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MONSERE 
La tragica fine del 

campione del mondo 
A pag. 11 OR6ANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

La relazione di Giorgio Amendola al Comitato centrale del PCI 
~ - — . - i . . 1 1 . 1 ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ 

Estendere lo schieramento e Tazione 
per dare urgente risposta ai problemi delle masse 
e per battere le minacce imperialiste e reazionarie 

II governo e responsabile dell'attuale situazione economica e in particolare del dramma del Mezzogiorno e delPagricoltura — Col-
legare sempre piii strettamente le lotte per una nuova organizzazione del lavoro alle esigenze di riforma e di una diversa politica 
economica — I vuoti aperti dal fallimento de l centro sinistra — La lotta aspra e difficile per conauistare una nuova masyinorai™ 
Si e aperta ieri pomeriggio la ses-

sione del Comitato centrale del PCI. 
11 compagno Giancarlo Pajetta che pre-
siedeva ha rivolto innanzi tutlo al com
pagno Vittorio Vidali un augurio fra-
terno a nome di tutti i compagni e la 
espressione della indignata condanna 
per Vaggressione subita. « Deve essere 
chiaro > ha aggiunto Pajetta, « che so-
prattutto quando ci rivolgiamo ad un 
compagno, ad un combattente come Vit
torio Vidali, Vaugurio e Vindignazione 
hanno valore solo se sono il chiaro, non 
retorico impegno a fare e a far com-
piere ad ogni comunista tutto il proprio 
dovere. Impegno a conoscere la situa
zione complessa nella quale si svolge 
oggi la nostra lotta per prevedere e 
per prowedere. Impegno a sapere ren 
dere consapevoli del pericolo e delle 
provocazioni i lavoratori e le forze po-
litiche democratiche per sollecitarli a 
una politica unilaria- Impegno a rispon-
dere con proniezza e col vigore neces-
sario. Non si tratta solo di chiamare 
alia vigilanza e alia organizzazione del-
la difesa di massa, ma si tratta di 
assicurare un largo movimento per le 
Tiforme e per la democrazia nel quale 
i comunisti, ogni organizzazione e ogni 
compagno assolvono alia funz'ume che 
e propria del nostro partito: funzione 
di avanguardia e di combattimento ». 

Vn caldo applauso del comitato cen
trale ha salutato queste parole. Subito 
dopo ha preso la parola il compagno 
Giorgio Amendola per la relazione sul 
punlo all'odg.: * La lotta contro le 
minacce reazionarie e fasciste. per le 
riforme di struttura e per una program-
mazione democratica ». 

All'origine deU'acuta e crescente ten-
sione politica e sociale — afferma ini-
ziando il compagno Amendola — stan-
no cause intemazionali e interne: le 
pressioni esercitate dall'lmperialismo 
americano e le conseguenze del duro 
scontro di classe che dalle rabbriene 
si allarga al paese. L'intreccio delle 
pressioni esterne ed interne, tese ad 
arrestare il corso lento ma continuo 
dell'avanzata democratica, costituisce 
una reale minaccia per le sorti della 
democrazia italiana. Ancora una volta 
& atlorno al tema della liberta, al 
tema dell'antifascismo che si combatte 
la battaglia decisiva per il nostro av-
vemre. per l'indipendcnza e i l progna-
so sociale. 

Non pud essere dimenticato il signifi-
ficato del viaggio compiuto a Washing
ton da Colombo e Moro che ha offer-
to a l . governo americano I'occasione 
per esercitare una brutale e sfacciata 
intromissione negli af far i interni del 
nostro paese. per chiedere di bloccare 
ogni possibilita di spostamento a si
nistra della direzione politica e per 
sollecitare uno spostamento a destra 
con ogni mezzo. A queste pretese. Co
lombo e Moro non hanno opposto. co
me richiedeva l'autonomia e la digmta 
del paese. un netto rifiuto. Cssi si 
sono limitati a confermare la vaiidita 
del centro-sinistra: hanno dato cioe 
una risposta furbesca ma scarsameme 
credibile per chi conosca ia realta del 
nostro paese. 

Resta la minaccia americana di ri-
correre a piu diretti strumenti d'uiter-
vento, di utilizzare le torze moderate 
che sono dentro la ccalizione governa-
t iva, di impifgare. tramite i servizi 
segreti, le organizzaziom fasciste e le 
forze di destra sempre dispombili per 
creare nel paese le condizioni di una 
avventura antidemocratica- L'ltalia. f ra 
Spagna. Grecia e Turchia. rappresenta 
nel Mediterraneo una posizione che gli 
Stati Uniti vogliono poter utilizzare nel 
quadro della loro strategia europea e 
rnondiaJe. La grave escalation in In-
docina mostra che gli Stati Uniti si 
rifiutano di persegmre lobiettivo di 
una soluzione politica. Ma piu si al 
larga 1'area dell'aggressione, piu evi-
dente appare Tincapacita deU'impena-
lismo di raggiungere i propri obietti-
v i . di fronte alia decisa resistenza dei 
popoli aggrediti e alia ph> larga so-
Udarieta manifestata concretamente 
dalle grandi forze antimpenalisie. e 
principalmente daH'URSS e dal la Cina. 

Nel Mediterraneo 1'aiuto politico, fi-
nanziano e mihtare degli USA ad 
Israele rende piu difficile un negozia-
to di pace. In Europa. gli Stati Uniti 
cercano di imped ire la conferenza sulla 
sicurezza. assumono perfino un atteg-
giamento di cresct-nte riserbo di frnn 
te all'attiviia della Comunita economi
ca europea. Insomma. in tutte le di 
rezioni I'lmperialismo amencano tende 
ad impnrre un arrogante eg-moiiia In 
fluisce sulla tensione la difficolta in 
cui si dibatmnn le trattative UHSS 
USA sulla limiia7ione delle armi stra 
tegiche l-a ten.tenza e per un muia 
mento dei rapport i di forza a dan no 
dell imprnalismo a a n concorrono an 
zitutto la presenza crescente dell'UKSS 
§ l*avan?are della Repubblica popnlare 
•jtaese come protagonista della politica 
mondiale. 

B governo americano e preoccupato 

(Segue a pagina 6) 

Scarcerato 
il caporione 
Matacena 

Trieste: porto 
e fabbriche 

fermi per 
I'aggressione 

a Vidali 
Uno risposta di massa unitoria - Quat-
tromila lavoratori in corteo di protesta 
Domani manifestazione del comitato 
antifascista - Un'ora di sciopero e ma
nifestazione a Muggia - Interrogazione 
comunista al Senato - Attestati di soli-
darieta da tutta Italia - Telegrammi di 

Pertini e Fanfani 

REGGIO CALABRIA, 15 
Dopo 37 glorni di detenzlone nelle 

career! dl Catania, Amedeo Matacena, 
I'armatore reggino arreitato durante I 
dlsordln! dl Reggio Calabria come uno 
del maggiori isplratori e promotori del-
I'eversfone, ha ottenuto oggi la liberta 
provvisoria. Matacena, secondo II man
date di cattura, e accusato di Istiga-

zione a Insurrezione armata contro I 
poteri dello Stalo, alia disobbedlenza 
delle leggl e di apologia al reato. 

L'istanta, presentata nel glorni scor-
si dal legale dell'lmprenditore, avvo-
cato Glurato, e stata accolta, con una 
grave decislone, dal giudlce Istruttore 
di Reggio Calabria, dott. Francesco 
Delflno, su conforme parere del Pro-
curatore della Repubblica, dott. Carlo 
Belllnvla: la decislone ha suscltato no-
tevoll perplessita per il rlguardo usato 

Matacena aveva fatto nolegglare un 
aereo-taxi dl sei post! per rientrare su
bito In volo da Catania a Reggio. E' 
arrlvato all'aeroscalo reggino alle 15. 
Assleme al familiari ha raggiunto la 
sua resldenza al Pjrco Flamma di 
Reggio. 

In citta, Ieri, si e fatto intanto rlsen-
tire I'oltranzlsta Comitato d'Azione, che 
ha Indefto un'c adunata» per domaf-
tlna. TR IESTE — Gli opera! dei cantieri abbandoriano II lavoro In segno'di protesta per I'aggressione al compagno Vidali 

Combattive manifestazioni contadine contro le provocazioni degli agrari e dei loro scherani fascisti 

FORTE RISPOSTA POPOLARE NEL SUP 
Chiesta a Foggia la destituzione del prefetto dopo il lancio delle bonibe contro il corteo antifascista 
II Consiglio regionale pugliese condanna il vile attentato - Migliaia di lavoratori della terra manifestano 

a Lecce e a Trapani per le riforme in agricoltura - Vasta mobilitazione nelle regioni meridionali 
Nessuna confusfone f ra gli inferessi degli agrari e quell! del confadini e del lavo

ratori della te r ra ; il fentafivo di costruire nelle campagne del Mezzogiorno una sorta 
di « fronte ru ra l * a capace di opporre una strenua, violenta resistenza al generate pro-
cesso di rinnovamento in atto nel Paese va smascherato e battuto sul nascere; le class! 
lavoratrici delle campagne e delle citta meridionali dimostrano di avere ben presente 
nella loro azione lo stretto nesso che. oggi piu che mai. accomuna agrari assenteisti. 
speculatori edili. grossi burocrati. i quali. tutti assieme. in questi giorni. minacciano 
iniziative di ogni genere (la < marcia su Roma ») in difesa del < sacro diritto di pro 

pneta ». E' questo il senso del-

Rischia la condanna a mode 

Comincia 
oggi 

il processo 
alia compagna 
Angela Davis 

NEW YORK, 15. 
Comincia domani a San Rafael in California II 

processo contro Angela Davis. L* accuse che sono 
state moss* alia gjovan* cemunista americana, do-
cente 01 fllesefia, militants nella lotta per I'affer-
mazion« dei diritti delta gent* dl colore contro lo 
sfrutfamenfo • la repression*, comportano, com'* 
note, la pena di morte. SI tratta di ana pena che 
I'America reationaria e ratzrsta, dal governatore 
della California, Ronald Reagan, al capo dell'FBI, 
Hoover, al vice presidents Agnew, ha gia chiesto 
c ch* I gludicl dl San Rafael Intendono emettere, 
poiche la sentenza * stata gia pronunciata quando 
I'FBI ha inscrito Angela nella lista delle dieci per
son* considerate «pericolo pvbblico», quando I'ha 
arrestata, quando I stata costruita la montatura 
contro di 1*1, quando il gevernator* di New York, 
II miliartfario Rockefeller non si • opposto alia sua 
•stradizion*. Ma * una sentenza ch* I'America del
le pace, della lotta contro la repression* » lo sfrut-
tament*, ojuella dogll student! * del negri, puo mo-
difkare con I'appoggio che vlen* da tutto II mondo. 

Ia risposta che viene dalle 
campagne e dalle citta del 
Mezzogiorno. al tentativo de
gli agrari e dei fascisti di ac-
cendere qui e la focolai di * ri-
volta». Ed era anche questo 
il senso della grande manife
stazione antifascista di domeni-
ca sera a Foggia contro la 
quale e stata messa in atto una 
gravissima e premeditata ag-
gressione fascist a le cui conse
guenze. solo per caso. non sono 
state quelle di una strafe. Dal 
terrazzino della sede dell'orga-
mzzazione ntxi^quadnsta che fa 
capo a) fam -erato Valeno Bir-
ghese rper lunehi mesi in azio
ne a Rr?gio Calabria) sono. in-
fatti. partiti in direzione della 
folia di manifestanti. bombe mo 
lotov. materiale esplodente di 
ogm tipo. pietre ed altri corpi 
contundenU. I.a scia luminosa 
delle micce delle bottiglie in-
cendiane. che oonsentiva alia 
folia di apnre dei varchi. e la 
non esplosione di alcune di es
se ha evitato. come dicevamo. 
conseguenze piu gravi e limi-
tato il numero dei feriti. 

La massa dei dimostranti. piu 
di cinquemila. ha quindi drcon-
dato la sede da dove erano par
tite le bombe. impedendo la Tu
na della teppaglia e imponendo 
alia polizia. giunta circa un'ora 
dopo (quella stessa polizia che. 
qualche settimana addietro non 
aveva es.tato a colpire duramen-
te alcune centinaia di disoccu-
pati che manifestavano per il 
lavoro di fronte alia Profettura) 
di arrestarne 26. fra cui il no 
to squadnsta, Abbatesnanni. ca
po • del locale Fronte di Bor 
ghese. Dopo I" arresto dei fa 
scisti il corteo si ncomponeva 
e la manifestazione. mdetta 
da PCI. PSI. PSIIIP. PSDI. 
ACLl e DC. si concIude\a con 
un txtmizio 

N'ella stessa nouata di ten 
si e nunito il comitato fedeMle 
*»l PCI e ha dato manlato ai 
nostn parlamentan di rivolg^ 
re un'interroeazione urgente al 
mini^tro degli Interni chieden 
do la destituzione immediata 
del prefetto. 

Del grave episodio di Foggia 

(Segue in ultima paginm) 

Pakistan: 
della zona 

secessione 
orientale? 

II presidenfe Yahya Khan e a Dacca per tenfare un compromesso con il leader 
della Lega Awami che ha assunfo ieri la piena amministrazione della regione 

DACCA. 15 
II leader della I-ega Awami 

del Pakistan orientale, Mujibur 
Kahman. ha annunciato oggi di 
aver assunto la conipleia ammi
nistrazione della provincia. sul 
la base della schiacciante vitto-
ria ottenuta dal suo partito nelle 
elezioni per I'Assemblea regiona 
le (288 .seggi su 310) e allAsscm 
blea nazionale (167 su 313) 
Mujibur Rahman ha detto che 
non si propone di proclamare 
I'indipendenza della provnnaa 
onentale. come aTfermano le 
autonta di Rawalpindi e il 
leader del c partito del popolo * 
del Pakistan occidental. Zulfi 
kar Alt Bhutto, ma c I'emancipa 
zione > delle popolazioni onenta-
li, che si trovano da decenni in 
condizione di infenorita e sotto-
poste alio sfruttamento delta 
provincia Occidents le. I I leader 
della Lege Awami ba InviUto 

i la popolazione a « resistere con 
ogni mezzo possibile» alia re 
pressione in atlo e ai possibili 
s\iluppj di cssa. 

Come e noto. la tensione tra 
la pro\ incia occidentale e quella 
onenale del Pakistan, separate 
I'uria dall altra da 1600 chilome 
tri di temtorio indiano. si e 
drammaticamente acuita nelle 
ulUme settimane dopo la decisio 
ne del governo di rimiare I'a 
pertura delle Assemblee eleue 
e dopo lo scatenamento di una 
sanguinosa repressione. cui ia 
l^ga Awami ha nsposto procla 
mando la disobhedier.za civile 

Oggi. il presidente pakistano. 
generate Yahya Khan, si e re-
cato a Dacca per conferire con 
Mujibur Rahman e tcntare una 
composizione della crisi. Non e 
chiaro che cosa egli si propon-
f a di offrire t la popolaziona lo 

ha accolto con rredda ostilita 
In previsione dell'-rrivo del ge 
nerale. nel pala/zo presidenziale. 
al centro della cma. sono state 
montate postazioni di m<traglia 
tnci. 

Nel suo discorso. Mujibur Rah 
man ha invitato la populazione 
del Pakistan onentale a sfidare 
tutu gli atti politici che vengono 
da Rawalpindi, fra cui. I'ultimo 
I'ordine di sospendere lo scio 
pero in corso. pena gravi san 
zioni \A> sciopero e in atto spe 
cie nel settore del dipendenti 
sta:a!i. da parecchi giorni. 

Ranman ha chiesto. tin qm 
inutilmente. ma resta ora da 
vedere quali intese possano es 
sersi venflcate neU'incontro con 
Yahya Khan, che la legge m&r-

(Segue in ultima pagina) 

OGGI 
msieme 

rn SIAMO meravtghati, 
^^ domemca, quando ab-
btamo visto che Varticolo 
di fondo del Cornere del
la Sera era dedicato alia 
politica tnternazionale e 
aveva I'aria di essere stalo 
scritto due giorni prima, 
come se il direttore del 
giornale, questa volta, il sa-
bato pomeriggio. nelle ore 
in cui detta i suoi fremen-
ti saggi, avesse altro da fa
re. Dtfatti in cronaca, nel 
serxrtzio dedicato alia mani-
festaztone orgamzzata dal 
a Comitato cittadino antt-
comunista», il mtstero 
era sptegato, la dove si 
teggevano queste parole: 
«...veniva poi avanti un 
bimbetto, che reggeva una 
bandiera italiana piu gran
de di Iui.„». Eccolo a, tl 
nostro Spadoltnl con la 
bandiera: ma perche non 
nominarlo? 

Pot tferano alcune tra 
le piii note signore di Mi-
lano, la piii parte diri-
genti dell'ANDE, sentHe: 
«„.e alle sue spalle un 
altro tricolore era tenuto 
per i lembi da un quadra-
to di nove ragazze it. Non 
ci sono dubbi. La cronaca 
del Corriere ha evitato 
scrupolosamente dt scri-
vere la parola « fascisti », 
come se tra.t dimostranti 
non ce ne fosse neppure 
uno. Ma La Nazione, in 
una breve cronaca della 
manifestazione milanese 
cosl tra Valtro si e espres 
sa: u Mescolati alia folia 
erano alcuni esponenti 
politici tra cui I'onorevole 
Servello, il consigliere co-
munale Petror»io, il consi
gliere regionale Leoni, del 
MSI e, a titoto personate, 
I'onorevole De Carolis 
della DCs. Ora a parte u~ 
fatto, del tutto imlevante, 
che Von. De Carolis. della 
DC, non esiste, si da la 
combinazione che tutte le 
* personalita polittche » 
partecipantt al corteo 
erano fasciste. ma sul Cor
nere non e'era un nome, 
ami pare dt capire che i 
fascisti non erano graditi 

Tanto e vero che a un 
certo punto U Corriere ha 
scntto: m La presenza di 
gruppi neofasc.su mseri-
tisi tra le file dei manife 
stanti— », parole nelle qua 
It e facile atgltere una 
nota di rammarico e di 
deplorazione Quesli ta 
scisti che « si mserisco 
no * non hanno U senso 
della discrezione e della 
oppurtunita Come tanno 
i metalmeccamci, che pu 
re vanno ogni tanto in cor 
teo. a non ritrovarselt 
mat accanto* Com'e che 
non < si insertscono • mat 
quando si raaunano i mu 
ratort e i braccianlt? E 
la sorte tatale degli «op 
posh estremtsmt • i Falck 
i Borletti. i Dubini, t Cam 
panim. t btmbettt, quelle 
« ragazze » e i fascisti. si 
ritrovano sempre insieme, 
E' ota successo Valtra 
volta. Forttbracclo 

Dal nostro corrispondente 
TRIESTE, 16 

Fabbriche. porto. cantieri: tut 
to bloccato per 24 ore Le stra 
de di Trieste, percorse durante 
la mattinata da un corteo di 
oltre 4 mila lavoratori. A Mug 
gia, un'ora di sciopero presso-
che generate, con comizio in 
piazza Marconi. 

Cosi la classe operaia trie-
stina ha nsposto alia prodito 
na aggressione di cui ieri e 
nmasto vittima il compagno 
Vittorio Vidau Una risposta 
di massa. unitana. dallI'mequi 
vocabile sigmficato antifascista. 
entusiasmante per la sua imme 
diatezza e spontaneita 1 lavora 
tori, non hanno avuto alcun 
dubbio sulTinterpretazione da 
dare al gesto cnminoso di ieri: 
sia chi sia. colui che ha col 
pito Vidali. e stato chiaro a 
tutti che i'aggressione reca la 
tipica impronta fascista. che il 
cluna che I'ha resa possibile 
e quello della recrudescenza 
reazionaria. che si sta regi-
strando da mesi ormai nel no
stro paese e che gia a Trieste 
aveva avuto modo di manife-
starsi nell'adunata missina del 
1'8 dicembre scorso Questa vol
ta la replica e stata ancora 
piu pronta di tre mesi fa: il 
tempo per rientrare negli sta-
bilimenti, riunirsi in assembVea 
e decidere unanimemente di ab 
bandonare subito il posto di la
voro. E' accaduto cosl nelle 
principali fabbriche di .Trieste: -
al cantiere San Marco. all'Ar-
senale triestino. alia Fabbrica 
macchine S. Andrea, nel porto. 

I primi a muoversi sono stati 
proprio i portuali. L'assemblea 
ha preso rapidamente atto del
ta proposta unitana delle tre or-
gamzzazioni smdacali di sospen
dere I'attivita per tutto d gior-
no fino a domattina Subito do
po, i lavoratori delle compa 
gnie e dell'En te porto hanno 
formato un corteo che si e por-
tato in piazza Unita. Men tre il 
grosso delle maestranze (circa 
500 persone) stazionava nella 
piazza, una delegazione si e 
recata prima in prefettura poi 
in municipio II commissario del 
govemo non si e reso disponi-
bile per cui i rappresentanti 
dei portuali sono stati ricevuti 
dal suo capogabinetto che. udi 
te le loro dichiarazioni. ha cer-
cato di naccreditare la tesi di 
un atto di uno squilibrato (che 
avrebbe dovuto essere ricove-
rato in mamcomio. e che anche 
la questura vorrebbe sostenere; 
purtuttavia. in serata. nel cor
so di una animata conferenza 
stampa. il vice questore Um-
bertis ha dovuto ammettere che 
non si deve dare un peso rile-
vante a questa ipotesi. AUora 
perche e stata tirata fuori?). 
Ne e nata una discussione piut-
tosto vivace. 

Di diverso tono le dichiara
zioni del sindaco ing. Spaccini, 
che ha ahbandonato una riunione 
per ricevere Ia delegazione ed 
esprimere — secondo quanto 
hanno riferito gli stessi lavo
ratori — la piena solidarieta 
dell'amministrazione ai senti-
menti che animavano i por-
Uiali. 

II corteo si e poi portato 
davanti at palazzo deU'arnmini-
strazione regionale in via Car-
ducci. dove ha sostato a lungo 
perche il presidente della giun
ta Berzanti. a sua volta imne-
gnato in una numone. si era 
in un pnmo momento nfiutato 
di ncevere la delegazione. Ci 
ha npensato poco dopo. quando 
ai 500 portuali si sono aggiunti 
gli oltre tremilacinquecento la
voratori della F.MS.A.. deU'Ar-
senale-San Marco, che al ter-
mine di assembiee di fabbrica 
avevano deciso a k>ro volta di 
scendere m piazza. Quando I'un-
ponente corteo si e incontrato 
in via Carducci con i lavora
tori in sosta. e'e stato un lungo 
caloroso applauso. partito dai 
due gruppi. ed anche da per
sone che sostavano ai lati del
ta stra da. 

