atll'auto di 
famiglia portando con loro il 
cinqiiantottenne ' procuratore 
generale. ' • 

I rapitori hanno detto ai pa
rent! — secondo quanto da 
questi ultimi riferito — di 
aver bisogno di Berro Oribe 
per un certo c affare > e che 
egli sarebbe stato rilasciato 
dopo poche ore. L'auto vuo-
ta del procuratore generale 
e stata ritrovata nei pressi 
<kUa 

mento tanto difficile e delica-
to. Nei due comment! suvieti-
ci ai quali abbiamo fatto cen-
no prevale comunque la ten-
denza a non sottovalutare gli 
aspetti positivi comunque con-
seguiti con quest'ultima mis 
sione di Jarring. Certo il ten
tativo £ fallito ma. scrive V. 
Maievski sulla Pravda. c gra-
zie agli sforzi intrapresi da 
tutti cnloro che sono interes-
sati ad una soluzione pacifica 
del conflitto alcune premesse 
per giungere ad un accordo 
sulla base della risoluztone del 
Consiglio di sicurezza sono 
state create ». 
1 Un ruolo particolare e stato 
svolto a questo riguardo pro^ 
prio dalla RAU. com'^ stato 

.ricordato dallo stesso U Thant 
nel suo rapporto in cui si ac-
cenna sia alia risposta positi 
va del Cairo che a quella ne-
gativa di Tel Aviv. La re-
sponsabilita del fatto che «la 
causa della pace e ancora in 
un vicolo cieco > ricade dun-
que su Israele e sugli Stati 
Uniti che € come hanno dirao-
strato i fatti non hanno ap-
poggiato la missione Jarring 
e tutti gli altri tentativi di 
giungere ad una soluzione po-
litica >. Gli USA. continua Ma
ievski, vorrebbero imporre 
una loro soluzione basata < sui 
rafforzamento delle posizioni 
degli aggressori israeliani e 
su determinate concessioni ai 
monopoli americani, soprattut-
to a quelli del petrolio. a sea-
pito dei paesi a rab i» . . . 

Si tratta pero - conclude 
il commentators della Pravda 
di ' c calcoli inconsistenti» 
perche non tengono conto del
la realta e in particolare del 
« grande valore > di prospetti-
va delle posizioni della RAU 
esposte lo scorso 7 marzo da 
Sadat. II Presidente ha infatti 
nbadito la fiducia della RAU 
nella lotta e nelle iniziative 
per imporre il nspetto della 
risoluzione del Consiglio di Si
curezza e la decisione del po
polo egrziano di difendere la 
sua giusta causa « eontro gli 
aggressori israeliani ed i loro 
protettori americani, avversa-
ri della soluzione politica del 
conflitto •>. . 

a. g. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Fisco 

Radio Sofia 
TRASMETTE ogni giorno noti-
zte dalla Rcpubblica Popola
re di Bulgaria in lingua ita-
liana: 

ora KHZ onde 
19.0019.23 6070 cortc 
. . 7255 corte 

9700 corte 
21.30-22,00 6060 cortc 

9765 corte 
!3,00 23,30 6070 corte 

9700 corte 
827 

possibilita — in caso di man-
cato accordo — di partecipa-
re a una commissione compo-
sta pariteticamente da rappre
sentanti dei comuni e degli uf-
flci delle imposte (ma presie-
duta sempre da un funztonario 
di codesti ufflci). Tale modill-
ca, se si e attirata i fulmini 
dell'onorevole La Malfa (che 
ha indicato in essa uno dei mo-
tivi del disimpegno del Pri dal 
governo), non poteva assoluta-
mente soddisfate l'esigenza de
mocratica di un'effettiva par-
tecipazione degli enti locali al
ia potestn tributaria. 