I.'eco di questo applauso e 
sicuramente gmnto fino alle 
orecchie del presidente Berzan
ti. che a questo punto ha fatto 
sapere di essere pronto a rice
vere la delegazione A loro vol
ta sono stati gli stessi lavora-
ton a nfiutare I'inconlro e a 
nmettersi in marcia lungo le 
strade di Tneste. 

Contemporaneamente. a Mug
gia uxenano dallo stahilimento 
i lavoratori del Felsregi. che in 
corteo si porta v a no in piazza 
Marconi, dove par'ava il com
pagno Arturo Calabria, segreta-
rio resrionale della W i l l . Ogni 
attivntd della *ittidina nmaneva 
pratiramente h!o«-rata per tutta 
la dur^ta .1el'a manifestazione. 
A Trieste intanto il corteo pro-
sectnva irrestando il traffico di 
tutto il centro della citta 

Sloe in annfasriUi di piena so
lidarieta con I'fsponente comu
nista fento venivano scanditi da 
mighaia di nersone c Sia mo con 

Giorgio Rossetti 
(Segue in ultima pagina) 
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I salari real! 

ridotti con I'inflazione 
- . 

1/andamento 
dei ; prezzi 

In un anno aumentati 
del 4,2 per cento al-
I'ingrosso e del 5,3 

al consumo 

In un anno (gennaio '70-
gennaio 71) 1'indice genera
te dei prezzi all'ingrosso e au-
mentato del 4,2 per cento; 
mentre quello al consumo ha 
raggiunto il 5,3 per cento. Lo 
scarto fra le due cifre non 
e gran cosa, ma sufficiente, 
per coloro che non amano le 
riforme, a dire che e tutta 
colpa degli aumenti salanali 
ee i prezzi al dettaglio on-
mentano piu di quelli all'in
grosso. 

Di qui, i continui richiami 
antisindacali che, tradotti in 
termini accessibili, vogliono 
solo dire: aumentiamo di nuo-
vo lo sfruttamento, altrimen-
ti ci sara la cnsi eeonomica 
e la disoccupazione. 

Questo ragionamento 6 fal-
so. Falso, innanzitutto sul 
fronte dell'offerta, cioe della 
produzione. La produzione, in
fatti, salirebbe, e i timori di 
reccssione "errebbero ftigati. 
qualora i capitali dormienti 
(oltre 40 mila miliardi) di 
cui rigurgitano le banche fos-
sero investiti dalle imprese 
in nuovi impianti (nel Sud) 
e in tecnologie aggiornate 
(ovunque). 

Ma e falso anche sotto il 
profile della domanda e in 
particolare dei prezzi. Un an
no fa, quando ancora gli au
menti sindacali, dopo la lot-
ta d'autunno, non si erano 
riversati sui prezzi tutti gli 
altoparlanti moderati avverti-
vano, dai giornali, dalla TV, 
con telegrammi e discorsi, 
che ben presto vi sarebbe sta-
ta 1'inflazione a briglia sciol-
ta. Noi comunisti riicemmo al-
lora che l'aumento dei prez
zi sarebbe stato piuttosto il 
riflesso dell'aumento dei prez
zi delle materie prime interna-
zionali e dei prezzi delle mer-
ci straniere, che non il frut-
to delle spese per consumi del
le masse lavoratrici che ave-
vano ottenuto incrementi di 
salario nei mesi precedenti. 

Avevamo ragione allora e 
abbiamo ragione oggi. E' pas-
sato un anno da quei discor
si, ma le cose vanno ancora 
cosi. L'ltalia, infatti. registra 
un aumento dei prezzi all'in
grosso che la colloca al 4. 
posto fra i paesi europei, 
mentre e ancora al 12. nel-
l'aumento dei prezzi al con
sumo. 
Questo significa che la da 

manda dei beni di consumo, 
cioe la spesa delle famiglie 
dei lavoratori, e da noi piu 
bassa di quella degli altri pae
si, e non gia soverchiante co
me vorrebbero farci credere. 
Per questo siamo al dodice-
simo posto nell'indice dei 
prezzi al consumo, dopo qua
si tutti i maggiori paesi in-
dustriali d'Europa che, per fa
re qualche esempio, hanno 
registrato in Norvegia aumen
ti del 12.4 per cento, in Sve-
zia dell'8 per cento e in Gran 
Bretagna del 7.9 per cento. 

L'ltalia. cioe, aonostante le 
scandalizzate analisi economi-
che della Confindustria (che 
Colombo si affretta a tran-
quillizzare, promettendo tutto 
se stesso) e dei nostri allea-
ti occidentali. nonostante il 
fenomeno sociale che non ac-
cenna a spegnersi. « subisce >, 
piu che provocare. gli aumen
ti del livello generate dei prez
zi e quindi del costo della vi
ta, che le cadono sulle spal* 
le ad opera della congiuntu-
ra internazionale. 

Non si tratta quindi di ac-
cusare i lavoratori di aver 
troppo chiesto e di troppo 
chiedere ancora oggi, con le 
lotte e con la battaglia per 
le riforme. Basta. quindi. con 
il vecchio trucco di legare 
meccanicamente l'aumento dei 
prezzi a quello dei salari. 

E' vero invece il contra-
rio. L'infla7ione e soprattutto 
uno stnimento utilizzato da 
chi vuole recuperare i pro-
fitti ridotti dalle 'otte sinda
cali, riducendo il salario rea-
le delle masse, e da chi in-
tende spaventare i ceti inter-
medi con lo spettro della di-
snrganizzazione deU'economia. 
Chi ci rimette daH*infla7ione 
sono i lavoratori dipendci.ti 
a redd it o fisso. non certo co
loro che le merci le fabbri-
eano. oppure le vendono. Per 
co:trn, 1'aumento dei nrezzi. 
significa in primo luogo au
mento dei ricavi in prnpor-
zioni maggiori del tasso di 
svalutazione. Con i timori istfl-
lati negli altri. il portafoglio 
si gonfia meglio. 

Carlo M. Santoro 

E' morto 
o Umbertide 
il compagno 
Pio Taticchi 

Si d spento questa notte ne!la 
sua ca-va di Umbertide all'et.i 
di 76 anni. il compagno Pio 
Taticchi. 

Vecchio militante comunista, 
il companno Taticchi fu. du 
rantc la ResLstenza. connndante 
d?!la bng.ua partigiana (lari 
baldi. e. dopo la l.ihera zione. 
fra i fondaton de'.Ia sezione ro 
tnana Colonna del nostro par-
fcto. 

Ai famihari vadano 1c piu 
eWtttc condoglianzc di tutto il 
PariMo • del nostro giornale. 

Scelte di riforma e atteggiamento verso il neosquadrismo al centro del dibattito politico 

Fisco: oggi riprende lo scontro 
Polemiche e contrasti nella DC 

Le proteste per la partecipazione di parlamentari democristiani al raduno reazionario di Roma lasciate 
senza risposta dalla segreteria del partito — Netta condanna della DC milanese — Critiche di PSI e PRI 
Scalfaro riparla di elezioni anticipate — Assemblea dei deputati dc con Colombo e il segretario Forlani 

Paolo VI 
«ammonisce» 

la stampa 
cattolica 

CITT.V DEL VATICANO. 15 
In un discorso rivolto ad 

una sessantina di parted-
panti all'asseinblea plcnaria 
della Pontificia commissio 
ne per le comunicazioni so 
ciali. Paolo VI ha rivolto 
una serie di t consigli > alia 
stamna cattolica. 

«A noi pare — ha dctto 
il Papa — che purtroppo 
vi siano gruppi e ccntri de 
diti a questa attivtta non 
sempre guidati da spirito 
animatore autenticamente 
cattolico. Essi si appellano 
alia fusione doverosa e be
lief ica della critica m se-
no alia Chiesa: e tale pud 
essere; ma a chi spetta ta
le funzione? E se e eserci-
tata con criteri soggettivi, o 
con limitata cognizione dei 
fatti, e sempre onesta? E' 
sempre benefica? E se ispi-
rata da criteri aprioristici 
di contestazione negativa, si 
pu6 dire veramente fedele 
alia venta e alia carita? >. 

«Si veda — ha prosegui-
to Paolo VI — da quali set-
tori essa riscuote Iodi e con-
sensi: forse da giovani desi-
derosi di sincero rinnova-
mento; e sta bene: ma e 
con questo cibo che deve 
essere alimentata abitual-
mente la Ioro legittima fa
me? E' buona pedagogia 
codesta? che se i consensi 
vengono da altra parte, no-
toriamente avversa alia 
Chiesa e alia rettitudine del 
suo insegnamento. non e 
piuttosto da reputare bia-
simo piuttosto che onore? >. 

«Noi pensiamo, percio — 
ha detto il Pontefice — al 
danno che compiono pubbli-
cazioni o la diffusione di 
notizie con tale spirito cor-
rosivo e contestatore >. 

Tentata 
aggressione 
al compagno 

Caponi 
PERUGIA. 15. 

Un deputato comunista, il 
compagno Alflo Caponi. e 
stato m nacciato di morte 
e fatto oggetto di un ten 
tativo di aggressione da par
te di un giovane greco. Co-
stantinos Plevackis, venti-
treonne. facente parte della 
Ijega nazionale degli stu-
denti greci in Italia, la nota 
organi77azione spion.stica 
dei colonnelli greci che ope
ra nel nostro paese. 

I fatti sono avvenuti in-
toruo alle ore 21 di ieri: 
il nostro compagno. mentre 
si intratleneva al bar Tur-
reno con alcuni altri espo-
nenti del PCI. l'assessore 
reg.onale Mandarini ed il 
consigliere comunale Isidori. 
veniva avvicinato dal gre
co. il quale, dopo averlo in-
sultato. lo apostrofava con 
questa frase testuale: <Se 
ti incontro da solo ti am-
mazzo ^. Dopo di che, ve
niva il tentativo di aggres
sione. peraltro sub,to stron-
cato dal pronto intervento 
dei compagni e di altri pre
sents II greco veniva quin
di costretto ad allontanarsi. 
Una pattuglia della squadra 
mobile, che sopraggiungeva 
poco dopo. procedeva al fer-
mo del fascista. il quale. 
trasferito in questura, di-
chiarava di essere uno stu-
dente. iscritto alia facolta 
di Architettura di Roma, e 
di trovarsi a Perugia per 
frequentare un corso acce-
lerato di lingua italiana. " 

Le sue affermazioni. da-
gli accertamenti effettuati. 
non corrispondono a verita. 
Egli infatti non e iscritto 
all'universita di - Roma, ne 
frequenta l'universita per 
stranieri di Perugia. 

I temi della battaglia per le 
riforme sono all'ordine' del 
giorno nel Parlamento. nelle 
forze politiche e nel sindacati. 
In questi giorni, si tratta an-
zitutto della legge fiscale e dei 
provvedimenti per la casa e 
l'urbanistica. La legge tnbuta-
ria che porta la firmn di Preti 
torna oggi alia Camera: i de
putati dovranno affrontare la 
discussione dell'arlicolo 10. il 
quale, in base a un grave com-
promesso trn i partiti della 
maggioranza governativa. do-
vrebbe sancire l'emarginazio-
ne dei Comuni da! processo di 
accertamento fiscale. Per . i 
provvedimenti che riguardano 
1'edilizia e la disciplina del 
mercato delle aree, il disegno 
di legge e stato presentato alia 
Camera dopo essere stato sot-
toposto ad un processo di pro-
gressivo peggioramento sotto 
la spinta delle pressioni della 
destra interna al quadriparti-
to. Le segreterie dei sindacati 
hanno gia espresso un giudizio 
critico nei confronti di esso; 
e nei prossimi giorni i diretti-
vi delle tre centrali discute-
ranno la questione. per pun-
tualizzare. insieme alle criti
che. le controproposte. Ma su 
questo terreno vi d da parte 
di alcuni ambienti governati-
vi anche il tentativo di c sdop-
piare » il provvedimento. ' in 
moao che alcune misure giun-
gano. neH'immediato. a soste-
nere il vecchio meccanismo 
della speculazione, mentre gli 
aspetti piu propriamente di ri
forma dovrebbero essere rin-
viati ad un ipotetico domani. 
Si tratta di una prospettiva 
che anche una parte del CC 
socialists ha respinto netta-
mente: il compagno Lombardi 
ha sostenuto che una manipo-
lazione siffatta della legge sui
te casa costituirebbe motivo 
sufficiente per spingere il PSI 
a riesaminare la propria posi-
zione nei confronti del gover-
no. Fatto sta. comunque. che 
la manovra tendente a scin-
dere — secondo un vecchio me-

todo — le misure congiuntu-
rali dalle concrete ed urgenti 
questioni di riforma. va avan-
ti. e talvolta in modo abba-
stanza apertn. Martedi. tra 
1'altro, il presidente del Consi-
glio si ii>contrera con una de-
legazione della Confindustria 
per discutere api)iinto le que
stioni della congiuntura (la 
Confindustria o stata negli ul-
timi tempi uno dei maggiori 
paladini della rondjita fondia-
ria), oltre agli argomenti sol-
levati dall'ing. Lombardi con 
la lettera rivolta nei giorni 
scorsi a Colombo (da questa 
lettera risultava " abbastanza 
chiaramente una sfacciata 
pi-essione rivolta ad ottenere 
che il govorno si sdn'erasse 
apertamente col padronato 
contro le lotte operaie). Sono 
previsti anche incontri con i 
sindacati. 

In questo contesto politico, 
le conclusioni del Comitato cen-
trale del PSI hanno portato 
una riconferma degli orienta-
menti socialisti degli ultimi 
mesi. Piu ancora che le parole 
del documento finale, il modo 
con il quale si e determinata 
nel PSI. nella sostanza. una 
maggioranza di centro-sinistra 
(da Mancini, a De Martino. a 
Lombardi), e non di centro-
destra, come altri speravano, 
ha provocato reazioni addirit-
tura esagitate da parte soprat-
tutto,della destra dc, impe-
gnata in questi giorni in un ru-
moroso fuoco propagandistico 
di preparazione dell assemblea 
dei deputati dello < Scudo cro-
ciato ^. che si svoigera oggi 
alia presenza di Colombo e 
Forlani (tutti e due si sono uv 
conbrati ieri sera con Andreot-
ti). E' stato diffuso nei giorni 
scorsi il testo di una lettera, 
nettamente caratterizzata a de
stra, che porta le firme di 
qualche decina di parlamen
tari che fanno parte della 
crema conservatnee e reazio-
naria di varie correnti. II se-

Per lo sviluppo della democratic e le riforme 

Iniziativa in Calabria 
dei movimenti giovanili 

Si sono incontrati i rappresentanti della DC, PCI, PSI, PSIUP, PRI e ACLI - Assise 
unitaria indetta in aprile - In preparazione anche un incontro nazionale a Napoli 

Dal nostro corrispondenle 
Rl CALABRIA, 15 

I movuiienu giuvaiuu delta 
DC, PCI. PSI, PSIUP, PRI e 
la gioventu aclista, hanno 
biainaiic- ueciso di uiuire per i 
pnmi di aprile un assemblea 
regiunale unitaria e di esten-
dere e sviluppare l'aziufie dei 
comitati aniuascisti sum in 
tutta la Calabria particolar-
mente dopo i sanguinusi epi-
sodi di Catanzaro. 

AH*incontro. che ha avuto 
un carattere regionale, hanno 
partecipalo Roberto Villetti. 
della segreteria nazionale del
la Federazione giovanile socia-
lista e Valeno Veltrone della 
segreteria nazionale della Fe
derazione giovanile comuni-
sia. E" stato anche annuncia-
to che nei giorni 22. 23 e 24 
aprile si terra un'assise uni
taria sui problemi uelie nuo 
ve generazioni per lo svilup
po della democrazia e suila 
Iotta per le riforme nel mez-
zogiorno. 

Notevole spazio assumera 
nell azione unitaria g'ovamle 
il nuovo rapporto che si vuo
le instaurare tra loite wliti-
che smdacali e prospective dei 
giovani. tra nchiamo ai valo 
ri della Resistenza e difesa 
delle liberta democratiche. tra 
io sfruttamento dei giovani 
nelle campagne e le d ffi-
colta di insenmento nell'attivi-
ta produttiva delle citta me-
ridionali. 

I temi dello sfruttamento 
nell'apprendistato. della qua-
lificazione professionale. di 
una cultura di mas<»a. la ne
cessity di profonde riforme 
nelle arretrate strutture agra-
rie del mezzogiorno. di un ra
dicate mutamento del mecca
nismo di sviluppo capitalUta 
che fa delle regioni meridio
nal! una fonte di manodope 
ra d'soccupata. sono stati am-
piamente snlle\ati nell'incon-
tro regionale. 

1 rapDre>entanti naztonili 
del'e organi77a7ioni giovani'i 
della Democrazia cristiana. 
delle Acli. della Federa7ime 
giovanite comunis»a della Fe 
dera7i'one giovanile socialist a. 
del PSTUP e del PRI si incon-
treranno il 23 marzo a Na
poli per definire il program-
ma base dell'assise unitaria 

Enzo Lacaria 

Protestano per salvare i musei 
Ieri mattina si e svolta una forte manife-

stazione dei dipendenti deH'Antichita. Belle 
Arti e Bibhoteciie statali. Centinaia di lavo
ratori. perxenuti a Roma da Napoli. Ftrenze. 
Torino. Milano. Venezia ed altre citta. hanno 
adento alio sciopero indetto dalle tre orga-
nizzazioni sindacali. I mamfestanti. che sono 
partiti da piazza Esedra ed hanno poi sosta.o 
davanti al mmistero del Tesoro e della Pub-
blica Istru7ione, innalzavano cartel Ion i contro 
il totale stato di abbandono in cui vengono 
lasciate le gallerie d'arte. j musei. gli scavi 
archeologici e le biblioteche; inoltre. i lavo 
ratori chiedono un trattamento economico di-
gnitoso e giusto e l'aumento deH'organico che 
(mroetterebbe una piu stretta sorveglianza 

del nostro patrimonio artistico e culturale (gli 
ultimi furti av\enuti a Firenze, Messina e 
Sinalunga sono la testimomanza piu eloquente 
deirabbandono e delta mancanza di tutela in 
cui sono tenute tutte le opere d'arte). Lo 
sciopero dei dipendenti dura ormai da piu 
di una seltimana ma ancora non e'e stata 
una risposta precisa delle autorila alle n-
chieste dei lavoratori; questo silenzio non fa 
che sottolineare che I'interesse del patrimonio 
artistico viene difeso daHamminislrazione 
soltanto con conferenze. convegni e tavole 
rotonde. NELLA FOTO: il corteo dei dipen
denti deH'Antichita, Belle Arti e Biblioteche 
statali mentre sflla per le vie del centro di 
Roma. 

gretario organizzativo della 
DC. lo scelbiano Scalfaro, ha 
rilasciato alia stampa una di-
chiarazione concepita secondo 
i canor.i del « partito della cri-
si »: « La DC hn il dovere di 
dire basta »; t chi vuole Val-
leanza col PCI lo dica e lo fac-
via >: <r e se il Parlamento non 
e piu idoneo a queste scelte es-
senziali, si vada alle time >. II 
doroteo Ciccardini ha aggiunto 
che la DC resterd per il cen
tro-sinistra «fino al giorno in 
cui raoionevolmente HO'ra of
fer mare che esiste ancora un 
centro sinistra >. II fanfaniano 
Arnaud si compiace, invece, 
del € responsabile ottimismo » 
messo in mostra da Colombo 
nel suo discorso di Verona. 

In realta. la polemica della 
destra col PSI e 1'atteggia-
mento ' equivoco della segre
teria della DC rivelano (an
che quando si propongono di 
nascondere) il grosso vuoto 
della politica dc e la gravis-
sima e irresponsabile manovra 
che e stata tentata sotto la 
bandiera delle tesi degli < op-
posti estremismi». II punto di 
approdo e ormai evidente. Gli 
episodi di neo-squadrismo re-
stano senza risposta da parte 
del governo; e nello stesso 
tempo una parte della destra 
dc partecipa — fianco a fianco 
con Caradonna e De Loren
zo — alle manifestazioni rea-
zionarie. Fino a questo mo-
mento non e giunta nei con
fronti dei parlamentari che 
hanno preso parte alle inizia-
tive fascistiche una deplora-
zione o un atto di dissocia-
zione della segreteria della DC. 

I socialisti, con una dichia-
razione del vice-segretario Mo-
sca, hanno sottolineato che 
€se ct fossero ancora dubbi 
circa la malrice di ogni ri
sen io per la democrazia nel 
nostro paese, la manifestazio-
ne di Roma ha rappresentato 
un'ennesima occasione di ri-
flessione per coloro che si osti-
nano a credere, o fingono di 
credere, alia teoria dell'equiva-
lenza dei pericoli di eversioni*. 
Mosca chiede poi misure con
tro i gruppi paramilitari cosid-
detti di tOrdine nuovo* e si do
manda quali provvedimenti 
verranno presi nei confronti 
dei parlamentari dei partiti 
governativi che hanno preso 
parte al corteo romano. La 
Voce repubblicana scrive che 
si e trattato di una tsqualli-
da manifestazione * e si do
manda chi abbia autorizzato 
la partecipazione di rappre-
sentanze delle associazioni di 
arma. 

Ancor piu significative le ri-
sposte che provengono dalla 
stesia DC- La segreteria pro
vinciate dello « Scudo crocia-
to » di Milano ha ieri confer-
mato la condanna delle cosid-
dette manifestazioni « silenzio-
se » dei giorni scorsi. ricordan-
do tra 1'altro la propria parte
cipazione ufficiale al comita
to antifaseista per la difesa 
dell'ordine repubblicano. < La 
partecipazione di esponenti dc 
a iniziative diverse, come quel
la della marcia silenziosa di 
sabato scorso. rappresenta — 
afferma un comunicato — una 
obiett'wa e inaccettabile di e-
renziazione dalla linea politica 
in proposito adotlata dalla DC » 
(il richiamo, in questo caso, 
riguarda Taw. De Carolis. ca-
pogruppo dc. che ha aderito al
ia iniziativa dei gruppi rea-
zionari milanesi; ma puo ov-
viamente essere trasferito al 
caso romano). 

L'on. Granelli, basista mila
nese. ha ricordato ieri — in ri-
fenmento al recente documen
to della sua corrente — che 
* non e P«" po^sibile baloccarsi 
con la filosofia attendista degli 
"opposti estremismi" >. che 
puo « direntare alibi per una 
non scelta politico >. Granelli 

! ha quindi invitato Forlani. in 
j occasione della nunione di og

gi del gruppo dc. a « respin-
\ gere nettamente manovre ten-

denti a spostare a destra I'asse 
politico *. II m nistro del La-
\oro Donat Cattin. sempre in 
relazione alia riunione di oggi. 