In seguito all'insorgere di vi
brate proleste da parte di mi-
gliaia di comuni, di interi con
sign regionali (Emilia, Lazio, 
Toscana. Lombardia. tra gli al
tri), dei sindacati, esponenti 
della sinistra dc e il Psi ave-
vano preannunciato iniziative 
per ulteriori modiflche miglio-
rative. Ma 1'accordo sanclto ie
ri con un emendamento della 
maggioranza nel « Comitato dei 
nove » non solo non migliora il 
testo della Commissione. ma lo 
peggiora limitnndo. ad esom-
pio, la partecipazione dei co
muni agli accertamenti solo 
per l'impnsta sui redditi delle 
persone fisiche. in modo che 
gli enti locali vengano esauto-
rati totalmente per tutte le al
tre imposte. Ai comuni viene in 
sostanza riconosciuto solo il 
diritto di contestare — median-
te ricorso da presentarsi entro 
il termine perentorio di 45 gior
ni. e avvalendosi per cid dei 
consigli tributari che essi han
no facolta di istituire — gli ac-
certamente degli uffici delle 
imposte. Le contestazioni ver-
ranno esatninate entro trenta 
giorni da commissioni distret-
tuali composte dj 9 membri, 
dei quali cinque saranno scelti 
tra i funzionari degli ufflci del
le imposte (e uno di essi sara 
il presidente di ogni commis
sione) e quattro nominati dai 
comuni: il che rappresenta una 
vera e propria irrisione dei di-
ritti dei comuni che resteranno 
mani e piedi legati alia merce 
della burocrazia. ' 

II giudizio su tale compro-
messo e stato espresso, come 
abbiamo detto. in termini estre
mamente decisi da parte degli 
oratori delle sinistre. In real
ta — ha rilevato Malagugini — 
qui si verifica uno scontro tra 
due concezioni dello Stato: la 
visione burocratica delle forze 
di governo. secondo cui i co
muni sono altra cosa rispetto 
alio Stato, il quale sarebbe rap-
presentato solo dai funzionari 
dipendenti dall'amministrazio-
ne centrale: e la nostra conce-
zione. che considera i comuni 
parte dello Stato. anzi base 
dello Stato. 

Di qui deriva. ha proseguito 
Malagugini, la nostra opposi-
zione al testo della maggioran
za e la proposta di un emenda
mento. presentato congiunta-
mente da Pci e Psiup. il qua
le stabilisce norme diametral-
mente opposte. E precisamen
te: 1) i comuni. avvalendosi dei 
consigli tributari. determinano 
l'imponibile. dopo che gli uf
flci delle impaste hanno sotto-
posto le loro proposte di ac-
certamento; 2) le controversie 
(contenzioso) vengono risolte 
da commissioni comunali di 
prima istanza, commissioni 
provinciali di seconda istanza 
e da una commissione centra
le alia quale competono i soli 
giudizi di illegittimita (tutte le 
commissioni devono essere for
mate per non meno della meta 
da rappresentanti rispettiva-
mente dei consigli comunali, 
provinciali e regionali. e i lo
ro presidenti dovranno essere 
eletti e non scelti obbligatoria-
mente tra i funzionari): 3) il 
gettito dell'imposta sui redditi 
delle persone fisiche viene at-
tribuito per meta alio Stato e 
per meta ai comuni. di cui il 
40% versato loro direttamente 
e il 10% a un fondo destinato 
ai comuni che versano in mag-
giori difficolta finanziarie. 

In via subordinata. cioe se 
sara respinta tale proposta. e 
stato presentato da Pci e Psiup 
un altro emendamento. che ri-
produce le proposte dell'And 
(l'associazione dei comuni ita
liani). secondo le quali la pre-
sidenza delle commissioni pari-
tetiche deve essere tenuta a 
turno. un anno dai rappresen
tanti dei comuni e un anno da 
quelli deU'amministrazione fi-
nanziaria: inoltre, anche I'ana-
grafe tributaria deve essere 
amministrata da enti locali e 
amministrazione statale, in 
concorso tra Ioro-

Dopo aver sostenuto che ap-
provando l'emendamento del
la maggioranza si affidereb-
be al corpo burocratico (che 
viene dal progetto govema-
tivo contrapposto agli enti lo
cali) la gestione del potere 
tributario. secondo un indiriz-
zo chiaramente contrario al 
dettato costituzionale. Malagu
gini ha osservato che l'accor-
do DC-PSI nel «comitato dei 
nove > pud essere considerato 
come il primo frutto concreto 
della manovra tendente ad uno 
spostamento a destra dell'asse 
del centro-sinistra. awiata con 
la uscita dal PRI dal governo. 
Si palesa cosi una aperta con-
traddizione tra certe prese di 
posizione (come, ad esempio. 
la recente inter\ista del so-
cialista Bertoldi al « Mondo > 
o le dichiarazkmi del dc di 
« Forze nuove > Vittorino Co
lombo), e gli sbocchi concreti 
della politica govemativa. Ma
lagugini ha concluso nvolgen-
do un appello ai compagni so
cialist) e ai dc sensibili alle 
istanze autonomistiche. affin-
che il grave passo indietro 
compiuto con 1'accordo nel 
«Comitato dei nove > venga 
ripudiato, per rivedere radi-
calmente 1'art. 10 nel senso 
indicato da ingenti forze del 
paese. 