1 ha detto che un dibattito Simi
le e stato chiesto da molto tem
po dalle sinistre in sede di par
tito. ma e stato sempre rifiula-
to. Egli ricorda inoltre che un 
gruppo « che apri una crisi e 
punto alle elezioni anticipate 
ruole ritornare in campo in no-
me della stabilita di governo ». 

L'on. Berloldi. frattanto. con 
una lettera aU'Aranti.'. rispon-
de alle molte polemiche susci-
ta!e dalla sua intervista al 
Mondo, de nendo € axsurda » 
l'« accusa di frontismo » e re-
spingendo le « arbitrarie illn-
zioni e speculazioni » che sono 
state imbastite su frasi stacca-
te del proprio testo. 

e. f. 

Contro il ripetersi delle violenze fasciste 
I ; . » 

Manifestazioni e cortei 
a Latina Lucca e Grosseto 

Da tutta la Lucchesia a Barga contro una provocatoria « adu-
nata » missina - Carovane dei minatori di Gavorrano e del 
Monte Amiata - 17 persone denunciate per il raduno reazio
nario di Roma: interrogazioni dei deputati comunisti a Colombo 

La mobilitnzlone dei demo* 
cratici Haliuni contro ognl rl* 
gurgito fascista prosegue in-
cessante. 

A Latina si e svolta una 
grande manifestazione unita
ria, con la partecipazione di 
centinaia e centinaia di lavo
ratori e student! provenienti 
da tutta la provincia. Nume-
rose le delegazioni di Corl, 
Sezze, Privemo. Roccagorga, 
Formla, Terracina. Al cine
ma Giacomini hanno parlato 

1 deputati Luberti (PCI). Ven-
turini (PSI) e il sen. Tomas-
sini (PSIUP). 

A Lucca i democratic! han
no rlsposto al tentativo del 
provocatorio raduno misslno. 
lntervenendo in massa a Bar
ga. Dopo un lungo corteo per 
le vie del paese, la manifesta
zione si e conclusa con l'inter-
vento del - presidente della 
Giunta regionale toscana, Le-
lio Lagorio. 

A Grosseto migliaia di co-

Taranto: come 
salvare la citta 
e il suo porto 

Dal nostro inviato 
TARANTO, 15. 

Lo scopo propostosi dal-
l'ARCI organizzando a Taran
to un convegno sulla indu-
strializzazione nel Mezzogior-
no in relazione alia iniziativa 
presa autoritariamente dalla 
Italsider dl interrare ottocen-
to ettari dl mare ignorando 
le leggi. le esigenze della cit
ta e quelle piu generali di 
uno sviluppo armonico della 
regione e stato raggiunto. La 
ARCI si proponeva — ha af-
fermato 11 vlce-presidente Ar-
rigo Morandi, concludendo, 
Ieri, 1 lavorl del convegno 
— dl rendere autentico e rav-
vlcinato II confronto tra le 
forze politiche e sindacali su 
questo problema del porto au-
tonomo dellTtalsider e, piu 
In generate, sul modo di inten-
dere 1'industrializzazione del 
Mezzogiorno. 

II confronto e'e stato, an
che se sono state assenti for
ze politiche come la Demo
crazia cristiana, e l'ampio di
battito svoltosi nelle due gior-
nate dl lavori sulla relazione 
dell'ing. Marcello Fabbri ha 
portato ad un primo sbocco. 
Per opporsi concretamente — 
questa, in sintesi, la conclu-
sione del convegno — ai dise-
gni aziendali e alia politica 
generate delle Partecipazioni 
statali. che non tengono con-
to, per i loro criteri azienda-
listici e produttivistici, della 

necessita dl uno sviluppo ci
vile ed umano, e necessaria 
una grande iniziativa politi
ca e culturale alio scopo di 
organizzare un dibattito de-
centrato e una mobilitazione 
dei lavoratori, delle popolazio-
ni, degli enti locali su tutti 1 
problemi del futuro sviluppo 
di Taranto e della Puglia piu 
in generale. Questa mobilita
zione operaia e popolare por-
tera alia crescita dei poteri 
della societa civile, coinvolge-
ra le organizzazioni sindacali, 
culturali e politiche e avra — 
e stato affermato al conve
gno — un momento importan-
te di espressione dl una vo* 
lonta in una specifica inizia
tiva della Regione Puglia. ca-
pace di raccogliere queste 
spinte e questa volonta per 
determinare soluzioni comples-
sive nel quadro di una pro-
grammazione armonica dello 
sviluppo deU'economia puglie-
se. L'importanza del convegno 
dell'ARCI svoltosi a Taran
to, va per6 oltre gli interessi 
della Puglia, perche investe 
problemi piu generali dello 
sviluppo del Mezzogiorno e la 
politica delle partecipazioni 
statali. Quel che awiene, in
fatti, a Taranto con le inizia
tive delPItalsider, prese al di 
sopra delle popolazioni e de
gli enti locali, rientra nel qua
dro di un tipo di politica 
dell'intervento pubbllco soste
nuto dal governo. 

Modificare il rapporto di forze 
Lo rlcordava - giustamente 

nel suo intervento il compa
gno Antonio Romeo, della Di-
rezione del Partito, quando af-
fermava che assistiamo ad 
una progressiva mtegrazione e 
subordinazione delle Parteci
pazioni statali al settore pri-
vato. E in conseguenza di que
sta subordinazione la politica 
dell'Italsider si incentra sulla 
azienda e sul massimo pro-
fitto. In questa visione si in-
quadrano le decision! prese 
a Taranto. che vanno contro 
gli interessi delle popolazio
ni e di uno sviluppo armoni
co deU'economia della Regio 
ne. Per far cambiare questa 
scelta, occorre modificare lo 
attuale rapporto di forze con 
la mobilitazione degli operai. 
delle popolazioni, investendo 
gli enti locali e tutte le as 
semblee rappresentative. Di 
cib le forze politiche e sinda
cali present! al convegno han
no dimostrato di avere ple
na consapevolezza. 

Questo e scaturito dagli In-
terventi degli operai (Legge-
ri, Resta, Latanza e altn). dei 
dirigenti sindacali (Eneide 

DTppolito, Catanzariti e Di Lo
renzo), dei dirigenti politic! e 
parlamentari (on. D'Ippolito. 
il segretario della federazio
ne del PSI di Taranto, Lada-
ga, e altn). 

Un notevole contributo e 
stato portato al convegno dal
la CGIL nazionale con Pinter-
vento di Roscano, dell'Uffi-
zio studi. che poneva 1 pro
blemi dei rapporti industria-
agricoltura, e dell'architetto 
Sara Rossi, che parlava a 
nome dell'INU. 

La prima conclusione che 
si pub trarre da questo con
vegno e che le forze sinda
cali, i partiti che si nchiama-
no alia classe operaia, si op-
pongono alle scelte aziendali-
stlche delle partecipazioni sta
tali che, nel caso specifico di 
Taranto. sono scelte che van-
no contro la citta, fanno pa-
gare costi social! altissimi ai 
lavoratori. sono contrarie ad 
uno sviluppo sociale genera
le deU'economia della regione 
e del Mezzogiorno. 

Italo Palasciano 

munisti e di lavoratori han
no risposto all'appello della 
Federazione de! PCI. Carova
ne di auto lmbandierate sono 
giunte da diversl centri. Le 
piu folte quelle dei minatori 
di Gavorrano e del Monte 
Amiata dove da alcuni mesi 
la popolazione 6 in lotta per ' 
l'occupazione e di lavoratori 
gluntl da Follonica, Massa Ma-
rittima, Pitigliano, Manciano 
e da altre localita. Un corteo 
foltissimo si e snodato per le 
vie della citta. Al termine si e 
svolto un comizio, oratore il 
compagno Pio La Torre. 

A Padova un corteo giova
nile antifaseista percorrera og
gi le vie della citta. 

A Ferrara teppistl fasclstl, 
nella notte tra domenica e lu-
nedl hanno compiuto gestl 
vandalici contro le sedi del
le Federazionl del PSI e del 
PSIUP. Manifestazioni unita-
ne si sono, frattanto, tenute 
nel Ferrarese. 

A Parma viva indlgnazione 
fra la cittadinanza per il gra-
vissimo gesto compiuto da un 
teppista fascista, che l'altra 
notte ha sparato contro due 
giovani democratici. Donatel-
lo Ballabeni, il missino che 
era stato gia processato per 
un attentato dinamltardo con
tro una lapide di caduti del
la Resistenza, ha sparato con
tro 1 due giovani antifascist!, 
che sono stati ricoverati con 
prognosi di 20 giorni. 

A Genova manifesteranno i 
giovani. Scioghmento delle 
squadracce fasciste e punizio-
ne dei mandanti e la messa 
al bando del MSI: questi i te
mi di una manifestazione pro-
mossa per oggi pomeriggio, 
alle ore 18, in piazza Baracca, 
dal comitato antifaseista di 
difesa democratica. 

A Roma 17 persone, accu-
sate di manifestazione fa
scista e di apologia di reato, 
sono state denunciate dalla 
Questura all'A.G. in relazione 
alio squallido raduno reazio
nario di domenica all'Adriano. 

Su raduno reazionario nella 
capitale i deputati comunisti 
(primo firmatario Boldrini) 
hanno presentato due interro
gazioni a Colombo e ai mini-
stri dell'Interno e della Difesa. 

Nella primo, i deputati co
munisti chiedono di conosce-
re « il giudizio del governo e 
i provvedimenti adottati o che 
si intendono adottare in rela
zione alia manifestazione di 
Roma promossa da un sedi-
cente comitato «amici delle 
forze annate » e che ha assun-
to, sia per l'impostazione sia 
per i partecipanti ed i discor
si, contenuti e finalita che 
contrastano apertamente con 
il carattere antifaseista e le 
tradizioni democratiche a cui 
le forze annate della Repub-
blica si informano per dettato 
costituzionale ». 

Si chiede inoltre di conosce-
re « se e vero che alcune as
sociazioni d'arma, in evidente 
violazione dei propri statuti, 
hanno ritenuto di poter dare 
l'adesione a siffatta manife
stazione, e quindi per conosce-
re se ci6 e ritenuto compati-
bile con gli scopi sociali e il 
carattere di ampia rappresen-
tativita delle associazioni sud-
dette che motivano 1'erogazio-
ne di finanziamenti a carico 
del bilancio della Difesa ». 

Nella seconda interrogazio-
ne, i deputati comunisti de-
nunciano che a 6cw shrdluh 
zioni di arma date per pre
sent i all'Adriano sono invece 
le squallide formazioni che 
raggruppano i banditi fascistl 
di Salo. 

Va inline segnalato ch» 
YAvanti! di oggi pubblica una 
lettera di ufficiali in congedo 
in cui si riafferma «la fiducia 
nel ruolo di presidio delle 
istituzioni democratiche» e si 
chiede un chiarimento all'ln-
terno dellTINUCI. 

Dichiarazioni equivoche di Preti 

Denunce alia magistratura 
contro gli evasori fiscali 

L'obbiettivo s a r e b b e r o i miscri redditi dei lavoratori — Una cortina f o -
coprire gli imboscatori di profitti? , mogena per 

Tutti I deputati comun stl 
sono lenuti mi essere pre
sent) al l* seduta antlmerl-
dlana di oggi martedl H ; 
per quella pomeridiana la 
presenza e necessaria SEN

ZA ECCEZIQNE ALCUNA. 

li niiiiiatro delle Finalize, ono 
revo.e Preti. ha fatto sapeie, 
iraimie le agenue, che le de
nunce aila magjsiraiura per dt-
chiara/ioni fiscal; inei>aite « non 
saranno alTatto poche». Vuesta 
strana d.chiaraz.one — perse 
gu.re fill evasori e suo dovere. 
non e una minaccia da agitare 
nei confronti dei tittadin., ed 
e ben strano che il m.nislro 
se ne ncordi solo ora — e 
accompagridta da dati che mo-
strerehoero un onenlaniento ad 
uulizzare g!i strumenti di coer 
cizjone. lasc.ati da sempre ino 
peranti verso gli evavin. a 
danno del lavoratori. Si ruord.i. 
infatt.. la parados^ile c;fra di 
8 mmon: di eva^on e TohbiiRo 
di d.chiarare per quei lavora 
ton che. trovando nella busta 
paga soltanto 80 o 9t) m.Ia lire 
al mesc <sulla maggior parte 
delle quali e stata oporata una 
trattenuta), non hanno finora 
fatto la d;chiarazione increduh 
circa il fatto che il governo 
per quanto disnnesto. possa tas 
sare la Ioro miscra con impo 
sta personate progressiva. 

Riconosciamo che negli intenti 
persecutori contro l bassi red 
diti da parte di un ministro che 
proteggc il segreto bancano, le 
societa in accomandita, I'imbo-
scamento all'estcro di capitali, 

il giuoio a nascond.no delle so 
cieta iinmobihan e tante altre 
deime dell'evasione fiscale. e'e 
una kig.ca politica. II governo 
deve peri stare attento ai passi 
che fa su'.la via dell'inaspn-
niento dell'iniqu.ta Tiscale gene 
ral:z/-ando rimpt<sta per-^onale 
poiche troppi segn: hanno messo 
in evidenza la situa/ione sociale 
esp!osjva entro cui si muove. 

I.MPOSTA P'ABBRICATI So!o 
le abita/.oni non d; lu-vso ulti 
mate entro il 31 marzo avranno 
I'e-.on/ione di 25 anni dall'impo 
<;ta sin fahhricati. I/asjevola-
zione comporta anche la ndu 

zione di L5 d^Il'imposta sui ma-
tenab da costruzione. ConUnue-
ranno ad avere tali agevola-
zioni le abttazioni non di lusso 
miziate entro il 31 agosto 1971 
e terminate entro due anni, 
abitate dal propnetano o afHt-
tate per un canone stabihto con 
convenzione comunale antece-
dente la concessione di licenz* 
edilizia. oppure con superficie 
utile infer.ore a 130 metri qua-
drati. oppure edifieate su aree 
destinate a edilizia residenziale 
ove il costo dell'area coperta 
sia mfenore a I quarto del va-
lore del fabbneato. 
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Gli artisti italiani 
per i 50 anni del PCI 

Ernesto Treccani: « Confadino di Melissa » 

Gli eroici scioperi del marzo che prepararono la Resistenza contro i fascist! e i tedeschi 

La primavera caMa del '43 
Un gerarca fascista promette la decimazione 
per gli operai che scioperano - Ore died del 27 marzo 
alia Borletti: le donne della « spoletteria » 
per prime sospendono il lavoro - 2500 arresti 
in un anno - La linea d'azione dei comunisti tra le masse 
Gli avvenimenti che fecero tremare Mussolini 
saranno rievocati sabato e domenica 
in un convegno del PCI a Milano 

* » • M . » • • I OJO 

iL* uni te* 
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SCfOPERO DI 100.000 OPERAI TORINESI 
IN TUTTO IL PAESE SI SEGUA IL LORO ESEMPIO 
PER CONQUISTARE IL PANE, LA PACE E LA LIBERTA' 

IVVIVA O i l t C I O P t f t A M f t 01 TOIIMO ••Aw H H R U ( I 

L'Unita del 15 marzo 1943 che annunclava lo sciopero del 100.000 operai torinesi 

< Gli scioperi devono esse-
re considerati esattamenU co
me gli ammutinamenti del 
soldati. Gli operai die scio
perano devono essere decima-
ti. In una fabbrica della no
stra grande alleata Germania. 
gli operai osarono incrociare 
le braccia: sono stati tutti 
immediatamente fucilati. Al-
cuni dei loro compagni di 
lavoro che avevano raccol-
to denaro per le famiglie dei 
fucilati. scoperti dalla polizia, 
sono stati anche essi portati 
davanti al plotone di esecu-
zione >. 

E' il 27 marzo del 1943. la 
mattina. nella sede dei Sinda-
cati fascist! di Milano. Parla 
il gerarca Malusardi a una 
riunione straordinaria dei fi-
duciari sindacali dei metallur-
gici. Non erano solo parole, 
quelle di Malusardi. nei giorni 
veramente incandescenti degli 
scioperi del marzo 1943. Ecco 
per esempio la cronaca di 
uno di quegli scioperi auten-
ticamente gloriosi: « Alle offi-
cine Fratelli Borletti di Mila 
no lo sciopero "delle ore die-
ci" fu iniziato dalle operaie 
della "spoletteria". Le donne 
non si accontentarono di 
cessare di lavorare, manifesta-
rono anche rumorosamente le 
loro ragioni... H dottor Bor
letti. che era presente, tenta-
va di parlare agli operai, ma 
essi applaudivano il loro gio-
vane compagno (un orfano 
di guerra che improwisd un 
comizio — ndr) e zittivano 
il padrone. Poco dopo arriva-

va il gerarca Malusardi accom-
pagnato da tre autocarri di 

RESE NOTE LE PROPOSTE DEL MINISTRO MISASI PER 
IL PROSSIMO PIANO QUINQUENNALE DELLA SCUOLA 

SABOTAGGIO AL TEMPO PIENO » 

Ogni volta che. discuten-
dosi di scuola al Parlamento, 
si e avanzata. negli ultimi 
tempi, la richiesta di dimi-
nuire il numero di alunni 
per insegnante, cioe di rea
lizzare una delle condizioni 
per una riforma scolastica 
che pretende un minimo di 
credibility. il ministro ha ri-
sposto che una simile deci
sions si doveva prendere nel 
quadra del prossimo piano 
quinquennale della scuola. 
Non fosse che per questo 
motivo la stesura del nuovo 
piano e attesa con compren-
sibile interesse. II piano non 
e pronto, ma sono state rese 
note le Proposte al riguardo 
formulate da un comitato di 
cui e presidente il ministro 
Misasi o, in suo vece, il 
professor Gozzer. 

E" bene dire subito che le 
proposte non accennano mi-
nimamente a questo fonda-
mentale prowedimento. Si 
prevede che nell'anno scola-
stico 1975-"76 vi siano 2 mi-
lioni e 7.000 alunni nella scuo
la « materna > (che cioe ne 
restino fuori almeno mezzo 
milione di bambini). 7 mi-
lioni e 253 OHO nel setrore TO-
bligatnrio. 1.850 000 nella se-
condaria superwre. Sono ci-
fre ricavate dalla previsione 
di un auniento « naturale » 
della scolarita. e ad esse si 
fanno corrispondere previsto-
ni di aumento del numero di 
docenti. Cid e dichiarato e-
splicitamente la dove si scri-
ve che le slime proposte < si 
risolvono in una semplice 
proiezione delle tendenze. 
senza valutare le eonseguen-
ze possibili di eventuali fu 
turi . provvedimenti » (che 
non si sa quah potrebbero 
essere) e die « l"osser\azio 
ne delle sene storiche mo 
stra una sosianziale stabili
ty. in questi ulumi anni. del 
rappono alunni insegnanti » 
per cui «si ntiene non in 
fondata I'lpoies. che tale rap
porto non subisca variazio-
ni notevoli anche nel prossi
mo quinquennio > 

Cosi nel 1975- "76 gli inse-
gnant; sarebbero 2(M)00 in 
pin nella scuola • materna » 
(uno <igni 30 nuovi alunni'). 
18 UKi in piii nell'element ire. 
«tutti in pratica. per rim 
pia/7are cnloro che nel ne 
nodo a\ranno ce^atn la lo 
rn allivita » .{-» 000 in pu'i 
nella leain laria superiore 

II numero di alunni per .n 
segnanle sara in mt-dia di 
22 nell'elementare terano 21 

Le cifre smentiscono la volonta 
di riforma. Nel '75-76 ancora 
mezzo milione di bambini 
fuori della scuola materna. 
Nessun aumento relativo del 
numero dei docenti. Programmata 
l'evasione dalPobbligo. 
La disastrosa situazione edilizia. 
Dichiarazioni di indirizzo 
che mascherano 
il permanere della selezione 

nel 1967'68). di 11,9 nella 
media, di 14 nella seconda-
ria superiore, e cid. tradot-
to dalle medie nazionali al
ia realta delle scuole. signi-
fica che continueranno ad 
esistere classi di 35 e piu 
alunni nelle sccondarie e 
nella secundaria superiore. 
classi di 30 nella media. 
Significa anche che non 
si potra istttuire la scuola a 
pieno tempo, potche se nes-
suno pud ragionevolmente 
pretendere die sia una scuo
la in cui per ogni classe vi 
siano due insegnanti. uno al 
mattino e uno al pomerig-
gio. essa sarebbe del tutto 
inimmaginabile come scuoia 
nella quale non aumenti sen-
sihilmente il numero dei do
centi. 

E* vero die le proposte 
parla no di tempo pieno: ma 
non spiegano. perche non 
povsnuo ctime esso *ia con 
cretamente realizzabile. in 
compenso accennano a « pre 
sta7ioni a tempo ndotto in 
connessione con le es'genze 
del personale femmmile (!) 
o in relazione all'utilizzazio-
ne di personale proveniente 
dall esterno (es. quadri pro
fessional!. nuove figure con 
compiti speciali ausiliari. 
ecc.) * che sono tutte espres-
sioni e idee fumose e non 
sempre innocue. 

St parla anche di adempi-
mento dell'nbhljfco. riduzione 
delle npeten7e che peraltro 
nel 1375 "7fi dnvrebbero esse
re ancora del 6,3n-o in prima 
media del 2 4°n in HI me 
(lia appunto perche ci si 6 
hmilali a prendere atlo d'un 
« naturale > svihippo e non 
si c voluto prc-disporre una 

proposta d'intervento che ri-
sponda ad una volonta poli-
tica veramente innovatrtce. 
Accade cosi che. dopo aver 
illustrate il fenomeno degli 
abbandoni (secondo le Pro-
posle. nel 1967*68 su 4 mi-
iioni e 619.943 iscritti all'ele-
mentare si sono avuti 88.575 
abbandoni e 415 413 ripeienti. 
pari rispettivamente aH'1.9a% 
e al 9 fi°i». su 1 891 421 iscrit
ti alia media gli abbandoni 
erano 151 578 e le npetenze 
200 870. pari all's"* e ad li
tre il I0°'o; la stessa percen-
tuale valeva per la secunda
ria superiore) si preveda 
per il 1973-"74 che a undici 
anni vadano a scuola il 96-
97% dei ragazzi. a tredici 
anni l"85 90°.'o. Ancora una 
volta. dunque. si pmgramma 
l'evasione dall'obbligo. 

Quanto ali'edilizia. altro 
puntn cardine di ogni politi 
ca che tenda a r^ndere solo 
piu decente la scuola le pro 
posie denunctano per il 1976 
una carenza d: 3 709 000 pa 
sti alunno esclusa I'universi-
la. mentre da slime attendi 
bili nsulta gia oggi un fab-
bisogno molto maggiore. del-
I'ordine di circa 6 milioni di 
posli alunno. e pone come 
obbiettivo il finanziamento di 
1.978.000 posti da aggiunge-
re a quelli gia finanziati. che 
sarebbero 1.731.000. 

Dopo aver fatto queste 
previsiom. parlare di nuovi 
cnteri edilizi. di laboratori 
che devono sviluppare lo spi-
rito di osservazione, sale di 
esercita7ione lecnica. biblio-
teche. filmoteche, discoteche. 
come pure della riduzione 
del numero di alunni per 
classe, significa affermare in 

una pagina ci6 che. cifre al
ia mano. si nega in altre. E 
quelle cifre dimostrano sen
za possibilita di dubbio che 
non si vuole una nuova di-
dattica, un nuovo indirizzo 
educativo. una scuola non se-
lettiva. una riqualificazione 
della scuola. 

Del resto anche alcune del
le considerazioni pedagogi-
che e d'indirizzo non man-
cano di suscitare allarme, 
come quelle che prevedono 
l'uscita scolastica prima del 
termine nella secondaria su
periore e nelfuniversita. a 
titolo di rimedio all'abbando-
no della scuola. come I'ac-
cenno alia < scansione di di-
plomi e lauree a vario li-
vello ». come il discorso sul-
rorientamento scolastico. O-
rientamento in funzione di 
che cosa. dal momento che 
mancano gli sbocchi profes-
sionali. che la disoccupazio-
ne intellettuale aumenta. che 
la popolazione attiva e ridol-
ta al 36.5% della popolazio
ne totale? Che vuole dire, in 
questo stato di cose « mette-
re in causa il rapporto fra 
il numero degli iscritti agli 
indirizzi tecnici. in confron 
to con gli iscritti at licet, ap 
pena si pone&se mente alle 
esigenze delle comumla na 
zionali in termini di fabbi 
sogno di personale per le 
attivita produttnci di beni e 
di servizi? ». 

E come si concilia questo 
discorso. da un lato. con !a 
assenza d'una politica di 
espansione deH'occupazione e 
dali'altro con la tendenza ad 
una scuola secondaria supe 
nore sprofessionalizzata? I-a 
realta e che I'onentamenio 
scolastico in questa scuola 
e in quel la prevista dalle 
propose di piano e un m»i 
do elegante di delinire la se 
lezione. 

Certo. le 16S pagine dei 
volume contengono conside 
razioni degne d'attenzione. 
accennano alle riforme (ma 
non a quella della scuola ob-
bligalorta) e presentano vari 
element! d'una filosoria del-
I'educazione. di cui si potra 
anche discutere. Ma. para-
frasando il poet a. bisogna di
re per ora che ci sono piu 
cose in cielo e in terra (e so 
prallutto nei problemi delle 
stnitture scolastiche) di 
quante ne contempli la filo 
sofia del ministro e dei suoi 
collaborator!. 

Giorgio Bini 

poliziottt. Mentre Malusardi 
ceicava invano di parlaie al
le maestranze. i poliziotti ir-
rompevano nei reparti. percuo-
tevano selvaggiamente e ten-
tavano di arrestare gli operai 
piu decisi nella lotta... Duran
te la notte la polizia si reca-
va nelle case degli operai e 
operava numerosi arresti. II 
mattino dopo gli operai erano 
di nuovo in sciopero per re-
clamare la liberazione degli ar
rest ati ». 

In una sua relazione su 
quegli scioperi Malusardi 
constatd fra 1'altro che la par-
tecipazione e I'iniziativa delle 
donne erano sate determinan-
ti in molte fabbriche dove 
proprio dalle operaie erano 
partite le manifestazioni piu 
politiche (il canto di < Ban-
diera rossa » o lo sventolamen-
to di una bandiera regolar-
mente tagliata e cucita. rossa 
naturalmente. dal tetto di una 
fabbrica). e Malusardi aggiun-
geva usando la consueta ter-
minologia fascista a meta fra 
il piu deteriore goliardismo e 
il piu volgare linguaggio di ca-
serma: « Quelle ragionano con 
Tunica cosa che hanno... >. 

Mille di questi episodi. rac-
contati diligentemente dalla 
Um'fd clandestina che a quel-
I'epoca era gia diventata da 
mensile, quindicinale, so
no ben raccolti. con scrupo-
lo da autentico militante del
la rivoluzione, nel libretto che 
scrisse negli anni *50 Umber-
to Massola e che ha il tito
lo: c Marzo 1943. ore dieci >. 
Lettura che pensiamo dovreb-
be essere d'obbligo non solo 
nelle scuole. ma ovunque dei 
giovani sinceramente animati 
da spirito rivoluzionario — e 
spesso dirottati verso roman-
tici quanto improduttivi ap-
prodi — si riuniscono e deci-
dono di organizzarsi. 

Massola terra una delle due 
relazioni al convegno che si 
svolgera sabato - e domenica 
prossimi a Milano sul tema 
degli scioperi di quel mar
zo. nei quadra del cinquante-
nario del PCI. L'altra relazio
ne sara tenuta da' Maurizio 
Ferrara. Domenica Agostino 
Novella fara le conclusioni. 

Parlando con Massola si ca-
pisce molto del lavoro che fu 
necessano in quegli anni oscu-
ri per realizzare gli scioperi 
del marzo. Diciamo subito una 
cosa: scioperare allora — 
e per sottolineare questo ab-
biamo voluto spiegarlo subito. 
in apertura di questo artico-
lo — significava rischiare im
mediatamente la pelle o. nel 
migliore dei casi, oltre al li-
cenziamento anche la Iiberta. 
Non dimentichiamo oggi che. 
fra l'aprile del 1942 e 1'apri-
le del 1943. in corrispondenza 
e in relazione alle prime ti-
mide proteste operaie e poi ai 
grandi scioperi che da Tori
no dilagamno in tutto il 
Nord e anche a Palermo, an
che in Puglia. ci furono ben 
2500 arresti. 

Cifra importante. che ci ser
ve anche per passare a un di
scorso piu approfondtto: appe-
na trecento di quei 2500 erano 
collegati alia nostra rete clan
destina. II grosso degli uomi-
ni < nostri >. dei comunisti. li 
riuscimmo a salvare anche al
lora Dal centra internazinna 
le del parti to. dal compagno 
Ercoli (Tngliatti). yeniva sem 
pre libadita questa direttiva: 
* Occorre sapere coniugare 
tre cose: 1) prendere il con 
tatto gmsto con la giusta per 
sona; 2) sapere orient a re be
ne la persona politica mente: 
3) preservare e difendere il 
nuovo contatto da provocazio-
ni e da arresti. A noi i com- • 
pagm servono fuori della gale 
ra. nelle fabbriche. fra il po-
polo » 

Fu su questa linea che si 
mos^e tutta rimp<««tazione 
del nostra pamto allora per 
fino accu^ato - da certi anti 
fa^cisti di slampo cospirato 
no riM»n*imentale — di essere 
« economicistico ». poco coe 
rente nella condanna del fa 
scismo Perche una cosa e ve 
ra: fu il PCI a tmpuntarst 
sulla esigenza (nei documenti. 
nei mamfestini. nelle parole 
d'ordine) di insistere sul te
ma del caro vita, sulla richie 
sta delle 192 ore lavorative. 
sulla quest lone della pace «se 
pa rat a e immediata ». sul pro 
blema delle indennita di sfol 
lamento E fu ancora il nostra 
partito. fra moralistiche 
quanto sciocche proteste an 
che di antifascist! di aim par 
titi. a rivolgere il suo appel 
lo non solo ai lavoraton co 
munisti e socialist!', a quelli 
cattolici e ai « senza partito > 

ma perfino ai « fascisti one-
sti ». Si mono grande scanddlo 
per questo che venne definito 
un inaccettabile « compromes-
so»: dobbiamo a quella giu
sta decisione. mi ricorda Mas-
sola, se nel marzo si ferma-
rono di colpo centomila ope
rai nel Nord. a cominciare 
dalla Fiat Mirafiori. 

E un'altra scelta, criticata al
lora da alcuni. si rivelo giu
sta: fare lo sciopero « bianco », 
cioe fermarsi a un'ora stabi-
lita quando gia si era in fab
brica e non fermarsi ai can-
celli la mattina. Fu un ope-
raio. poi moito nella Resi 
stenza. Lanfranco, a insistere 
con Massola (che del resto 
era piu convinto di lui. ma 
aveva bisogno di a rgomenti 
per convincere certi elementi 
intransigenti e allora molto 
estremisti sulla pelle altrui) 
per questa forma di sciope
ro. c Se ci fermiamo fuori sa-
remo soli noi comunisti. ser-
vira solo a metterci in vetri-
na per facilitare il lavoro del-

l'OVRA. E lo sciopero falli-
ra >. disse Lanfranco. 

Lo sciopero bianco funzio 
no. Alia Mirafiori e in altre 
aziende erano arrivate molte 
spiate e la Direzione sapeva 
che il segnale di sciopero do
veva essere il suono della si-
rena che ogni mattina alle die
ci colpiva. ossessivo. le orec-
chie per la < prova-allarme >. 
Quella mattina non si suond 
il segnale e alcune fabbriche 
giunsero al ridicolo. ferman-
do alle 9.50 gli orologi 

Alle dieci e cinque nei re
parti. di colpo. fu il silenzio: 
tutti « staccarono ». Tutti si av-
viarono in corteo a assemblee 
che francamente. allora. erano 
per ognuno che si alzava a 
parlare l'anticamera sicura 
del carcere. della deportazio-
ne, della fucilazione. E furono 
— sembra un paradosso oggi. 
ma non lo era allora — pro
prio i « fascisti onestb che ci 
permisero di realizzare il pri-
mo sciopero organizzato, pre-
parato. riuscito di tutto il ven-

Un'immagme storica del 1943: gli operai a braccia incrociate, 
simbolo delle centinaia di mlgliaia di lavoratori che con gli 
scioperi del marzo si opposero al regime fascista a rischio 
della vita. 

tennio fascista. 
L'll marzo 1943. dopo i pri-

mi scioperi torinesi del 5 e 
deH'8. Mussolini parlando al 
Direttono del PNF a Roma 
si rivolse a Ferretti. federale 
di Torino (e oggi senatore 
del MSI) dicendogli piu o 
meno: «Sta attento Ferretti, 
non sottovalutare gli operai 
torinesi. Proprio loro diedero 

I'avvisaglia dei fatti del '19 scio-
perando in piena guerra. nel-
1'agosto del '17. Non credere 
che siano scioperi economici: 
il carovita e un pretesto. la 
verita e die questi scioperi so 
no stati orgamzzati con esat-
te77a dai comunisti. sono scio
peri politici. Occorre reagire 
subito e con fermezza: intan-
to sospenderemo subito 
1'indennita di sfollamento. 
Questo e il momento del ba-
stone ». 

Mussolini era stato sindaca-
lista per venti anni. era una 
vecchia volpe e quando par-
lava di operai non era uno 
stupido: cnlse bene subito il 
senso politico, ternbilmen-
te minaccioso per il regime e 
per il proseguimento della 
guerra. di quegli scioperi. II 
17 aprile del '43. sempre al Di 
rettorio dei Fasci. Mussolini 
esplose: «Questi scioperi ci 
hanno riportato indietro di 
venti anni. E non ditemi che 
sono un fulmine a ciel sere-
no. Sono scioperi preparati a 
lungo e bene. La nostra po-

' lizia e i nostri sindacati non 
hanno capito nulla e conti-
nuano a non capire. Abbiamo 
visto comparire in questi scio
peri tre categorie di fascisti: 
quelli che hanno continuato 
a lavorare. e sono la minoran-
za: quelli che hanno sciopera-
to. seguendo le direttive dei 
sowersivi e sono i piu: quel
li che addirittura si sono ac-
cordati con i dirigenti dello 
sciopero ». 

Lucidissima analisi. mi con-
ferma Massola. perche infatti 
molti fascisti c onesti » pro
prio in quel mese si scopriro-
no antifascisti, addirittura di
rigenti della classe operaia in 
lotta. II velo demagogico del 
fascismo crolld in pochi gior
ni. proprio in quei giorni. 
Messo alle strette Mussolini 
accetto 1'ordine dei padroni e 
nego ovunque aumenti e con
cession!: anzi. alcune aziende 
che avevano ceduto su alcu
ne rivendicazioni economiche, 
furono stigmatizzate dai vari 
Agnelli (senatore del Regno) 
e punite dai fascisti. 

Ancora a distanza di anni 
queste evidenti verita vengo-
no pert annacquate. come te-
stimonia il libra del gennaio 
1962 (c II patto d'acctaio > di 
Vinicio Araldi) nel quale si so-
stiene. con trasparente volon
ta di fare un favore al fasci
smo. che c anche questa volta 
gli antifascisti finiscono per 

avere la peggio » e si cita una 
visita di Cianetti, ministro 
delle Curporaziom. in alcune 
fabbriche e il fatto che dopo 
essere stato « da prima fischia-
to» riusci a parlare con gli 
operai. Dice Araldi: « Lo scio
pero si esaurisce. Esso resta 
perd o m e un campanello di 
allarme chiaramente indicato-
re del vicino precipitare degli 
eventi ». 

Anche qui una sottovaluta-
zione. come bene mi confer-
ma Massola. Quegli scioperi 
furono ben piu di un campa
nello d'allarme. furono il se
gno dell'estendei si. (leH'antifa-
scismo dai « conciliaboli di caf-
fe o dalle celle del carcere al 
popolo tutto» (lo disse Liz-
zadri molti anni dopo). il 
«segno die la insurrezione era 
tornata possibile. dopo la de-
lusione che avevamo provato 
nel 1930 quando fallirono ten-
tativi analoghi > (lo ha detto 
Parri nelle sue Leztoni di an-
tifascismo). « la prima azione 
antifascista di massa » (lo ha 
detto Rodino). 

A Roma, proprio in rappor
to ai grandi scioperi di quei 
mesi. si ebbero le prime ma
nifestazioni. Chi. se non que
gli scioperi riportati a carat-
teri cubitali nelle copie del-
I'Unita clandestina. diede tan-
to coraggio al gruppo romano 
allora ancora neonato? 

Gli operai si muovevano. 
Quando gli operai si muovo-
no, e segno che si muovono 
le masse. Lo capi Mussolini 
stesso, sicuramente. 

Non fu un gioco ne una im-
provvisazione perd, ci voile 
Iunga preparazione. lavoro 
anche grigio e monotono di 
mesi. e lo vedremo. Me ne ha 
parlato Massola ricordando i 
compagni di allora: da Rove-
da a Lanfranco. da Gaeta 
(« Mario ^) a Nella Marcelli-
no alia compagna di Li Causi 
che, secondo un'abitudine 
prudenziale usata a Milano, 
aveva un nome di battaglia 
maschile (« Gennarino >); da 
Roasio a Negarville a Leris. 
all'operaio Moglia a Bertolot-
to. da Catone Ragionieri a 
Baldino Baldi che a Empo-
li. in una tipngrafia di un 
orfanotrofio maschile. ripro-
ducevano fino a 4 mila copie 
deU'Unita che Massola invia-
va da Milano (20 copie) e la 
diffondevano nel Centra Sud. 

Giorni duri. che facevano 
fiorire da Torino a Milano a 
Genova fino al Sud piu lonta-
no. fino alia Sicilia. il primo 
grande sciopero di massa. an
tifascista e rivoluzionario 
(quanto tremarono allora an
che i Savoia. Badoglio. gli 
americani e i loro gia pagati 
agent: italiani). lo sciopero 
che battezzava la nascita del
la Repubbliea democratica. 

Baduel Ugo 

Attesa per domani la sentenza della Corte costituzionale 

Liberta per la pillola 
Yerranno aboliti i divieti di fabbricare e vendere gli anticoncezionali e di propagandare il controllo 
delle nascite - La questione di incostituzionalita sorta da un processo contro lo scrittore De Marchi 

• La Corie costituzionale ha 
emesso l'attesa sentenza con-
cernente il divieto di propa
gandare. vendere e fabbricare 
anticoncezionali e di divnllgare 
informaziorri sul controllo del
le nascite. Secondo alcune in-
discrezioni. la sentenza sara 
depositata domani e comporte-
ra 1'abrogazione dei relativi ar-
ticoli del cod;ce penale (553) e 
del Teno unico delle leggi di 
pubblica sicurezza < 112 e 114). 
anicoh che nsaigono aH'epoca 
del auarcasigilh fa-cista Rocco 
e che hanno contnbuito in no 
te\ole misura a mantenere la 
soc.eta italiana in condizioni 
di penosa arretratezza. 

La questione di legittimita 
costituzionale. sulla quale la 
Corte ha deliberato. e stata po-
sta da un processo intentato. 
per violazione degli articoli ci-
tati. contro lo scrittore e so 
ciologo Luigi De Marchi. se-
gretario dell'AIED (Assoda-
zione italiana per l'educazione 
demo^rafica)) e autore di di 
versi sasjgi su problemi del 
sesso e della societa. 

Gia nel 1965 De Marchi. che 
ha condotto con coerenza e te-
nacia una lunga battaglia con
tro la legislazione in materia 
di controllo delle nascite. era 
stato processato e condannato 

per reato di propaganda. La 
tesi del suo difensore. secondo 
j a quale la legittimita degli ar
ticoli doveva essere messa in 
questione. non era stata allora 
accolta dalla magistratura. ne 
dalla Corte costituzionale. che 
a\eva interpretato gli articoli 

stess» come «norme a tutela 
del buon costume ». Successi 
vamente. Io scrittore ha conti
nuato a sfidare di proposito la 
legislazione fascista, fino a 
quando. il 24 febbraio, la Corte 
e stata nuovamente investita 
della materia. 

II giomale voleva costituirsi parte civile 

No delta Procura all'iniziativa 
deir«0ra» per il caso De Mauro 

PALERMO. 15. 
La Procura deHa Repubbliea non consente che VOra si costi-

tuisca parte civile nel caso De Mauro. 
Alia affermazione dell'Ora che la costituzione di parte avile 

intendeva e tuttora intende contnbuire a che t il silenzio non cada 
definiUvamente sulla sorte toccata ad un nostra valoroso collega 
e sui responsabilj di questo nefando cnmine ». la Procura replica 
infatti con un inammissibile calcoln econom ctstico e con I'avalto 
di una test prefabbricata Cice. ta scomparsa di De Mauro non 
avrebbe causato un dan no diretto Ma cosiddetta < causa petenri. ») 
e non e possibile (ma nommeno negahile. alio stato dei faltit stabi 
lire un rapporto (diretto e immediate* tra tl lavoro d. De Mauro 
e il swjuestro 

Immediata e molto dura la reazione dei legah dell'Ora. Ivo 
Reina e Salvo Riela. che nelle controdeduzioni depositate stamane 
in vista della decisione che dovra prendere il Qiudice istruttore 
Fratantomo. defimscono I'opposi/ione della Procura come la « ma 
nifcstazione di una volonta diretta ad estromettere ogni possibile 
couaborazione » del giornale 

Questa volta. il dibattitn ha 
avuto un esito positivo e si e 
arrivati. abbastanza sollecita-
mente. aU'elaborazione della 
sentenza. 

L'importanza di quest'ulti-
ma. ai fini del progresso civile 
e della soluzione di problemi 
divtnuti ormai urgenti. e evi-
dente. Gli articoli ora soppres-
si avevano infatti drasticamen-
te linitato la stessa diffusione 
delle infnrmazioni al livello 
sc'er-tiliro. con effetti negativi 
siiU'oriani77a7ione e sulla pra-
tica dell'a?;istenza ginecolo^i-
ca. La vend.ta di anticoncezio
nali. variamente mimetizzati. e 
stata :n pratica drcoscritta. fi
no ad oggi. ad alcuni strati 
della societa. mentre le classi 
povere ne sono state per lo piu 
escluse. Le storture cui questo 
stato di cose ha dato luogo so
no state ripetutamente sottoli-
neate in inchieste giornalisti-
chp c televisive. 

Dopo l'abro^azione degli ar
ticoli 553 del coiice penale e 
dec!: articoli 112 e 114 del Te-
=»to unico. i medici saranno li-
beri di pre«=crivere anticonce
zionali alle loro pazienti e que
ste u!t;me saranno hbere di ri-
chiederii. cosi come le farma-
cie pot rail no vendorli in pitna 
legalita. 
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Secondo i piani dell'Eridania 
• _ . _ . . . . . . . - . .. 

Prevista la chiusura 
di 24 zuccherifici 

Chiamato in causa il governo nel convegno delle Regioni tenu-
tosi nei giorni scorsi a Rovigo - L'ltalia importa zucchero, e sco-
raggia la produzione di bietole - II discorso del compagno Fanti 

Dal nostro inviato 
ROVIGO. 15. 

Al convegno nazionale sul 
settore bieticolosaccarifero il 
ministro Natali, che pur ave-
va garantito la sua presenza. 
non s'e fatto vcdere. A Rovi-
go al suo posto ha spedito 
un sottosegretario. I'onnrevo-
le Silvestri, al quale hanno 
fatto compagnia gli onorevoli 
Bisaglia e De Marzi, rispetti-
vamente sottosegretari al Te-

aoro e al Lavoro. Si 6 trat-
tato di una assenza grave, 
Btigmatizzata da tutta 1'assem-
blea. Sotto accusa non c'6 
tanto la sensibilita politica di 
un ministro bensi quella del-
l'intera compagine governati-
va, di fronte a un problema 
che invece e vivo e dramma-
ticamente presente in nume-
rose regioni del paese. 

Ma come se non bastasse 
l'assenza del ministro Natali, 
il suo sostituto ha pronuncia-
to un grave discorso. Inter-
rotto ripetutamente dal con-
tadini presenti, l'onorevole Sil
vestri ha in sostanza afferma-
to di essere venuto a Rovigo 
soprattutto per ascoltare. 

Le parole del rappresentan-
te del governo sono state giu-
etamente riprese dal compa
gno Fanti nel suo discorso 
conclusive. E' stato quello del 
governo un intervento — egli 
ha detto — insoddisfacente 
non tanto per le cose qui pro-
nunciate ma soprattutto per-
che esso ha dimostrUo Hi non 
avere capito il senso dell'ini-
ziativa che le reeioni hanno 
preso. E' dal 1968 che e in 
atto il processo di ristruttu-
razione dell'Eridania ed e dal 
1968 che intere citta. intere 
popolazioni, operai, contadini, 
un arco sempre piu vasto e 
unitario di forze politiche che 
va dalla DC al PCI. dal PSI 
al PSDI, dal PRI al PSIUP. 
si batte perche il settore hie-
ticolo-saccarifero sia ristrut-
turato democraticamente. nel 
quadro di una politica di pro-
grammazione che deve asse-
gnare un ruolo ben preciso 
alia nostra agricoltura. Un 
ruolo che sin autonomo nei 
confronti delle grandi concen-
trazioni monopolistiche e in-
dustriali. 