Una di queate tod , quella 

del dc Marchetti. si 6 fatta 
udire ieri alia Camera. Par-
lando a titolo personale, il de-
putato basista ha criticato 
i'nntiautonomismo cui e infor-
mato il progetUi governativo 
e ha illustrato un suo emen
damento tendente ad affidare 
gli accertamenti ai comuni. 
Kgli ha quindi chiesto un ul-
teriore riflessione sulla mate
ria per inodilicare l'enienda-
mento della maggioranza. 
Ma le ..inistre dc si limiteran-
no a qualche isolata sort it a 
verbale o agiranno concreta-
mente per impedire la totale 
espropriazinne della potestn 
tributaria dei eomuni? Si ve-
dra quando si giungera alle 
votazioni sugli emendamenti. 
II missino Santagati si e pro-
nunciato naturalmente contro 
ogni attribuzione di potere ai 
Comuni. 

Al termine della seduta il 
compagno Luciano Burca, vi-
cepresidente del gruppii dei 
deputati comunisti. ha rila
sciato la seguente dichiara
zione: 

* Apprei/iamo senz'altro il 
fatto che il dc Marchetti. a 
noine della cortvnte di "For
ze nuove", abbia unito in 
parlamento la sua voce a quel
la dell'oppnsizione di sinistra 
nel denunciare la beffa che il 
governo ha gincato ai Comuni 
con remendamento presentato 
all'art. 10 della riforma tri
butaria. K' tropjx) comodo 
tuttavia d.tr tutta la colpa al 
PHI. L'on. La Malfa. alme
no. non aveva mai nascosto di 
essere ostinato nemico della 
democratiz/azione del proces-
so llscale. Ma gli altri? Dove 
sono i partiti che hanno sotto-
scritto i documenti dell'ANCI 
e gli o.d.g. delle Regioni e 
che hanno dichiarato di acco-
gliere le richieste dei sinda
cati? 

«II fatto e che siamo stati 
troppn facili pixifeti quando 
nei giorni scorsi abbiamo in-
vitato i compagni socialisti a 
meditare bene sui prezzo che 
avrebbero pagato per il voto 
di fiducia all'on. Colombo. La 
prima cambiale e venuta a 
scadenza ed e molto piu pe-
sante del previsto: i Comuni 
dovrebbero partecipare al pro-
ces=;o Hscale solo per sotto-
scrivere in condizion di mi-
norita e di impotenza quello 
che decideranno i burocrati. 
La struttura dell'accertamen-
to rimarra quella di oggi: esn-
^a verso i lavoratori e i ceti 
medi: larga di maglie per i 
parassiti e i ricchi. 

t Ci auguriamo che la rea-
zione dei lav.iratori. dei Co
muni. delle Regioni. smasehe-
ri l'inganno ipocrita organiz-
zato da qualche abile manipo-
latore e da qualche ben paga
to "consulente fiscale" alle 
spalle di chi ancora ieri assi-
curava che il testo della com
missione sarebbe stato miglio-
rato. E ci auguriamo che non 
cinque o dieci deputati. ma 
50 e 100 si uniscano a noi nel 
respingere il testo governa
tivo ». 

Nella seduta della mattina 
a Montecitorio era prosegui-
ta la discussione delle mozio-
ni sui CNEN. F/ stato anche 
di.scusso rapidamente il de-
creto legge che riduce i prez-
zi di alcuni tipi di sigarette. 
gia approvato dal Senato: es
so sara votato dalla Camera 
in una delle prossime sedute. 

Monito 
tiano e cambogiano. gli Stati 
Uniti dall'Indocina ». 

Le due parti hanno quindi 
ribadito le condizioni per una 
soluzione del conflitto. conte-
nute nei precedent piani di 
pace avanzati da Hanoi, che 
sollecitano il completo ritiro 
delle forze americane dall'In
docina. II comunicato lancia 
anche un severo monito contro 
la rinascita del militarismo 
giapponese. 