E' dal 1968 che si chiede 
una conferenza nazionale del 
settore — ha detto Fanti — 

il governo non solo non 1'ha 
mai promossa, pur avendola 
sempre promessa. ma quan-
do 1'hanno indetta le regioni, 
esso e intervenuto con un di
scorso completamente disan-
corato dai problem) veri. che 
sono costituiti. da una parte, 
dalle ripetute chiusure di zuc
cherifici e dalla massiccia ri-
duzione della superficie di ter
ra coltivata a bietole, e dalla 
altra parte da un prodotto 
che costa ancora troppo e che 
si deve importare dall'estero 
perche insufficiente rispetto 
ai consumi. Le regioni — ha 
aggiunto Fanti — hanno col-
mato il vuoto ed hanno pre
so 1'iniziativa di questo con
vegno in una situazione ulte-
riormente compromessa per
che la programmazione della 
Eridania. nel frattempo. e an-
data avanti. Per questo le re
gioni pongono al governo la 
precisa proposta di bloccare 
subito il piano di ristruttura-
zione del monopolio saccari-
fero e di discutere assieme 
quel che e possibile fare per 
sviluppare un settore che va 
potenziato e non mortificato. 
ristretto. ridimensionato. 

La situazione attuale nel 
settore, si e detto in sostan
za nel corso del convegno. e 
preoccupante. Non solo si 
chiudono zuccherifici ma e la 
stessa produzione della bie-
tola da zucchero che viene ri-
dimensionata. Eppure non 
produciamo abbastanza. al 
punto che siamo costretti ad 
importare dall'estero. La cir-
costanza e senz'altro cla-
morosa. 

II 1967 e ricordato come 
l'anno boom. Allora coltivati 
a bietole e'erano 335 mila et-
tari di terra e la produzione 
di zucchero raggiunse i 15 
milioni di quintali. Ma e pro-
prio dal 1967 cht data l'ini-
zio di una caduta che sem-
bra inarrestabile. I dati del 
1970 parlano di 285 mila etta-
ri, di 91 milioni e 700 mila 
quintali di barbabietole e di 
11 milioni e 100 mila quin
tali di zucchero. nettamente 
insufficient! al nostro consu-
mo interno attestatosi sui 15 
milioni. 

Altro dato sconcertante ma 
solo in apparenza: attualmen-
te in Italia ci sono 68 zucche

rifici in funzione. Negli ulti-
mi tre anni ne sono stati 
chiusi 21. aperti 6, minaccia-
ti di chiusura 24. I piani del 
gruppo Eridania prevedono il 
raggiungimento del 50 per 
cento della produzione dello 
zucchero (contro 1'attuale 34 
per cento) con soli 18 zucche
rifici. Tale obiettivo si vuo 
le raggiungere attraverso due 
vie: la prima e una diminu-
zione della produzione bie-
ticola sfruttando le assurdi-
ta della politica comunitaria 
che all'Itaha ha assegnato un 
contingente assolutamente in
sufficiente e le difficolta del
la azienda diretto-coltivatrice; 
la seconda un attacco massic-
cio a quel po* di concorren-
za che e rimasta in Italia a 
livello industriale. 

Sembra incrcdibile ma la 
Eridania sta comprando zuc
cherifici a rotta di collo per 
poi chiuderli. E i nuovi li im-
pianta a due passi da quelli 
che ancora resistono alia sua 
pressione. Ci sono del fatti 
precisi in proposito. L'lNSA-
PA di Fontanellato e passa-
to aU'Eridania e poi ha chiu-
so. La SPICA LAUIS di Pia-
cenza e di Arqua Polesine 
da poco acquistate gia sono 
state minacciate di chiusura. 
Stessa sorte la SFAI di Por-
togruaro (ex Marzotto). Cor-
re infine voce che analoga fi
ne faranno gli stabilimenti del
la Romana Zuccheri che sa-
rebbe sul punto di essere pu
re essa assorbita. Ma un se
gno della situazione creata dal
la ristrutturazione operata 
dalla Eridania ma con i soldi 
dello Stato viene da S. Qui-
rico (Parma). Qui e sorta una 
c cattedrale », vale a dire uno 
stabilimento gigantesco che 
ha in pratica sostituito gli 
zuccherifici di Fontanellato, 
di Casalmaggiore (da poco 
rinnovato) e di Parma, tutti 
chiusi. Prima questi tre zuc
cherifici lavoravano 5 milio
ni e 400 mila quintali di bie
tole. ora la < cattedrale » non 
supera i 3 milioni di quinta
li. La stessa cosa succedera 
a San Pietro in Casale allor-
che un'altra c cattedrale * en-
trera in funzione. Non c'6 
dubbio: i piani dell'Eridania 
hanno effetti negativi sulla col-
tivazione della bietola. 

Romano Bonifacci 

Vogliono smobilitare la fabbrica romana per vendere il terreno 

I dollari del Vaticano 
neU'affare Pantanella 

II « nuovo corso» delle finanze della santa sede - L'aristocrazia nera soppiantata da giovani ma
nagers americani - Grossi affari con i Rothschild e i Rockefeller - Le azioni deH'immobiliare vendute 
attraverso il finanziere Sindona - L'area del pastificio, a porta Maggiore, ha un valore di 8 miliardi 

Lettere— 
all9 Unitec 

Al Palazzo dello 

sport di Ancona 

Si apre oggi 
il congresso 
della Feder-

mezzadri 

Si apre stamane, alle 9,30 
al Palazzetto dello Sport di 
Ancona, l'VIII congresso na
zionale della Federmezzadri 
CGIL che si concludera 11 
mattino del 19 marzo con una 
manifestazione pubblica. 

II congresso e stato prece-
duto da migliaia dl assemblee 
dl lega e zonal! e da 43 con
gress! provincial!. Sono pre
senti 400 delegati e numerosi 
invitati. Saranno presenti, 
inoltre, delegazioni delle orga-
nlzzazioni mezzadrili della 
CISL e della UIL, delle asso-
ciazioni contadine e coopera
tive, degll Enti Local!, delle 
Regioni, oltre a nume rose de
legazioni straniere. 

II congresso sara aperto da 
una relazione del segretario 
generale della Federmezzadri 
CGIL, compagno Afro Rossi. 

L'inlziativa vuole essere un 
momento di grande impegno 
politico per far pesare tutta 
la forza mezzadrile nella bat-
taglia per fare avanzare rapi-
damente l'unita sindacale e 
l'unita dl tutte le forze con
tadine per consolldare tutto il 
fronte delle forze social! inte-
ressate ad una politica di ri-
forme e dl rinnovamento so-
ciale e politico del Paese. 

II vuoto e la mancanza dl 
una volonta politica del gover
no dl adottare nuove scelte e 
nuovi indirizzi nel campo del
la politica agraria, cosi come 
chiedono le organizzazioni sin-
dacali e contadine, le asso-
ciazionl dei produttori conta
dini lascia oggi spazio alia 
politica e alle azioni del pa-
dronato e agli attacchl alia 
stessa democrazia italiana. Su 
questi temi si artlcoleranno 1 
lavorl del congresso al quale 
saranno presenti anche rap-
presentanti della segreteria 
della CGIL. 

Mentre il pretore 

ordina lo sgombero 

Continua 
l'occupazione 

della Ligia 
di Oristano 

ORISTANO, 15. 
L'occupazione della fabbrica 

di manufatti in cemento dell'in-
dustriale Ligia di Oristano, con
tinua per 1'undicesimo giorno. 

leri per6 si e registrato un 
intervento del pretore il quale 
ha emesso un decreto di sgom
bero immediato della fabbrica. 
La consegna deU'ordinanza e 
avvenuta in un clima di grave 
intimidazione nei confronti del
le famiglie degli operai. 

L'ufflciiale giudizdario avrebbe 
infatti notiflcato il mandato del
la magistratura alle famiglie 
mentre alcuni individui, che ri-
sulterebbero legati in qualche 
modo al padrone, esercitavano 
pesanb' pressioni. Le mogh' degli 
operai. di fronte a questa grave 
misura. hanno reagito rifiutan-
dosi di ricevere la citazione. Sta
mane. pero. le donne hanno 
trovato afflsso sulle porte delle 
loro abitazioni un avviso con 
cui le si invita a recarsi in co-
munc per ritirare la citazione 
del pretore. Questi episodi sa
ranno denunciati dal PCI al 
consiglio regionale e in parla-
mento. 

II comitato direttivo della fe-
derazione comunista oristanese 
in un appello diretto alia popo-
lazione considera preoccupante 
* la decisione assunta dalla ma
gistratura locale nel firmare fl 
decreto di sgombero della fab
brica occupata dagli operai per 
il solo scopo di difendere il 
posto di lavoro e assicurare alle 
proprie famielie dei mezzi mi
nimi di sostentamento >. 

La federazione comunista ri-
leva infine che «la magistratu
ra non e stata altrettanto sol-
lecita nel dar corso alia de-
nuncia presentata da alouni 
mesi dalle organizzazioni della 
CGIL. CISL e UIL nei confron
ti della impresa Ligia per gli 
impedimenti frapposti all'eserci-
zio della attivita sindacale pre
vista da precise norme di 
legge ». 

Oggi una grande giornata di lotta contro agrari e speculator! 

Sciopero generale a Bagheria 
Da cinque giorni si sviluppano le iniziative per l'occupazione ed il rispetto della legge sul collocamento dei brac-
cianti - Le terre saranno lavorate addebitando ai proprietari le spese - I piani colturali non vengono presentati 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 15 

Le fortissJme lotte braccian-
tili che da cinque giorni si 
sviluppano a Bagheria trove-
ranno domani un primo sboc-
co unificante in uno sciope
ro generale che porra operai 
agricoli, edili c student! alia 
testa di una battaglla di mas-
sa contro il blocco di pote-
re agrari-speculatori che sta 
letteralmente distruggendo 
uno dei centri-chiave della fa
scia agrumetata del Palermi-
tano. 

La lotta — che via via e 
cresciuta In modo imponen-
te. creando appunto le pre-
messe per la proclamazione 
dello sciopero penerale — 
prende spunto dalla mancan
za di lavoro e daU'esirenza 
di costringere da un lato I 
padroni a rispettare la Ieg?e 
sul collocamento, e dall'altro 
1'ente di sviluppo ad applica-
re le norme suH'esproprio. in 
favore delle cooperative colti-
•atrici. delle terre mal colU-
vate dagli agrari. 

Questi 1 termini dello scon-
tro: nel territorio comunale ci 
sono 1600 ettari dl terra colti-
vabile (In gran parte agru-
meti) che. in base alia tabel-
la ettaro-coltura. debbono da
re 80 mila gioraale lavorati-
ve-anno. 

Ma di piani colturali e di 
Impegnativi di occupazione. 
gli agrari non ne hanno pre
sentati. Da qui le occupazio-
nl simboliche del « Giardinl» 
e la decisione — di imminen-
te attuazione — di comincia-
re una serle di sclopert alia 
rovescia: si lavoreranno le ter
re addebitando le spese ai 
proprietari. II fatto che sta 

Trotfative per gli 

aulofraspo:tatori 
Le trattative per A nnnovo 

tei contralto rotlelUvo na/iixvile 
di laioro per i dipendenti da 
aziende di autotraspurto mera. 
corriere e spediziorueri avranno 
Mxio a Roma domani mcrco-

mane, come il primo giorno 
dello sciopero, i braccianti ab-
biano daccapo marciato sulie 
terre dell'azienda degli eredi 
della principessa Valdina (80 
ettari di buona terra che da 
oggi lavoro a poche decine di 
operai) e su quelle di Villa 
Valguarnera del commercian-
te Pietro Speciale. indica con 
una certa preclsione sia i pri-
ml obiettivi dello scontro e 
sia i termini sui quali si rea-
lizza l'unita tra braccianti ed 
edili. La malcoltivazione b in
fatti direttamente da collega-
re alia speculazione suite aree 
edificabili che ha devastato e 
continua a devastare quella 
che fu la perla settecentesca 
della Conca d'Oro. lnglobando 
e d^truggendo gli agrumeti. 

Altro elemento politico di 
rilievo — a testimonianza del
la forza con cui i lavoratori 
agricoli reaglscono alle pro-
vocazioni degli agrari — e da
to dalla progressiva estensio-
ne del movimento. anche in 
altre zone del Palermitano. 

Un analogo sciopero brac-
clantile. in atto a Camporea-
le. nell'lnterno della provin-
cia, se da un canto ha condot-
to (come nella zona monta-
na di Alia) alia denuncla alio 
ispettorato del lavoro di un 
pugno dt agrari inademp'en-
ti. dall'altro ha convinto un 
altro gruppo di proprietan di 
seminativo e vtgneto a pre 
sentare alia commissione co
munale i ptano colturali. 

Altre lotte si sviluppano, 
sempre nella zona del vigneto, 
per la trasformazione della co-
lonia e della mezzadria in af-
fitto. Di particolare impor-
tanza una manifestazione zo-
nale svoltasi leri a San Ci-
pirrello e San Giuseppe Jato 
alia quale ha parteclpato il 
segretario della federazione co
munista dl Palermo. Achllle 
Occhetto. 

Di grosso valore politico 
anche le manifestazloni con
tadine svoltesi iert nel Trapa-
nesc. dove I'appello alio squa-
drismo ianciato da?li agrari 
na trovato I'energica e Imme-
diala rea2lone di un vasto ar
co di forze (i tre sindacatl. 
I'Alleanza. la Coldirettl. le 
ACLI, i partitl di sinistra) 
promotrici dl due imponentl 
radunl a Salem! e a Mazzara 
del Vallo. 

% ^ 
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L'occupazione degli agrumeti awenuta nei giorni scorsi a Bagheria 

Si parla dell'anello attorno a Mosca 

L'IRI progeftera autostrada in URSS 
Dalla nostra redatione 

MOSCA. 15. 
LlJnione Sovietica si apore-

sta a reahzzare con la collabo-
razione deU'IRI. la ricostruzio-
ne dell'enonne anello stradale 
di 108 chilometri che circonda 
Mosca II nuovo anello dovrcb-
be essere costruito tenendo 
conto del futuro sviluooo della 
motorizK»7iorv e. sooraltuUo. 
tenendo presenti le carattensU 
che piu significaUve delle auto-
strede (manto d'asfalto ad alta 
tenuta. quattro corsie su due 
sensi, piazzole di sosta. par-
cheggi. segnaletica verucale lu-
minosa. stazwni di servizio. 
guardraill lateral! e sparti-
traffico). Del nuovo accordo con 

1'IRI (che si aggiungerebbe co-
si a quelli preccdenti con la 
Fiat e con l'Eni) si & avuta no-
tizia oggi a Mosca a conclusio-
ne della visita di una missione 
dei dirigenti delle Societa ita-
bane Autostradc. Italstrade. 
Spea. Scai. CMF. Italstat. gui 
data daU'awocato Calabrki 
della direziooe generale del-
1'IRI La deJegazione. come in 
forma un comunicato — ha evu-
to «incontn di la\oro e colk> 
qui presso il comitato stataie 
per lie scienze e per la tecnica 
(GKNT), il minatero delle co 
strunoni e tra^iorti. il Soviet di 
Mosca. per esaminare le possi-
buata concrete di organizzare 
una coUaborazione nei campi 
dolla costruzione e ricostruzione 

di autostrade urbane e extra 
urbane >. 

La notizia ha suscitato un in-
tcresse note vole negH ambienti 
economid italiani di Mosca. do
ve si parla gia di un accordo che 
si aggirerebbe suH'ordine di va-
rie centinaia di miliardi di lire 
dal momento che in Italia, con 
le condizioni amb:entab estre-
mamente favore\-oli per i lavo-
n all'aperto. un chilometro di 
autostrada viene a costare. in 
medva. area un miliardo e mez 
zo Paragonando quindi I'anel 
lo di Mosca a una quaLsiasi au
tostrada italiana — fanno ri-
levare 1 teonici — la spesa si 
aggirerebbe sui dueccnto mi
liardi di lire. 

c. b. 

La Pantanella, il piu gran
de pastificio del Lazio e in 
via dl smobllitazione. 117 11-
cenziamenti lo scorso anno a 
luglio, 90 pochi giorni fa. fu-
gano ogn! dubbio sulle inten-
zioni dei padroni della fabbri
ca. Si trasferira a Pomezia, 
si dice, dove 1 finanziamenti 
della Cassa del Mezzogiorno 
dovrebbero salvarla dalla con-
correnza dei grandi gruppi ita
liani e internazionali: la Mot-
ta-Nablsco. la Pavesi, la Bui-
tonl, la Barilla ecc. Ma in 
realta, benche se ne pari! gia 
da un anno, non si ha noti
zia che la Pantanella abbia 
comperato il terreno su cui 
dovrebbe sorgere il nuovo sta
bilimento. E lntanto rifluta 
commesse, vende le macchi-
ne del biscottificio chiuso nel-
l'agosto '70. accumula I pro-
dottl in magazzino e da in 
appalto a due aziende roma
ne l'impacchettamento della 
pasta. Una sola cosa e certa: 
I 20 mila mq. dell'area sulla 
Casilina dove sorge ora la 
Pantanelln hanno raggiunto un 
valore astronomico, pare ad-
dirittura 8 miliardi; la cifra 
fa gola soprattutto alia nuova 
societa USA subentrata al Va
ticano e alle Assicurazioni ge
neral! proprio neU'estate '70: 
la Equity Pundation Co. di 
Los Angeles. 

Partita aperta 
Gli operai. 1 300 rimastl, 

hanno occupato lo stabilimen
to. decisi a non mollare il 
loro posto di lavoro. La lotta 
si preannuncia dura e diffici
le. soprattutto perche i lavo
ratori si trovano davanti a 
un colosso finanziario e a una 
ristrutturazione in grande sti
le che investe, gia da alcuni 
anni. le finanze vaticane; un 
giro talmente grosso da coin-
volgere persino la Chase Ma
nhattan Bank di David Ro
ckefeller e la Banque de Pa
ris e des Pays Bas, proprie
ty del ramo f rancese dei Roth
schild*. L'operazione fa parte 
di un vero e proprio « nuovo 
corso», instaurato col pontifi
cate di Paolo VI. che tende 
a mettere in sottordine la vec-
chia aristocrazia, i Pacelli, i 
Sacchetti. gli Spada. i Galeaz-
zi. in favore di giovani e in-
traprendenti tecnocrati legati 
a filo doppio con la grande 
industria e finanza internazio-
nale, soprattutto americana. 

Cominciamo daH'inizio. La 
Pantanella, la ceramica Poz-
zi, la Societa. Generale Im-
mobiliare, vari cotonifici e In
dustrie tessili. erano fino a 
poco tempo fa le attivita in
dustrial! in cui il Vaticano si 
trovava direttamente implica-
to, come imprenditore; si trat-
tava di verl e propri feudi 
personali dell'« aristocrazia 
nera». Ma la maggior par
te di queste attivita si era 
rivelata ben presto fallimen-
tare; giacche non riusciva a 
tenere il passo con i grandi 
gruppi industrial! piu avanza-
ti. In molti casi si ebbero 
veri e propri a cracks, come 
per la Ceramica Pozzi. salva-
ta poi dall'Immobiliare, o il 
cotonificio Maino, venduto al 
cotonificio Olcese. 

Una brusca e radicale in-
versione di tendenza si ebbe 
con l'ascesa al pontificato di 
Paolo VI. con un rapido mu-
tare di quadri al vertice del
la finanza vaticana. Innanzi-
tutto nel 1967 viene creata la 
Prefettura degli affari econo
mic! della Santa Sede. una 
specie di ministero del bilan-
cio. che deve regolare prati-
camente tutti i maggiori enti 
e istituti, tranne perd l'« Isti-
tuto per le Opere di religio-
ne», che costituisce la vera 
e propria banca centrale del 
Vaticano. Anzi. l'istituto acqui-
sta" una autonomia sempre 
maggiore e alia sua guida su-
bentrano giovani managers: 
segretario dell'ufficio ammini-
strativo e monsignor Paul 
Marcinkus, 48 anni, colto spor-

tivo, oiiginario di Cicero nel-
l'lllinois (USA), amico di Da
vid Kennedy, l'ex presidente 
della Continental Bank of Il
linois e attuale ministro del 
Tesoro nel governo Nixon. Sa
ra proprio Marcinkus uno de
gli artefici del nuovo corso. 

Su che cosa si impernia la 
ristrutturazione? Si parte dal
la constatazione della debolez-
za dell'attivita imprenditoria-
le del Vaticano. e deM'aristo-
crazia nera che 1'ha finora 
rappresentata e si sceglie di 
dare un brusco taglio. Basta 
con il diretto Impegno impren-
ditoriale in alcune societa; 
vendere e comperare pacchet-
ti azionari relativamente pic-
coli in forti gruppi finanziari. 
Una partecipazione ampia e 
capillare. anche se minorita-
ria. Si tratta di una completa 
« finanziaiizzazione » dell'e-
conomia vaticana. che si basa 
sempre piu su grosse opera-
zioni speculative Per attuare 
ci6 bisogna compenetrarsi con 
il cap-.tale finanziario intema-
zionale. trovare gli agganci 
con le grandi banche e le 
holdings piu forti del mondo. 
soprattutto mettere solide ra-
dici in USA. E cosi awiene. 
Si intrecciano strettissime re-
lazioni diplomatiche; e un va! 
e vieni continuo di emissari 
e di telefonate. Cento miliar
di finora erano stati immobi-
lizzati In Italia, si tratta di 
farli circolare in direzioni 
molteplicl. 

Nel 1968 la svolta ha un 
inizio in grande stile con una 
alleanza tra il Vaticato e un 
grosso e awenturoso finanzie
re, Michele Sindona, che ha 
nelle sue mani. tra 1'altro, 
azioni della Snia Viscosa, del
la Vickers, della Remington 
Rand Italiana, della Philips 
Carbon Black italiana, e ora 
anche della Bastogi. Sindona 

possiede una «Banca privata 
finanziaria», le cui casse so
no continuamente alimentate 
dalla Hambro's Bank di Lon-
dra e proprio dalla Continen
tal Bank of Illinois (quella di 
David Kennedy). Anche 11 Va
ticano entra nella Banca del 
finanziere e Sindona porta a 
termine alcune tra le piu gros
se operazioni. come la vendl-
ta di gran parte del pacchet-
to azionario posseduto dal Va
ticano neirimmobillare. Un 
movimento complessivo di 
trenta miliardi e contattl con 
I piu grandi colossi mondiall. 
Entra In gioco la Gulf e We
stern, americana, che opera 
nel settore edile; le azioni sal-
gono alle stelle, a questo pun
to II pacchetto del Vaticano 
viene ceduto alia Paribas 
Transcompany del Lussem-
burgo affillata alia Banque de 
Paris e des Pays Bas. del 
Rothschild. Dal consiglio d'am-
mmistrazione si dimettono i 
Pacelli e i Sacchetti; rimar-
ra con un 5% di azioni. sol-
tanto Massimo Spada. Di qui 
na inizio una serie di opera-
^ J ° r i u n a t e > m a ' rapport! 
con Sindona si rompono pro
prio quando il Vaticano vuol 
M t

1 ™ a , w a r e a l c u n e aziende 
Sli2 ^°Lta' c o m e la ^nta-neua. Sindona non vuole sal-
« « . . ? e r n o n r l d a r e respiro 
q n

8fr c 7 z i a Pacelliana; la 
nanna ? e d e - P u r desiderando 
anch'essa accentuare l'emar 
ginaz one de! Pacelli. tuttavia 
6 nella necessita di sbarazzar 
si di alcune attivita che or-
mai le sono d'impaccio. liqui-
dandole o salvandole. q 

n™ l tenocratl contlnua-
no. anche da soli, nella loro 
marcia. Viene liquidate la 
maggioranza delle azioni pes 
sedute dal Vaticano ne f̂e 
«Condotte d'acqua,, p a i s a n 

schfld311^ B a s t o g i e a i Rotn-schild francesi. Ma le mire 
dei managers e soprattutto dl 
Marcinkus sono ancora piu 
ample. Quando Paolo VI nel 
69 si reca in Uganda, Mar-
cinkus lancia 1'Idea di una so
cieta internazionale di investi-
menti In Africa e prende con-
tatti con la Banca Mondiale 
di Robert McNamara. con la 
Fondazione Ford, e altre 12 
banche. I rapporti con gli 
USA divengono cosi pia stret-
ti. Nel gennaio *70 monsignor 
BenelH, della segreteria di 
Stato si incontra a Washing
ton con McNamara e altrl 
big della finanza, tra cui Pier-
™, Paul Schweitzer, direttore 
del Fondo monetario Interna
zionale. Phelipe Herrera, pre
sidente della Banca interame-

. ricana, Mahoney. vice-presi-
dente della Bankers Trust 
Company. Inoltre monsignor 
RaimondL delegato apostolico 
a Washington, ha stretto rap
porti diretti con la Chase Ma-
nhattan Bank di David Rocke
feller. che diventa 1'altro gros
so canale di comunlcazione 
tra USA e Vaticano oltre al
ia Continental Bank di Ken
nedy. 

Giro di miliardi 
E proprio neU'estate del "70 

nel consiglio di amministra-
zione della Molini e Pastificl 
Pantanella SpA, entrano, ac-
canto a Marcantonio Pacelli, 
principe cavaliere di gran cro-
ce, Antonio Biondi, membro 
del Consiglio d'amminlstrazio-
ne delle Assicurazioni Gene-
rali. dell'ltalo-americana Nuo
vi Alberghi (di cui fa parte 
l'Hilton di Roma) e della So-
gene. Herbert Glasser, Joseph 
Golan, Staley Golblum. Sa
muel B. Lavel. rappresentanti 
della Equity Immobihare In
dustriale. affillata alia Equi
ty Fundation Co. di Los An
geles. che ha rilevato la mag-
gioranza delle azioni dalle ma
ni dell'Istituto per le opere di 
religione. 

leri I lavoratori hanno ma-
nifestato sotto gli uffici del 
nuovo direttore Roberto Mem-
mo, a palazzo Ruspoli, in via 
Fontanella Borghese. Le mae-
stranze hanno avuto un incon-
tro con ramministratore de
legato che ha ribadito i licen-
ziamenti. A questo punto i la
voratori hanno chiesto un in-
contro a livello ministeriale. 
In precedenza delegazioni era-
no state ricevute alia regione 
e al Comune dove e stato fis-
sato l'appuntamento per un 
incontro col sindaco. L'asses-
sore Pala, inoltre, !ia promes-
so di essere presente all'in
contro con Darida per avan
zare la proposta di modificare 
il piano regolatore e vincola-
re l'area su cui sorge lo stabi
limento, a zona verde. 

s. ci. 

Per il contralto 

Nuovi scioperi 
dei ponettieri 

II comegno umtano dei la
voratori addetti alia panifkrazio-
ne promosso dai sindacatl di 
categoria adercnti alia CGIL, 
CISL e UIL ha deciso di in 
tcnsificare I'azione per il nn
novo dei contralto di lavoro. 
Sono state programmate assem
blee urutarie. uno sc:opero di 
48 ore a partire dal giorno 27, 
ed un altro sciopero di 48 ore 
da arucolare a livello lernto 
nale. 

11 convegno. stigmatizzato lo 
attcgg.amcnto dei padroni, ha 
chiesto Tintervento del gover
no che «non pud sottrarsi ad 
una sua iniziativa nel mento 
della vertenza >, dtchiarandosi 
dtsponibile a partecipare ad 
incontn con la controparte in 
sede ministeriale e tmdacale. 

Libri o 
« videocassette » 
nelle scuole? 
Caro direttore, 

non ho visto, purtroppo, la 
mostra di Reggio Emilia sul 
libro scolastico di cui ha riferU 
to Cavazzonl su l'unita. Avrel 
preferito averla vista anche 
se quanto vorrei dire non at-
tiene 1'iniziativa, senz'altro ot-
tima. ma alcune considerazio-
ni che, partendo dalla mostra, 
vengono svolte nell'articolo. 

Mi riferisco al discorso sul 
« rifluto totale » del libro sco
lastico presentato come fatto 
senza alternative poiche tale 
libro «rappresenta costante-
mente uno strumento di con-
servazione» il quale, inoltre 
« spesso intralcla il lavoro del-
l'insegnante». Dico senza al
ternative sul piano della car-
ta stampata poiche Veventua-
lita, ventilata, di una «pro
duzione libraria affldata agli 
stessi ragazzi a mi pare assai 
inconsistente. Restano dun-
que, come unlca altemativa 
reale — incombente — le « vi
deocassette » auspicate nello 
scritto dt Cavazzoni. 

In questi anni nella scuola 
di rifluti totali si e parlato 
molto. Adesso di fronte alia 
proposta di quest'altro rifluto 
non posso non pensare che la 
realta — anche questa volta 
— sia complessa, contraddit-
toria. Non tutti i testi sono 
eguali. Ormai da diversi anni 
nei consign degli insegnanti 
ci sono le «battaglie delle 
adozioni a, Che si scelgano an
cora in maggioranza i libri 
cattivi non vuol dire che non 
ci siano libri buoni e non 
vuol dire che sia sbagliato 
battersi per averne di miglio-
ri e per imporne adozioni piu 
larghe. 

Non e'e dubbio: spesso il te-
sto migliore, piu informato, 
piu rigoroso, piu legato alia 
realta incontra maggiori diffi
colta di diffusions Del resto 
anche Freinet, insieme al tem
po pteno, alle blblloteche e 
alle tante altre cose che non 
abbiamo, postula personate 
preparato ed entutlasta Nem-
meno questo sembra ci sia, 
almeno nella misura deside-
rabile. 

Una situazione complessa 
che richiede vari tipl di in-
terventt. Ma liquidare tutti i 
libri di testo come reaziona-
ri d awtcina alia soluzione? 
Ci awtcina alia soluzione I'au-
spicato avvento delle <t video-
cassette »? 

Su questo punto vorrei sa-
pere quale vantaggio didatti-
co le tt video » potrebbero por-
tare rispetto ad un buon li
bro. Penso che — chi pud — 
dovrebbe fare un discorso su 
queste tecniche nuove per il-
lustrarne pregi e difetti. 

Ma, a monte dl questo, de-
sidererei sapere chi oggi pud, 
in termini economlci, diven-
tare un produttore di livello 
nazionale delle «video*. Da 
tali notizie sarebbe possibile 
dedurre quali probability vi 
sono che, per questa via. non 
si caschl dalla padella nella 
brace. C'e chi mi dice che in 
Italia oggi una o al massimo 
due case editrici (non le pic-
cole, certo) potrebbero acqul-
stare il controllo totale degli 
audiovisivt. Orientamento del-
I'istruzione e liberta di inse-
gnamento potrebbero esser 
massicciamente condizionate. 
E' un'ipotesi pessimlstica? 
Quali sono gli antidott possi-
bili? 

Non nego che — a certe 
condizioni — le « video a pos-
sano esser utili strumenti di-
dattici ma non credo possa-
no rappresentare il toccasa-
na per i molti mall della no
stra scuola. 

Cordialmente. 
ANDREA LIBERATORI 

(Torino) 

Altre docmnenta-
zioni sugli scarsi 
aiuli militari 
degli USA all'URSS 
Signor direttore. 

in rifertmento ad una let-
tera apparsa nella rubrica 
« Lettere a l'unita » di dome-
nica 7 marzo, scritta dal *i-
gnor Angelino Fusco a pro
posito degli aiuti militari de
gli occidentali alTVRSS. de-
sidererei anch'to aggiungere 
alcuni parttcolari alia rispo-
sta gia data dal giomale. 

Purtroppo vi e da osservare 
che molti lettori della co-
siddetta wstampa di tnforma-
ztonea sono talmente acce-
catl da livore anticomunista 
e sono pure talmente ignoran-
ti da non essere nemmeno ca-
paci di * informarsi» dalla lo
ro stampa. Cito la risposta 
che Storia Illustrata. n. 125, 
mese di aprile. anno 1968, 
pag. IS. rubrica mColloqui 
con t lettori m (N.B. - Cast 
editrice Arnoldo Mondadort, 
fonte non certo benevola nei 
riguardl del comunlsmo) da 
alio studenle Fabio Poggelli 
in mento al questto posto a 
lei da Angelino Fusco: «Gli 
aiuti degli USA allUnione So
vietica. II generale americano 
C.G. Marshall, nella sua secon
da relazione al Ministro della 
Difesa degli USA, scriveva 
che gli Stati Unit! dal 1* lu
glio del 1941 al 30 giugno del 
1943 (il periodo piu diffici
le per 1'Armata Rossa) ave-
vano fornito all'URSS piu di 
3 000 aerei e 2.400 carri ar-
mati. Secondo i dati ufnciali 
sovietici. I'industna dell'URSS, 
solo durante i due anni di 
guerra 1942 e '43, produsse 
piu di 60.000 aerei e 48 600 
carri armati e cannonl semo-
venti. Pernio gli aiuti ame-
ncani rappresentano il 5 per 
cento nei confronti della pro
duzione sovietica. Nel periodo 
in cui 1TJRSS aveva grande 
necessita di arm! e mezzi, gli 
Stati Uniti stavano ancora po-
nendo le basi della loro gran
de produzione bellica ». 

Nello stesso libro (The war 
rappords of General ot the 
Army CG. Marshall, General 
of the Army H H Arnold, 
elect Admiral EJ King Phi
ladelphia. 1947) a pag 123 e 
scrttto «II fattore dccinivo 
per 11 nostro. Paese era il 
tempo, tempo necessario per 
la mobllitazione delle nostre 

enorml risorse, e tempo per 
trasportare gli armamentl al 
dl la dell'oceano sui frontl 
della guerra mondiale. Questo 
tempo cl e stato concesso gra-
zle alia resistenza erolca del 

fiopolo sovietico e di quello 
nglose.. Essi hanno comprato 

questo tempo per no! con 11 
loro sangue e la loro ango-
scla ». 

Articoli e cttaziont trattt da 
libri del genere ne avrei al-
trt. E' certo comunque che i 
pochi atuti dati dagli alleati 
all'URSS non sono stati quel
li che hanno permesso ai so
vietici la presa di Berltno. La 
realta e un'altra. L'tmmensa 
riserva umana dei popoli deU 
I'Unione Sovietica, il loro a-
more alia terra lurono le cau
se determinanti della vittoria. 
I 21 milioni di morti sono la 
a ricordarlo. Non lo faranno 
certo dimenticare i pochi 
sprovveduti, alia Tanassi per 
intendercl! 

Tanti cari auguri. 
LETTERA FIRMATA 

(La Spezia) 

II tesserino 
dell'« amico de 
VJJnita » del 1926 

nmtrin I I smnutoiu rnndtn 
cotMiUtora b*IU i t m u comuntitm 

' I U f 91UTT0** 
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Caro direttore, 
ti mando la copia fotostati-

ca di un tesserino degli iX-
mtci de l'unita» che reca la 
data del 1926. Come puoi no-
tare, mentre il volumetto 
*PCI - 11a a pagina 16 dice 
che tale Associazione e stata 
fondata il 25 settembre del 
1948, essa gia esisteva appun
to nel 1926. 

11 titolare del tesserino nu-
mero 019048 (Silvio Mello) 
e tuttora vivente ed abita a 
Varallo Scsta, II disegno del 
tesserino porta la data del 
1925 e mi pare sia firmato 
«Giandantea. La tipografia che 
1'ha stampato e la tAnzalo-
m? di Roma. 

Cordialmente. 
CINO MOSCATELLI 

(Borgosesia - Vercelll) 

Posta da Cuba 
Egregio direttore, 

ml rivolgo al suo giomale 
per chiedere, se e possibile, 
la pubbheazione della mia ri-
chiesta di entrare in corri-
spondenza con giovani italia
ni. Sono uno studente di ar-
chitettura, mi interesso a nu
merosi problemi e coltivo di
versi hobbies. Aspetto con 
ansia dt ricevere posta dai 
giovani italiani. 

JOSE FLEITES 
Ap. do 86 - Sagua La Grande 

Las Villas (Cuba) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare tut
te le lettere che cl pervengono. 
Vogliamo tuttavia assicurare 1 
lettori che ci senvono, e 1 cui 
scritti non vengono pubbli-
cati per ragioni dl spazio, 
che la loro coUaborazione • 
di grande utilita per il nostro 
giomale, 11 quale terra conto 
sia dei loro suggerimenti, sia 
d e l l e osservazioni critiche. 
Oggi ringraziamo: 

Giuseppe BUCCO, Napoli; 
Antonella BACCI e Renato 
PIRISINO. Firenze (.mAnzicht 
convogUare forti somme di de~ 
naro pubblico per la prepa-
razione di studi televisioi m 
attrezzature adatte alia met-
sa in onda di programml a 
colori. si potrebbe, con mi-
nore spesa e piu profltto crea-
re un terzo canale il quale 
trasmetta, sfruttando quanto 
piii e possibile la tecnica del
la ripresa direttc le sedute • 
i dibattitt del Parlamento • 
del Senato, le rtuntonl dei par-
titi e dei smdacatia); P.P, 
Milano. 

Giovanni ZANOLI dl Bolo
gna, Arturo GIACOMELLI dt 
Torino e Romano MICHE
LANGELO dl Cassaro (che de-
nunciano gli assurdl ritardl 
con cui vengono concessi gli 
assegni vitalizi per gli ex com-
battenU del *15-'18>; Ruggero 
BORLINI. Trieste; Eugenio 
GARIMBERTI, Milano; Pietro 
FERRARI, Milano; Pasquale 
ABBATIELLO, Milano; GIno 
ROSSI, Milano; Umberto T., 
Milano (e un esercente che 
denuncia l'esosita della SIAE); 
Giuseppe SIMONELLI. Mila
no; Ettore VENTURINI, To
rino; G.F.. Santa Margherita 
L.; un compagno dell'Aquila; 
MIRRA, Torino; Carta MAR-
TINELLI, C a r p i ; Severino 
LEONI, Milano. 

— n lettore Carlo BENE-
DETTI di Viareggio ci mandi 
1'indirizzo se desidera avere 
una risposta ai quesiti post! 
nella sua Iettera. 

Serivrtr letter* hrrrl. IndicM-
do con chlarroa nome cojenome 
e Indlrtrro Oil draldrrm rhr In 
cm'rr non compaia il proprio no
me. cr lo prwW l* Irtlrrr- non 
flrmitr o «i|(lalr. n con firma il-
IrrriMlr n che rrcano la sola Indi-
niaionr • Un frnppo di... r non 
vengono pubblkatc. 
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I reati stanno per estinguersi 

In Cassazione 

la strage 
del Vajont 

Singolare accento sui «rischi del pro
gresso » nella relazione del giudice 
Primi interventi della parte civile 

Lasciavano le chiavi 
a portata dei ladri 

Negli enormi ambulncri del 
« Palazzacclo » semldeserto, 
puntellato come un ritrova-
mento archeologico. barncato 
come una ridotta della lmea 
«Maginot», qualsiasi irru-
zlone appare difficile: persi* 
no l'irruzione del sentiment!. 
Ad ognl buon conto, all'ini-
zlo della sua relazione il con-
sigliere Buonadonna ha esor-
cizzato anche questa eventua
lity. « Rendlamo omagglo — 
ha detto — alia memorla del-
le Innumerevoll vittime del di-
sastro del Vajont, ma non la-
sciamo posto in quest'aula al 
fattorl emozionali». 

In verita, nell'aula della IV 
sezione della Corte di cassa
zione (presidente Rosso, P.G. 
Lapiccirella) dinanzi alia qua
le si discute l'ultimo grado 
del processo per la catastro-
fe del 9 ottobre 1963, di posto 
non ce n'e proDrio. Gil avvo-
cati sono stipati come 11 pub
l i c o In uno stadio, 1 giomall-
sti debbono lavorare In pie-
di, e la decina di superstiti 
giuntl da Longarone e da Er-
to Casso per seguire I'estre-
ma fase della «loro» causa 
se ne stanno al margini, intl-
miditi come intrust. 

Se c'e invece un processo 
in cui la parte civile si collo-
ca su un superiore piano mo
rale in quanto portatrice non 
tanto d'un interesse economi-
co quanto di un profondo bi-
sogno di giustizia che si tra-
sferisce all'intero tessuto so-
ciale, questo e il processo del 
Vajont. Per 11 relatore, uno 
dei punti fondamentali della 
causa sembrerebbe comunque 
un altro: il limite estremo 
del rischio cui pub spingersl 
la tecnica nella ricerca del 
nuovo, del progresso. 

L'esposizione del relatore — 
il quale nassume tutti gli an
tecedent! in fatto ed in dirit-
to, lo svolgimento e le sen-
tenze dei divers! gradi di giu-
dizio, i motivi di ricorso del
la difesa e dell'accusa — vle-
ne di soli to attentamente se-
guita dalle parti. Infatti pub 
lasciare intrawedere — pro-
prio perche, l'assoluta ogget-
tivita non esiste — quali po-

tranno essere gli orientamen-
ti della Corte. 

Essa 6 parsa a tratti ispl-
rarsi piii alia premessa inl-
ziale (il rischio e intrinseea-
mente connesso al progres
so) che al principio fonda-
mentale da cui e nata l'invo-
cazione alia giustizia dopo la 
spaventosa tragedia del Va
jont: la tutela della vita uma-
na deve essere posta avantl 
a tutto, deve costituire il me
tro stesso di misura di ognl 
autentico progresso tecnico e 
sociale. 

Comunque, c davvero trop-
po presto per arguire qual
siasi anticipazione su quale 
potra essere l'orientamento 
della Cassazione: conferma 
della sentenza d'appello; boc-
ciatura con rinvio ad una nuo-
va Corte con pericolo imme-
diato di far cadere tutto in 
prescrizione; oppure annulla-
mento di una parte (ad esem-
pio, della condanna per 1 rea
ti dl frana e di inondazlone) 
che renderebbe bensi esecu-
tiva la sentenza ma, in virtu 
del condoni gia ottenutl, evl-
terebbe a Biadene e Sensido-
ni di fare anche un solo gior-
no di galera? 

Nel pomeriggio, si sono avu-
te le prime arringhe di parte 
civile. L'avvocato dello Stato, 
Donadio, ha sostenuto 1'erro-
neita della sentenza d'appel
lo, la quale ha escluso la re-
sponsabilita civile (il risarci-
mento del danni) dell'ENEL 
e della Montedison, nialgra-
do la condanna anche per i 
reati di frana e di inondazio-
ne subita dall'Ing. Biadene, 
che e stato dipendente di en-

' trambi. L'aw. Tosi ha rlba-
dito l'esistenza del a nesso dl 
casualita» fra il comporta-
mento degli imputati ed il ve-
rificarsi del disastro. La fra
na, pur con le sue caratteri-
stiche di estrema velocity, la 
inondazione, la strage, sono 
awenuti solo perche1 si voile 
ultimare il bacino, portare al 
massimo livello gli lnvasl. 
Questa, e soltanto questa e 
la causa (e quindi la. colpa) 
della tragedia. 

Mario Passi 

Un documento comune di CGIL, CISL, UIL e ACLI 

CHI PROTEGGE L'QNMI? 
Torino: i sindacati denunciano 
gravi responsabilita politiche 

Chiesto lo scioglimento immediato dell'ente e il passaggio dell'assistenza alle Regioni — Bambini 
malnutriti e maltrattati in due istituti — La magistratura non si mosse — Ora una commissione pre-
fettizia dice che tutto va bene — Negli asiili nido (solo 10 in tutta la citta) il personate e pagato 

a ore — Esose rette fatte pagare per i figli dei lavoratori 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 15 

Nessun passo avanti e stato compiuto dagli 
investigator! sui clainorosi furti del Masac-
cio e del Memling dal quartiere monumen-
tale di Palazzo Vecchio e del trittico di Sano 
di Pietro rubato nel convento di San Ber
nardino a Sinalunga. Le indagini procedono 
a tentoni. Nessuna traccia dei ladri, ne delle 
opere rubate. Non si e trovato nulla che 
possa in qualche modo indirizzare 1'inchiesta 
giudjziaria su una pista ben precisa. « Tutte 
le ipotesi sono buone — ha detto uno degli 
investigatori al termine di uno dei tanti ver-
tici fra polizia e carabinierl. Ma e certo 
che un furto come quello awenuto a Pa
lazzo Vecchio d opera di professionisti che 
fianno agito su commissione. Nessun anti-
quario o mercante d'arte acquisterebbe U 
Memling che e conosciuto in tutto il mondo. 
I due capolavori non sono commerriabili! >. 