Le agenzie di stampa cine
se e vietnamita hanno reso 
noto intanto altri signincativi 
passaggi dei discorsi pronun-
ciati in occasione della visita 
di Ciu En-lai. II primo segre-
tario del Partito dei lavora
tori, Le Duan, parlando ad 
una manifcstazione tenuta ad 
Hanoi il 6 marzo, ha definito 
di < immenso significato» la 
visita della delegazione cine
se, «perche essa awiene in 
un momento in cui tutto il 
popolo vietnamita, fianco a 
fianco con i popoli fratelli del 
Laos e della Cambogia. inflig-
ge una severa punizione agli 
imperialisti americani ed ai 
loro lacche per la loro nuova 
scalata >. La stretta solidarie
ta militante dei due partiti e 
dei due popoli, ha aggiunto 
Le Duan. incoraggia il popo
lo vietnamita c a d andare 
avanti ed a conseguire nuove 
e maggiori vittorie per la cau
sa della liberazione del sud. 
per difendere e costruire il 
nord socialista e progredire 
verso la riunificazione pacifi
ca della patria ». 

• • • 

SAIGON. 10 
Mentre a Saigon si parla 

di awiare una « terza fase > 
dell'aggressione al Laos, una 
importante base della CIA e 
stata conquistata. insieme a 
tutti gli avamposti che la pro-
teggevano. dalle forze popo
lari laotiane. Si tratta della 
base denominata PS-22, situa-
ta al limite orientale dell'al-
topiano dei Bolovens. nel bas
so Laos. La base disponeva 
di un aeroporto e di comples-
se attrezzaiure elettronkrhe 
per Io sptonaggh") e per la gui-
da dei B 52 impiegati sui 
Laos. Essa era occupata dal 
le forze speciali laotiane or-
ganizzate direttamente dalla 
CIA per un totale di due bat-
taglioni. L'attacco e stato pre-
oeduto da un tiro di sbarra-

mento di mortal, che hanno 
messo subito fuori uso il cen-
tro comunicazloni. Poche ore 
dopo. alle 22, 1'intero dispo-
sitivo cadeva. nonostante il 
massiccio appoggio fornito 
dall'aviazione USA. La < ter
za fase » dell' invasione. che 
non si sa bene in cosa possa 
consistere dopo le clamorose 
sconfilte subite dagli aggres
sori, c stata annunciata dal 
gen. Lam. comandante delle 
truppe fantoccio nel Laos. 
L'annuncio e stato dato dopo 
una serie di incontri tra lo 
stesso Lam e il presidente fan
toccio Van Thieu. e tra Van 
Thieu e I'ambasciatore ame-
ricano Bunker, che era accom-
pagnato da David Kennedy, ' 
ambasciatore itinerante di Ni
xon. Thieu aveva parlato an
che con il capo di stato mag
giore Cao Van Vien. Contem-
poraneamente. il primo mini
stro fantoccio Tran Thien 
Khiem aveva a Bangkok col
loqui di carattere politico e 
militare con i governanti thai-
landesi. 

Ad Hanoi i) ministro degli 
esteri della RDV ha denuncia-
to nuovi bombardamenti ame
ricani sui nord, era il 3 e il 7 
marzo. Sono stati usati, sulla 
parte . nord della zona smili-
tarizzata. anche i B-52. e le 
artiglierie appostate nel sud. 
Un aereo e stato abbattuto e 
molti membri dell'equipaggio 
sono rimasti uccisi. 

NE*W YORK, 10 
In un'intervista concessa al 

New York Times, il presiden
te Nixon ha compiuto un nuo
vo e particolarmente goffo 
tentativo di dissipare le preoc-
cupazioni suscitate nei circoli 
politici e nelFopintone pub-
blica americana dalFallarga-
mento della guerra in Indoci
na e ulteriormente acuite da
gli ammonimenti della Cina. 