. Dall'interrogatorio dei custodi e degli usce-
ri di Palazzo Vecchio sono emersi particolari 
sconcertanti che. confermano ancora una 
volta lo stato di abbandono in cui versano 
gallerie e musei Ad esempio. e risultato 
che le chiavi delle tre porte d'accesso alle 
sale dove si trovavano esposti i due capola
vori, venivano lasciate appese dietro una 
porta. 

II furto dei due capolavori ha provocato 
enorme indignazione negli ambienti artistici. 
II prof. Giovanni Previtali. critico e storico 
deli'arte. ci ha rilasciato la seguente dichia-
razione: «II 13 gennaio 1965. quando un 
pazzo criminale ebbe agio di sfresriare 15 
dipinti della Galleria degli Uffizi, scrissi su 
" I'Unita " che " i musei italiani sono strut-
turalmente inadeguati alia funzione di sal-
vaguardia che d loro affidata ", e che " i 
funzionari non sono colpevoli di altro che 
di accettare di lavorare in condizioni im-
possibili ". In questi sei anni la situazione, 
purtroppo, ha continuato a incancrenirsi. II 
furto di opere d'arte e diventato cronaca 
quotidiana (attendiamo ancora il recupero, 
per limitarci a citare opere oltre che grandi, 
voluminose, del Caravaggio di Palermo e 
del Mattia Preti di Taverna) ed il personale 
addctto alia tutela e stufo di assumersi, di 
frbnte all'opinione pubblica, responsabilita 
che toccano al governo. La riforma dell'am-
ministrazione delle Belle Arti e ancora di la 
da venire, ma se si vuole si pud cominciare 
subito a cambiar strada: allargando gli or-
ganici, bandendo concorsi. migliorando le 
condizioni economiche del personale >. • 

NELLA FOTO In alio: II trittico « Madonna 
col bambino • di Sano di Pietro. 

Lo sa anche il magistrate 

BASTONANO 
I DETENUTI 

NELLE CELLE 
DI MARASSI 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 15. 

« E' torribile quanto succede nel carcere di Marassi. I detenuti 
vengono picchiaU a freddo dentro le celle e al transito > — ci ha 
dichiarato oggi. fornendoci varie testimonianze. un ex detenuto, 
appena liberato dal carcere genovese. 

La notizia dei detenuti piochiati a freddo ha trovato conferma 
anche in alcuni ambienti della procura della Repubblica. dove 
sembra, peraltro. che si tenda a metter tutto a tacere con la n-
chiesta di un non luogo a procedere basato su una teona che 
giustifica anche questi metodi coercitivi per impedire nuove som-
mosse di detenuti. , , 

La teoria sarebbe stata conclamata dallo stesso procuratore 
della Repubblica di Genova. dott. Francesco Coco, il quale avreb-
be avocato a se la inchiesta 

\JO stesso procuratore della Repubblica dott. Coco avrebbe 
inoltre rifiutato. per ora. di consegnare la relazione del dott. 
Trifuosgi alio stesso giudice di sorveglianza del carcere dott. 
Quaglia. anche se le percosse a freddo sui detenuti sono docu-
mentate in una perizia del dott Celesta. dell'Istituto di medicina 
legale di Genova. , , . , . __ 

L'ex carcerato, venuto nella nostra redazione per denunciare 
la situazione creatasi dentro il carcere genovese. ci ha descritto 
l'azione di protesta dei detenuti che ha dato luogo alia ritorsione 
con le bastonate a freddo dei carcerati. 

«In realta — ci ha raccontato il testimone diretto — la pro-
testa s'e veriRcata alia fine di gennaio quando alcuni detenuti 
avevano le piaghe per i geloni alle mani. provocati dal freddo 
intenso sofferto dentro le celle. Freddo e sporcizia. vitto assolu-
tamente insufficiente, aumento dei prezzi per i generi in vendita 
alio spaccio. hanno provocato la protesta di 60 detenuti delle celle 
piu fredde. Essi hanno alzato barricate di pagliericci nel balltoio. 
rifiutandosi per due giorni di rientrare nelle celle. Sono stati 
caricati da 50 agenti di custodia che, a manganellate, li hanno 
rtportati in cella. Sembrava che tutto fosse finite Invece c'e stata 
l'azione di ritorsione a freddo. D detenuto Torchia veniva picchia-
to senza ragione alcuna. Gli diedero tante botte da fratturargli il 
settonasale. Lo hanno ricoverato in infermeria temendo che dal-
rospedale trapelasse la notizia. Altri cinque detenuti hanno fatto 
la fine del Torchia 

; Giuseppe Marzolla 

Un pesanfe 
attacco 

della Gotelli 
al giudice 

La quattordicenne di Varese che ha denunciato un giro di «balletti rosa» 

DURECONDANNE Al CORRUTTORI DELIA LOLITA 
II tribunale ha inflitto 14 anni di prigione alia principale imputata, Giuliana Malugani — Sei anni e 4 mesi al mariffo — L'urlo della donna: « No! Non e pos-

sibile!» — Due ragazze del giro assolte perche incapaci di intendere e volere — Le pene per gli altri imputati — La personality di Laura Nigro 

Dal nostro inviato 
VARESE. 15 

Con un grido acutissimo 
(«No! Non e possibile!*). Giu
liana Malugani. 32 anni. prin
cipale imputata al processo 
per lo scandalo delle Lohte di 
Varese. ha accolto la durissi-
ma sentenza che la condanna 
a 14 anni. 7 mesi e 14 giorni 
di carcere, oltre a 5 anni di 
interdizione dai pubblici uffi-
ci. ai risarcimenti dei danni 
verso le parti civili e a un 
anno da trascorrere in una 
casa di lavoro. ad awenuta 
espiazmne della pena. 

II tribunale ha aumentato 
di due mesi le richieste del 
P.M.. ritcnendo la Malugani 
colpevole di indiizione. sfrut-
tamento e agevolazmne della 
prostituzione. di atti di libidi-
ne nci confronti della ex do-
mestica Mariuccia Doggi (che 
allora aveva 18 anni). di ratto 
a fini di Hbidine. di corruzio-
ne di minorenne e di vk>!enza 
ai danni di Laura Nigro. la oo-
siddetta < Lolita regina ». di 
15 anni. spietata accusatrice 
di una ventma di person? per 
i festini di via Rainoldi e p*'r 

gli altri convcgni che la vi-
dero pmtagr.nista di priino 
piano. 

Sono bastate meno di due 
ore al tribunale (presidente 
Porrello. giudici Mancini e 
Tatozzi. P.M. Cioffi) per 
emettere stamani la sentenza 
a carico di 22 imputati. Do
po quel la della Malugani, la 
condanna piu pesanie e toc
cata al suo convivente *7enne. 
Luciano Vero Fiore. 6 anni e 
4 mesi. \\ mesi in meno n-
spetto alle rclresie del P M 
II Fion^ o >IRII> -'t«'nimi c«<l 
pevole di concorso in atti di 
lihidint vnilfiiM r di violen//! 
carnak> coniinuma 

Ecco If altre cm I mne Re 
•*> Malnati il'industrialDtto 
conosciuto come il t re della 
gassosa »). Nando Malnati. 
Edmondo Perazzoli, Ferdman-
djt Lunardi e Giuliano Robu-

stelli. 2 anni di reclusione 
ciascuno: Carlo Sanvito e Gio
vanni SiUestnn, rispettiva-
menie a 3 nnni e 10 gn»rni e a 
3 anni e un mese; Agost no 
Bernasconi. Bruno Martigno-
ni. Enos Passera. Giorgio Le-
vati. Giovanni Locati ed En
rico Gian.ittasio. 2 anni; Gian 
Enrico Conconi e Aldo Colti-
glioni. un anno e 4 mesi; 
Gianna Serra (convivente del 
Sanvito) 2 anni e 10 mesi. 

SOTO state invece assolte 
Adpiina Camevali e Concetta 
Tom:n.T5elli. mentre contro 
Manuocn Doggi C'ex dome-
stica di casa Malugani Fiore) 
e N.idi.i Cervini. di 16 anni 
(che invento di essere stata 
coinvnlta nel giro delle « loli-
te » per gui?tificare la propria 
maternita) il trihunale ha di
chiarato di non doveisi pro
cedere, perche ritenute inca
paci di intendere c volere. A 
tutti sono state concesse le 
attenuanti. Otto imputati 
(compresi la Malugani e U 
Fiore) hanno fruito del con-
dono di due anni; per ai:ri 
otto la pena e *tata invece 
connNtnita mJeramente 

Se la sentenza e siata se 
vera per tutti. per la Maluga 
m ha rappresentau una au 
tentica mazzata E' cn'' 'ata 
sui banco nmanendo a lungo 
mebetita. poi e scf>ppiata in 
un piant>) disperato invncan 
cK> le sue bambine. E mentre 
un medico accorreva. anche il 
Fiore si abbandonava ad una 
ennesima crisi di sconforto. 
balbettando persino propositi 
suicidi. I loro avvocati han
no annunciato ii ricorso in ap-
pello 

Dopo che era caduto il reato 
relative) airorgamz/azione di 
una casa di prostuiizione in 
concorso tra i due conviventi. 
si attendeva un guidizio meno 
duro. soprattutto nei confronti 
della Malugani. anche se era 
stata il bersaglio delle accu
se piu implacabili da parte del
le lolite. Aveva cominciato la 
Doggi, ma venne poi il turno 

di Laura Nigro che la indicd 
come la procacciatrice di ami-
cizie maschili e organizzatrice 
di fantasiosi incontri per una 
specie di ristretto c club di 
a ma tori >. 

Qualche breccia fu aperta 
nella solidissima armatura 
della Lolita. che venne smen-
tita da un'altra minore. Anna 
Caradosso. in una ritrattazio-
ne bomba: «Non d vero che 
" giocai " col Fiore. fu la Ni
gro a convincermi di raccon-
tare questa storia perche cosi 
saremmo diventate famose >. 

La stessa assoluzinne di una 
avvenente signora sembra 
smentire ana»ra la Nigro su 
un episodio tra i piii scabrosi 
deirintera vicenda. quello che 
avrebbe visto il pmf. Fiam 
berti — I'illu-tre clinico de-
ceduto nel pieno clamore del
lo scandalo — assistere ad un 
audacissimo collettivo strip
tease in casa Malugani. II tri
bunale. assolvendo una delle 
presunte partner dell'intrec-
ciato conve/no. non ha cre-
duto alia versione della lolita. 

Salvo alcune sedute riserva 
te alia difesa. I'mten) dibatti-
mentn si e svolto a porte chiu-
sc. non senza improvvisi col 
pi di scena come I'arresto in 
aula e la condanna di tre te 
stimoni ritenuti falsi. L'accu 
sa. dunque. ha vinto. Nello 
scontro la lolita n. 1 ha avu to 
la meglio. Laura Nigro 6 tor-
nata da parecchi giorni a Ro
ma in un istituto dove studia 
— si dice — con profitto. Una 
volta la settimana viene con-
sultata da Ik) psicologo. 

C'e infatti materia per una 
indagine attenta su questa 
bambma di quindici anni gra 
ziosa e bionda. che ha gia 
vissuto un'esperienza sconvol-
gente. forse dovuta anche ad 
una c personalita fumettisti-
ca > e contorta, come venne 
definita nel corso del dibatti-
mento. 

Sergio Banali 

TO LOS A — Una folia di curiosi e di poliziotti dinanzi alia banca che e stata feafro del dramtnatico tentativo di rapina. 

Dopo un drammatico assedio dei poliziotti a una banca di Tolosa 

Banditi fuggono con 4 ostaggi 
TOLOSA. 15. 

La polizia francc5c ha dovuto 
provvTsoriamente cedere e con-
sentirc. anzi organizzare e 
proteggere la fuga dei quattro 
banditi che. visto fallirc un loro 
tentativo di rapina alia filiate 
della Societa Generate, s'erano 
asscrragliati nella banca con 
numcrosi ostaggi. Quattro di 
questi ostaggi sono stati portati 
via — a garanzia dell'incolu-
mita — dai banditi, i quali 
hanno preteso di avere anche 
una somma di circa 50 rrulioni, 
tra \-oIte il valore del bottino 

che i malfattori era no riusciti 
ad arraffare prima che il cas-
siere desse lallarme. 1^ po
lizia ha mes-so a d^sposizione 
dei rapinaton due auto: e quan 
do i veicoli si <ono allontanati 
a tutta velocita. !e strad> nci 
dintorni del'& banca i-iano sta 
tc private della luce elettrica. 

L'allucinantc vicenda era co-
minciata alle 10 di s La mane. 
Cinque banditi, armati d: mi-
tra e pistole, era no penctrati 
nella banca ed avevano chiesto 
al cassiere tutto quanto era de-
positaio nella caaaafocte. L'uo-

mo. mentre tirava fuori i soldi. 
nusciva anche ad azionare il 
segnale d allarme. Cosi. mentre 
i banditi asci\ano f era no in cin 
ijue) arnvava una m.iccnna 
.tflla rx>Ii'i<« Fra i i1ue «nijp< si 
ingaggiava una sparatoria. 

Un ser^eiite Ji joiuia rima 
ne\tt ferito. mentre uno dei ban 
diU veniva catturato. Gli altri 
qu&ttro. invece, nentravano nel 
la banca dove si bamcavano 
con gli impiegati e un buon 
gruppo di client). Poi, teJefonj-
camente, iniziava una dramma-
tic« trattaUva fra 1 bandm • 

un commusario di polizia. I ban
diti. fino a tardi, tenevano in 
pugno la situazione awetiendo 
che sarebbero usciti soltanto al 
calar della sera e con in ta.̂ ca 
1 milioni della rapina p.u aim 
36 milioni per 1! nscatto. 

II nwatto di 300.000 franchi 
6 stato paftato questa sera a 
tarda ora. I banditi hanno chie
sto il ritiro dei poliziotti e 
hanno annunciato che lasce-
ranno Rli astagRi dopo il 
calar delle tenebre. e dopo 
aver messo una consistcnte di- 1 
•UIUA tra loro « ill afleoti. 

Da l la nos t ra redazione 
TORINO. 15 

Le segre tor ic provinciali CGIL, CISL, UIL e le ACLI 
(nrinesi hanno snt toscr i t to un documento comune in 
cui chietlono: che la m a g i s t r a t u n i a p r a una seve ra 
inchiesta sull'ONMI e sugli istituti per Passistenza ai minori 
non solo a Roma ma in tutto il territorio nazionale; che sia 
soppresso quello strumento burocratico e clientelare sottratto 
ad ogni controllo democratico 
che e l'ONMI: che siano sot-
tratte al ministero dell'Inter-
no ed alle prefetture tutte le 
competenze in merito all'assi-
stenza minorile che non pud 
essere considerata un proble
ms di ordine pubblico per di-
fendere la societa dai t pa-
rassiti > come ancora due an
ni fa scriveva il ministero; 
che siano creati in ogni ca-
poluogo di provincia uffici di 
giudice tutelare con persona
le impiegato a tempo pieno; 
che con apposita legge quadro 
siano immediatamente tra-
sferiti alle Regioni tutti i com 
piti, non solo di controllo ma 
anche di gestione, oggi affi-
dati all'ONMI ed ai ministe-
ri dell'Interno e della Giusti
zia; che siano demandate agli 
enti locali tutte le funzioni 
in merito all'assistenza, pre-
videnza. sanita, servizi socia-
ii, con la piu ampia parte-
cipazione dei lavoratori a for
me di controllo democratico 
attraverso le unita sanitarie 
locali. 

In una conferenza stampa 
tenuta oggi le quattro orga-
nizzazioni dei lavoratori hanno 
spiegato i motivi della loro 
importante presa di posizione 
unitaria. Lo sfruttamento dei 
bambini in istituto non pud 
lasciare indifferenti i sinda
cati e le ACLI perche si trat-
ta nella stragrande maggio-
ranza di figli di lavoratori. 

Nella conferenza stampa so
no stati denunciati alcuni 
scandalosi episodi awenuti in 
provincia di Torino. Privati 
cittadini avevano segnalato 
mesi fa la grave realta esi-
stente in due istituti, la < Casa 
dei bimbi > di Vernone e la 
< Casa dell'Annunziata > di 
Marcorengo, dove prestavano 
servizio false suore (alcune 
delle quali erano addirittura 
subnormali ed invalide rivesti-
te con abiti religiosi). dove i 
bambini, per alcuni dei quali 
pagavano rette il Comune e 
la Provincia di Torino, erano 
malnutriti, chiusi in locali in 
decenti, maltrattati. Un'incari-
cata del servizio di medicina 
sociale della Provincia di To
rino fece un'ispezione e con-
stato c una situazione carente 
sotto tutti gli aspetti ». 

Dello scandalo parlarono ara-
piamente tutti i quotidiani to-
rinesi, ma la magistratura 
non si mosse. Accaddero in
vece cose strane che hanno 
fatto parlare apertamente alle 
quattro organizzazioni dei la
voratori di « peoanti interventi 
politici a livello provinciale >. 
Allontanata rispettrice che 
aveva denunciato lo scandalo. 
ii servizio medico sociale della 
Provincia fu mobilitato per 
dare l'impressione che i due 
istituti erano attentamente se-
guiti. Siccome l'ONMI provin
ciale non aveva potuto fare 
a meno di chiedere alia pre-
fettura la chiusura dei due 
istituti, nei giorni scorsi. al-
I'insaputa di tutti. una com
missione formata da un vice 

! prefetto. un medico dell'ONMI 
ed il medico provinciale (stra 
na commissione formata da 
rappresentanti degli enti che 
dovevano giustificare la loro 
precedente mancata vigilanza) 
ha concluso che a Marcorengo 
e Vernone tutto andava be-
nissimo. 

I sindacati hanno chiesto una 
nuova commissione d'inchie-
sta sui due istituti con rap
presentanti di tutti i gruppi del 
Consiglio provinciale e delle 
organizzazioni dei lavoratori 
Circa I'inefficienza dell'ONMI 
e stato ri vela to che a Tonno 
nei dieci asih-mdo dell'ente 
presta servizio personale as-
sunto a giomata ed anche ad 
ore. mentre un undicesimo 
asilo re.sta chiuso per mancan-
za di personale. 

Ai membri del comitato co-
munale ONMI solo recente-
mente e stato concesso un tes-
senno col permesso di visita-
re un solo asilo a testa. Ai 
membri di CI dell'ist-ituto ban
ca rio San Paolo che chiede-
vano di convenzionarsi con 
I'ente per mandare all'asilo i 
figli dei dipenlenti l'ONMI 
avrebbe chieMo un versamen 
to una tautum di due milium 
all anno ptti la retta di 2 fiW 
lire al giorno per bambino. 
mentrt pare che la RAI di 
Torino pa^hi 10 milioni Pan no 
piu le retie per due bambini, 
soltanto due affldati agli asili-
nido. 

Michele Costa 

Ha fatto finta di niente per 
parecchi giorni. mostrandosi si-
cura. a volte tracotante. ma 
quando si e vista con le spalle 
al muro. messa sotto accusa, 
mdiziata di reato. ha reagito in 
modo scomposto cercando di 
coinvolgere in una polemica 
senza fine tutti, da magistrato 
inquirente ai superion di que
sto. dai giornalisti al ministero 
di Grazia e Giustizia. 

Stiamo parlando di Angela 
Maria Gotelli, presidentessa del
l'ONMI, coinvolta insieme al-
l'intera giunta esecutiva nazio
nale dell'ente e al presidente 
del comitato romano, Renato 
Cini di Portocannone, e al di-
rettore sanitano, prof. Gueli, 
nell'inchiesta che sta conducen-
do il pretore Infelisi. 

La nota esponente democri-
stiana, che ha nominato suo 
difensore il professor Rocco 
Mangia (guarda un po' lo stesso 
avvocato che difende nel proces
so Petrucci il commerciante or-
tofrutticolo Dnmenico Cavalla-
ro, che secondo l'accusa, • 
trattativa privata, venaeva al
l'ONMI i suoi prodotti a prezzi 
notevolmcnte superiori a quelli 
di mercato), ha inviato un espo-
sto al procuratore generate pres-
so la Corte • d'Appello. 

E' un documento che vale la 
pena di leggere almeno nei suoi 
passi salienti. Bonta sua Angela 
Gotelli dice che non ha nulla 
da eccepire sulla promovibilita 
e promozione dell'inchiesta al 
fine di accertare eventual! ille-
citi penali, 

Invece 1'ineffabile presiden
tessa < eccepisce > su alcune 
modahta di cuiduzioiie dell'in-
chiesta. Una delle cose che non 
le e andata giu e il gran nu-
mero di carabinien ed agenti 
che hanno eseguito 1 supralluo-
gtu. Lesponente dc detintsce le 
ispezionj «operazione di guerra> 
o < operazione pumtiva >. Pro* 
babilmente avrebbe voluto che 
il magistrato avvertisse prima i 
diretlon degb istituti seguendo 
le buone abitudiru di quel « con-
trolli > che facevano precedere 
1'ispezione — quando proprio 
non potevano fame a meno — 
da una preniuro^a telefonata 

La Gotelli obielta che vi era-
no persone cne a.eidno dinlto 
ad essere avvertite dei sopral-
tuogni. cm, it; e ^u.n e^au 3d-
pere'/ 

Poi la presidentessa si la-
menla del rihevo dato da 
tuiUi la stampa dll'mciiiesta e 
ai sopralluoghi in particolare. 
Sopralluoghi che hanno messo 
in luce s'tuaziom drammatiche. 
Ad un certo punto nell'c espo-
sto > si insinua cne il pretore 
Infelisi avrebbe faito arrestare 
padre Quadracci t accusa to di 
episodi di vioienza ai danni di 
un bambinoj senza dar^ii modo 
di poriare a termine 1 .nienzume 
di denunciare giornalisti • for
se carab.iiicn c magi-strato per 
vioidzione di domicii.o. 

Aid queiiu OK.- ,t.u na dato 
fdituio ada Gotelli e il fatto 
che la stampa abbia dato noti
zia degli awisi di procedimen-
to nei confronti di lei e degli 
altri dingenti dell'ente. 

Dice sempre la Gotelli cbe fl 
fosco quadro dipinto dalla stam
pa (e in questa e in Lmea coo 
quanto hanno affermato l'« Os-
servatore Romano» e I'organo 
della DC che vorrebbero met-
tere il bavagiio ai giornalisU) 
ha cagionato un trauma a tante 
fami^lie e a tanu ragazzi. Non 
le viene in mente che forse il 
trauma e quello che subiscono i 
picoh n.o.crati che vivono 
in condizioni disastrose? 

Poi c'e tutto un iun^o spro-
loqu.o su presume violaziom di 
scgreto istruttono, di carabi
nien che sono andati olire il 
mandate di omisisone d'atti di 
ufficio. Solo alia fine si scopre 
U vero motivo deU'esposto. 
« Veda intanto — senve la Go
telli al procuratore — di inter-
vemre con la sua autorita per
che le notizie che sono per legge 
coperte da segreto abb:ano per 
lawenire a nmanere segrete ». 