Nixon ha sostenuto, con sl-
cumera ciarlatanesca, che la 
guerra In Indocina sarebbe 
« sul punto di finire» e che 
essa «sarii probabilmente la 
ultima guerra combattuta da
gli Stati Uniti ». Dubito seria-
mente — egll ha detto — che 
avremo un'altra guerra. Que
sta e probabilmente I'ultima ». 
Naturalmente, secondo Nixon, 
la guerra dovrebbe concluder-
si con una vittoria americana 
ed egli non ha spiegato come 
si proponga di conseguire ta
le risultato, per di piu a bre
ve scadenza, senza che vi sia-
no ripercussionni internazio-
nali di prima grandezza. 

II presidente americano ha 
invece presentato la guerra 
stessa come una conseguen-
za inevitabile degli obblighi 
«internazionalisti» assunti da
gli Stati Uniti nella loro quall-
ta di « superpotenza ». A que
sto proposito, ha ricordato 
di aver detto al primo mini
stro israeliano, Golda Meir: 
« Se gli americani liquidasse-
ro la guerra nel Vietnam co
me un fallimento e si dif-
fondesse l'idea che la guerra 
e stata combattuta soltanto 
per iniziativa di stupidi fara-
butti, vi sarebbe un'onda-
ta di isolazionismo, che colpi-
rebbe il ruolo degli Stati Uni
ti dovunque. Medio Oriente 
compreso ». 

Nixon ha messo In guard ia 
contro l'eventualita che «il 
grande internazionalismo de
gli anni dopo la seconda guer
ra mondialew (per interna
zionalismo, si intende negli 
USA ta proliferations degli 
impegni militari americani 
nel mondo, a partire dalla 
alleanza atlantica - ndr) seda 
il posto a tendenze «neo-Iso-
lazioniste », alimentate dal fat
to che «gli americani, come 
tutti gli idealist!, sono un po
polo molto impazienten. Egli 
ha proseguito affermando che 
nel prossiml venticinque anni 
gli Stati Uniti sono destinati 
ad avere un ruolo dl «super
potenza », sia sul piano econo-
mico che su quello militare-
nucleare, e che cib implica 
l'adempimento degli impegni 
presi con alleati e fantoccl. 

Cib vale anche per quanto 
riguarda la corsa agli arma
ment! nucleari e la opresen-
zan in Europa. 

« Vorrei — ha detto l'intervi-
stato In un altro momento 
della conversazione — che 
non ponessimo fine sclocca-
mente alia guerra del Viet
nam per poi ritrovarcl soli 
al mondo. Avrei potuto sce-
gliere una strada del genere 
fin dal mlo lngresso alia Ca
sa Bianca. Ma io vogllo che 
il popolo americano possa es
sere guidato, da me o dal 
mio successore, lungo una 
strada che ci permetta di fa
re cib che e necessario per la 
pace nel mondo ». 

Dichiarazione 
meridionale e nella regione che 
si trova in diretta pressimita del
la zona smihtarizzata (Vietnam), 
minacciando gravemente la si
curezza della RDV. il governo 
dell'URSS fece una dichiara
zione in cui chledeva agli Stati 
Uniti di porre fine all'aggressio-
ne e ribadh a nuovamente la sua 
vok>nta di contimiare a "conce-
dere alia fraterna RDV ed ai 
patrioti dell'lndoc'tna ogni possi
ble aiuto". 

< Cid costituisce una font* di 
potente ispirazione per il popolo 
e le forze armate di tutto il 
nostro paese, che continuano te-
nacemente ed inteosificano la 
guerra di resistenza contro 1'ag-
grexsione americana. per la sal-
vez7a nazionale alto scopo di li
bera re il sud. difendere e edi-
ficare il nord socialista e conse
guire Ia pacifica riunificazione 
della patria. 

< Tutto quanto ho detto qui 
sopra esprime solo parzialmente 
i nostri sentimrnti di caldo amo-
re e di profonda riconoscenza 
nei c«>nfronti della Rivoluzione 
di ottobre. nei confronti del 
grande Lenin e del glorioso po
polo sovietico. che resta per 
sempre fratello. camerata e com
pagno d armi del popolo vietna
mita. Indubbiamente. il XXTV 
Congresso del PCUS sviluppera 
in alto grado gli eccezionab c 
grandiosi successi conseguiU 
dal popolo sovietico c condurra 
la sua grande causa verso una 
nuo\a ancor piu brillantc vit
toria. 

«Posra nei secoli rafforzar.si 
la fraterna amicizia e solida
rieta combattiva tra i popati so
vietico e vietnaarital». 
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