Ci sembra cne di fronte a 
real 1 cosi Kravi e cne coinvol-
gLru) migiiaia di bambini e di 
famulie non si posia tacere 
e anteporre il « prestigio » poll-
ti.o til una persona e di un par
tita ail'interesie della col let t*-
vita. La verita e che questo . 
esposto costituisce un chiaro 
atto intimidatorio verso il 
gistrato inquirente 

F. 9-
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La relazione di Amendola al Comitato centrale 
(Dalla prima pagina) 

delta possibility — per la quale il 
PCI si e sempre battuto — di un 
miglioramento delle relazioni sovietico-
cinesi .E* In questo quadro che si col-
loca l'accresciuta pressione americana 
sui paesi capitalistic! per affermare la 
supremazia del dollaro. esportare I in 
flazione. In tal modo le alterne spinte 
inflattive e recessive che scuotono la 
economia americana si riversano sul 
sistema capitalistico internazionale pro-
vocando difTerenziazioni di comporta-
mento da parte del MEC e del Giap-
pnne, di cui sono un sintomo I sempre 
piu larghi rapporti col mercato socia-
lista. Da qui il tentativo americano 
di servirsi deiritalia come base stra-
tegica e strumento di egemonia eco-
nomica e politica. 

Passando ad esaminare lo stato e 
le prospettive dell'economia italiana. il 
compagno Amendola ha affermato che 
si e in presenza di incertezze e di 
incognite che rendono confusa e oscura 
la prospettiva Tuttavia, 1 esito del 
1970 non ha giustificato gli interes-
sati allarmismi ma ha confermato la 
esistenza di reali difficolta e di osta-
coli strutturali, sociali e politici. I fatti 
smentiscono che queste difficolta de-
rivino dalle conquiste strappate dalla 
classe operaia nel 1969 e '70. L'anno 
scorso il reddito nazionale e aumen-
tato del 5.50%, i consumi del 7%, gli 
investimenti del 7.3%, la produzione 
industriale del 6.5 %. Si e avuto. cioe. 
un certo miglioramento rispetto al 
1969, specie nell'industria. Nel giudi-
care queste cifre non si pu6 non in-
quadrarle nella congiuntura interna
zionale. che nel 1970 ha registrato un 
rallentamento e in alcuni paesi una 
stagnazione. Cid ha un'influenza fre-
nante sull'espansione produttiva italia
na, sopratutto ponendo in difficolta le 
esportazioni di cui sono protagonist!' 
i settori piu deboli della nostra eco
nomia. Tenendo conto di questo. 1'esito 
del 1970 non appare particolarmente 
grave. Vi e stato un saldo passivo del-
la bilancia commerciale di piu di mil-
le miliardi. dovuto per H 70% al pas
sivo della bilancia agricola. Si registra 
invece un leggero attivo nella bilancia 
dei pagamenti per una accresciuta di-
namica del movimento di capitah. ti-
pico dell'integrazione economica inter
nazionale. Anche a cagione del ribas-
so internazionale dei tassi d'interesse, 
si sono potute contenere le spinte infla-
zionistiche. In quanto ai prezzi il loro 
aumento risulta Ieggermente rallentato. 
Sul piano dell'occupazione. la lotta per 
la riduzione deH'orario di Iavoro comin-
cia a provocare effetti: si registrano 
150.000 nuovi occupati nell'industria. 

I punti critici della 
sifuazione economica 

Esaminando i punti critici della si-
tuazione. Amendola ha anzitutto richia-
mato la crisi edilizia. particolarmente 
grave nelle grandi citta del centro-sud 
(si prevede una contrazione della ma-
no d'opera del 9.4% che arriverebbe 
nel Sud al 17.2%). AU'origine di que 
sta crisi vi e un fatto politico: la 
mancata riforma urbanistica. Vi sono 
centinaia di miliardi accantonati dagli 
enti pubblici deH'edilizia, vi e un bloc-
co dei piani regolatori, c'e un pericolo 
di disgregazione delle forze di Iavoro 
che. ridotte alia disperazione. possono 
anche diventare una base di massa 
di agitazioni a vantaggio degli specu
lator!. 

Un prevalente segno politico ha an
che la crisi nel settore chimico. dato 
il controllo pubblico sulla Montedison. 
L'incremento produttivo del settore e 
stato del solo 3%. La nrancanza di 
una politica delle partecipazioni stata-
li, organica e coerente, 'a concorrenza 
fra grossi complessi sotto controllo 
pubblico impongono una rielaborazione 
del concetto di impresa pubblica nel-
lo sviluppo programmato. Questo po-
trebbe essere il tema del convegno 
del 1971 del CESPE - Istituto Gramsci. 
Occorre una nostra iniziativa sul pro-
blema deH'impresa pubblica nel siste
ma del capitate monopolistico di stato 
e nel quadro dell'integrazione econo
mica internazionale. 

Le responsabilita politiche sono evi-
denti anche per quanto riguarda la 
crisi della piccola e media industria. 
Si chiede il passaggio all IRI m een 
tinaia di aziende in dissesto. Vi e 
qui una prova del fallimento dell'in-
dustrializzazione basata sugli incentivi 
la cui responsabilita ricade sui gover-
ni a direzione dc e sul sottogoverno. 
Si ha ora una crisi di conversione. 
di riorganizzazione di interi settori che 
occorre affrontare net quadro di una 
politica di programmazione e sulla ba
se di piani economic! elahorati dalle 
regioni. Piu che difen tere caso per 
caso la sopravvivenza delle aziende. bi-
sogna battersi per una rc*nversirwie 
e riorganizzazione del settore tramite 
strumenti straordinari di intervento 
pubblico Si deve respingere la tenden 
za ad accomunare le piccole aziende 
alia grande industria. nella tattica del 
movimento operaio. Se si deve difen-
dere anche nella piccola industria la 
piena attuazione dei contratti. non si 
pu6 non ricorrere a forme differenzia-
te di lotta. Cos] anche gl* enti locali 
e sopratutto le regioni devono pro 
muovere una politica differenziata ver
so le piccole aziende in materia tri 
butaria. crediti7ia. p<-evidenziale Va fa-
vorita la formarione di eonsorzi di 
p*cco!i nroiuitnn che possono essere 
aiutati dalle regioni 

Le drffico'ta fin qui considerate po 
trehbrro co-l.tmre la premessa di una 
vera crisi su scala generate, ove non 
inli-rvt-nga pron.amenie un mutamen 
a» d'indirizzo economico F' in crisi 
la tinea di espansione monopolistica 
che ha caratterizzato gli anni '60. Al-
I'origine vi sono cause strutturali. so-
ci*U • politiche e anzitutto l'atteggia-

mento padronale e I'incapacita del cen-
trosinistra di poriare avanti una po 
litica di programmazione e di rifor-
me Ne deriva che la crisi pud essere 
superata soltanto attraverso un deter-
minato sviluppo delle iotte : politiche 
e sociali, con lo sviluppo di un mo
vimento generale unitario per le ri-
forme nel quale la classe operaia sno-
pia realizzare solide e vaste allean/e 
coi ceti medi delle campagne e delle 
citta. 

II cenfro dello scontro 
e nelle fabbriche 

II centra dello scontro 6 nelle fab
briche. dove sussiste una forte ten
sione. II padrnnalo ha cercato di ion 
applicare i contratti conquistati noi 
1969. di erodere le conquiste salariali. 
di procedere ad una riorganizzazione 
del Iavoro tale da recuperare i mar-
gini di produttivita con I'intensifica-
zione dello sfruttameno. Questo e. il 
punto centrale: I'ostinazione del padro-
nalo a non comprendere che le lotte 
operaie del 1969 non avevano portato 
soltanto ad un aumento ^alariale, ad 
una diversa normativa, ma avevano 
chiuso una strada. quella del recupero 
della produttivita tramite la intensify 
cazione dello sfnittamento. La parte 
padronale si e opposta alia applica-
zione della conquista centrale conse-
guita nel 1969: la contrattazione art!-
colata di tutti gli aspetti dell'organiz-
zazione del Iavoro. E la classe operaia 
ha risposto con una dura battaglia. 
utilizzando gli strumenti nuovi di po-
tere contrattuale e servendosi dell'uni-
ta sindacale. II 1970 e stato caratte
rizzato dalla lotta per imporre la con
trattazione degli orari, delle quatifiche. 
dei tempi, della sanita. Gruppi estre-
misti hanno tentato di portare questa 
lotta al di la del suo obiettivo per 
giungere alia negazione di ogni orga-
nizzazione del Iavoro, per far «satta-
re » — come dicono — il sistema nel
le sue basi. Questa esasperazione ri-
vendicativa ha dato talora luogo ad 
un massimalismo che la parte padro
nale ha utilizzato per tentare di soffo-
care la democrazia in fabbrica. Tl mo
vimento or>eraio ha respinto le susiie-
stioni esfremistiche e si k impegnato 
in una battaglia che non ha connseiu-
to tregua. E' continuata nel cnntem-
po la lntta per il rinnovo dei con
tratti. che ha interessato nel 1970 un 
totale di 2.703.000 Iavoratort. Questa 
lotta e continuata nel 1971. anche con 
molta asprezza (gommai e grafici). 

La classe operaia ha mostrato un'al-
ta maturita politica. un'alta combatti-
vita. ha rafforzato 11 suo patrim-Hito 
di coscienza: tale e it quadro che esce 
dalle Iotte per i contratti. per la loro 
applicazione. per la • contrattazione sr-
ticolata. per le riforme, • per la pace 
e la difesa della liberta. L'irrigidimen-
to con cui il padronato ha reagito 
a queste lotte ha dato luogo ad un 
aumento della tensione che. in alcuni 
casi. ha contribuito a creare difficolta 
supplementari anche nello sviluppo 
della produzione. D'altra parte il mot-
tiplicarsi e it prolungarsi dei conflitti, 
per 1'intreccio di cause economiche e 
politiche. ha finito con l'aumentare 11 
peso dei sacrifici richiesti alia classe 
operaia. 

Si e valutato che nel corso del 1970 
larghi strati operai hanno dovuto com-
piere piu di 200 ore di sciopero. Men-
tre respingiamo la « tregua ». non ab-
biamo tuttavia interesse a provocare 
un inasprimento della tensione. L'espe-
rienza operaia ha da tempo superato 
la fase massimalistica della lotta per 
la lotta: e necessario che sia sempre 
mantenuto il rapporto giusto fra co-
sto delle lotte e risultati. La classe 
operaia e pronta a compiere i sacrifi
ci necessari ma a condizione poi che 
ci sia un attivo. economico o politico, 
magari a termine differito. Ecco per
che dobbiamo evitare 1'isolamento del
le punte piu avanzate. la creazione nel 
paese di zone di stanchezza o fastidio. 
ecco perche bisogna conquistare sem
pre piu alia lotta operaia I'appoggio 
dell'opinione pubblica. E cid e possi
ble solo rifuggendo dal corporativi-
smo e coHegandosi alle piu generali 
esigenze di sviluppo economico e po
litico. 

Amendola ha a questo punto analiz-
zato le conquiste operaie deU'ultimo 
biermio. II migliorameno salariale che, 
neirinsieme. ha toccato il 20-30% ha 
resistito al massiccio tentativo di ero-
sione sopravvenuto alia conquista. Na-
turalmente vi e una diffusa differen-
ziazione di situazioni. malgra <o la 
scnmparsa delle gahbie. Vi sono zone 
e branche industriali dove la situazio-
ne di p'ena occupazione' obhliga gli 
industrial! a retribuzioni extra contrat-
ttiali che possono raegiungere inche 
pnnte dell'W) 100%. Ve ne s<mo altre 
(Me77ogiomo) ove la diffusa disorcu-
pa7i'one consente fa<ce di sottosalarto 
o di stentato ri"«netto dei minimi Com-
plessivamente. cnmunque. la classe ope
raia ha compiuto un passo in avanti 
nell'ultimo biennio. 

L'unita sindacale ha mostrato nei fat
ti la sua grande efficacia. I comuni-
sti snno ronvinti cne. malgrado le era 
vi difficolta tuttnra esistenti. il proces-
so unitario de\e andare avanti fino al
le «;iie oiu avanza'e con^eeuenze 

II punto p''u acuto dello scontro di 
clas<** e co^titiino dalla contratta7:nne 
37-eidaIe Si ca'cola che s»ano vali 
firmati circa 4 500 accordi aziendali e 
di erupoo inlerespanti un mtlione e 
rm7o di lavora'on Tl rontemito di 
questi accordi mostra una prevalen7a 
delle conquiste economiche: sa'ari. 
premi di prndii7iorie. co»timi. 14'. inden-
nita Cid comporta increment! di sa 
lar*n reale e una crescente differenzia-
zione fra le condizioni ottenute con la 
contrattazione ar*irnlata e OIIPIIP che 
si esauriscono neH'aopIicazione dei mi
nimi contrattuah PMI tenace e invece 
la rt"?i«;tpn7a mdronale attorno alle ri-
ch!p«tp che riffuardano modif'ohe rpall 
p potpri di controllo sull'organizzazio-
ne del la\nro Pprco i sindacati sotto 
Imeano giiHtamentp la neces^ita di con
cent rare lo scontro sul problema del 
I* mnirn,,,'7'nnp dpirorgarti77a7ione del 
Iavoro: salute, orario. qualifiche. e an
che salario ma essenzialmentr come 
aumento della retribuzlone orarla. 

E' un fatto che le lotte hanno mes-
so in crisi la vecchia organizzazione 

del Iavoro e 11 complesso del rappor
ti aziendali. Questa crisi si esprime 
in una serie di disfunzioni: assentei-
smo. calo del rendimento sotto il pro-
filo quantitativo e qualitativo; disfun
zioni saltuarie dipendenti da scioperi 
articulati in ufflcine il cui rendimemo 
condiziona la produzione della linoa. 
o da scioperi in aziende fnrnitrici di 
semi lavorati. II tentativo di intensi-
flcare i ritmi di Iavoro si e uria'o 
con l'accresciuta forza di controllo e 
di contrattazione conquistata nel corsu 
delle lotte: i delegati di linea. ad esem-
pio. possono intervenire prontamente a 
determinare la velocita della linea. la 
consis'enza degli orcanici. e cos! 
via. II vecchio tipo di organizzazione 
del Iavoro in cui tutto veniva deciso 
dall'alto. viene oggi rifiutato dalla clas
se operaia ed esso risulta facilmen-
te vulnerabile tramite la lotta. 

La volonta della classe operaia e le 
esigpnze oggettive comandano la ricer-
ca di una nuova organizzazione del Ia
voro che comporti un rinnovamento 
tecnotogico e la restituzione di un nuo-
vo valore alle mansion! e alle capaci
ty professional! dell'operaio. Si tratta 
di recuperare. fra l'altro. il terreno 
perduto dalla caduta degli investimen
ti tecnologici dopo il 1963 64. Le prime 
esperienze mostrano che la classe ope
raia e in grado di concepire un'orga-
nizzazione del Iavoro che garantisca un 
aumento della produttivita escludendo 
l'intensificazione del Iavoro e la mor-
tiflcazione delle capacita umane dei la-
voratori. Questa battaglia decidera. in 
ultima analisi, it peso che potra eser-
citare nel prossimi anni la classe ope
raia in fabbrica e nel paese. E" un 
processo di trasfnrmazione che si rea 
Iiz7era in un periodo non breve, attra
verso ob'ettivi parziali ma concorren-
ti con una linea di democrazia e di 
controllo. inqtiadrata in una nrnsnetti-
va generale di sviluppo economico. 

L'inlziativa operaia per una nuo
va organizzazione del Iavoro indica le 
linee di una reale ripresa produttiva. 
assicurata da nuovi Investimenti tecno
logici, e da una piena valnrizzazinne 
del iavoro. Net corso di questa lotta, 
i nuovi organismi di fabbrica saran-
no chiamati a dimostrare la loro vali-
ditft come strumenti oermanenti di con
trattazione e di controllo. 

Lotte aziendali 
e per le riforme 

Un nesso strettissimo collega la lot
ta della classe operaia per una nuova 
organizzazione del Iavoro e per nuovi 
rapporti aziendali con la battaglia piu 
generale per nuovi indirizzi produtti-
vi. per una programmazione che. at
traverso le riforme di struttura, avvii 
a soluzione i problemi del Mezzogior-
no e dell'agricoltura e aumenti la pro
duttivita media dell'economia italiana. 
Ed e questa la base oggettiva delle 
alleanze che la classe operaia stabili-
sce con le altre forze lavoratrici. • 

Promuovere l'incremento della pro
duttivita media generale significa. an
zitutto. affrontare i problemi del Mez-
zogiorno e dell'agricoltura. Si tocca qui 
H tema del danno causa to dalle man-
cat e riforme. Un altro anno e passa-
to e alle riforme non si e ancora mes-
so mano. It progetto di tegge per la 
casa, appena presentato al parlamento. 
segna un netto arretramento rispetto 
agli impegni minimi irrinunciahili as-
sunti dal governo nei rispetti del sin-
dacati. Gli altri progetti di riforma 
connscono un cammino incerto. sbal-
lottati dai contrast! interni alia mag-
gioranza. • I loro tempi saranno lunehi 
mentre la crisi richiederebbe 1'urgen-
za. Vi e il ritardo della programma
zione. It CTPE ha davanti a se solo 
un abbozzo di programma e non si 
possono gabellare per programmazio
ne in atto i vari «progetti > per la 
casa. la sanita. il Mezzogiorno. ne tan-
to meno la cosiddetta contrattazione 
progranrimata. Tl recente «libra bian
co > indica in 4.000 miliardi i residui 
passivi in conto capitate: rhe e la tra-
duzione contahile dei ritardi politici 
degli ultimi anni. 

L'accrescimento della produttivita 
aziendate non pud piu essere pagato 
con l'aggravamento delle contraddizioni 
nazionali: ecco la necessita di un col-
legamento fra Iotte di fabbrica e lotta 
per le riforme di struttura e una pro
grammazione democratica. Naturalmen-
te, i sindacati, nel compiere le loro 
scelte su casa e sanita, tengono anzi
tutto conto delt'urgenza dei bisogni da 
soddisfare. che poi sono all'origine del
le possibilita di mobilitazione e di lotta. 
Si tratta, infatti. di riforme che. ridu-
cendo i costi dei servizi. si tramutano 
in un aumento del salario reale. Co*i. 
la politica delle riforme si e trasfor-
mata da tema di propaganda in ogget-
to di lotta concreta Nel momento in 
cui il sindacato apre una vertenza suite 
riforme e mobilita in tale funzione i 
lavoratori, esso deve valuta re le forze 
mobihtabili Tali forze sono ingenu. 
ad esempio. per la casa. mentre per 
altn obiettivi le possibilita del sinda
cato di mobilita re gli operai appatono 
piu ridotte E tuttavia it sindacato ha 
esteso la sua azione ai Diu different!' 
obiettivi di riforma: scuola. fisco. e 
piu generalmen:e agrimltura e Mezzo 
giorno. Tuttavia. qui deve intervenire 
la funzione insnstituibile >iel ^artito po
litico della classe operaia. che e pro-
pno quella di stabilne il nfss»i fr^ ie 
varie riforme in una prospettiva eene 
rale e unitaria Si tr<ma Ji far emer-
gpi*e il cnn'eni'tu di s'nitura di mini 
riforma che deve esprim"rsi in una 
modifica sostanziale dei •'apporti fra 
le classi. in modo da determinare it 
mutamento del processo di accumula; 
zione. 

Questione agraria e questione moridio-
nale sono problemi nazinnali e non set-
toriali. Naturalmente; per ogni singula 
riforma il parti to deve assumere con
crete iniziative unitarie di mobilitazione. 
Per ogni riforma di struttura v'e 'a 
possibilita di una multiforme mobilita 
zione delle masse che permetta un ap-
proccio concreto ai grandi temi del 
rinnovamento. II partito. a tutti i li-
velli. deve essere capace di tradurre 
i grandi obiettivi di riforma in concreti 
obiettivi di lotta, anche modesti e li-
mitati. ma coerenti. 

II compagno Amendola ha, a questo 
punto, analizzato piu dettagliatamente 
i problemi del Mezzogiomo « dell'agri

coltura. Nel Mezzogiorno !e espressioni 
piu drammatiche della crisi sono la 
disoccupazione e l'emigrazione. Se non 
si muta indirizzo, entro il J980 dovran-
no emigrare altri 3 milioni di meri-
dionali. L'emigrazione investe ora prin-
cipalmente le citta che rjrniscono e 
formano mano d'opera destinata ad es
sere utilizzata fuori del Sud. Alle vec-
chie zone di cronica miseria si iggiunge 
oggi una zona di nuova Hisoccupazione 
di diversa qualifica e base -ociale. Ne 
nasce una massa di malcontenti che 
pud trnvare nei giovani intellettuali se.i-
za Iavoro i quadri per azioni anche 
per nostra responsabilita, facilmente 
deviabili verso falsi obiettivi. 

Si riduce la popolazione attiva. che 
tende a scendere al disotto del 30% 
(media nazionale: 37%). Sui 450.000 
nuovi posti di Iavoro creati nell'indu
stria fra il 1960 e il '68. solo 16.000 
si trovano nel Mezzogiorno, ed inoltre 
si registra una dissoluzione del tessuto 
industriale tradizionale e anche di quel-
lo piu recente Quale prospettiva offri-
re ai 4 milioni di giovani? Un milione 
e mezzo studia (con scarso prolitto 
data la situazione della scuola). un mi
lione e mezzo lavora in condizioni di 
sottosalario. un altro milione non risul
ta da nessuna parte e deve trattarsi 
di ragazze senza prospettiva di emanci-
pa/ione. Viene a crearsi un potenzialp 
esplosivo e sorge 11 problema politico 
di indirizzarlo giustamente. Non si pud 
isolare. astrattamente. la « nuova » clas
se operaia meridionale da questo con-
testo di arretratezza aggravate dalla 
speculazione. dalla congestione. dalla 
motorizzazione. I problemi post! da 
questa arretratezza antica diventano piu 
difficili e romplessi anche per i nuovi 
squilibri creati dalle trasformazioni in 
atto. Cid esigerebbe iniziative di lotta 
per I'esecuzione di grandi lavori pub
blici che possono offrire una prima 
occupazione e nel contempo soddisfare 
bisogni urgenti. Si tratta di promuover-
le a livello comunale. con costanza, 
6tabi1endo un concreto legame con le 
masse e i loro bisogni immediate 

A proposito dell'agricoltura, Amen
dola richiama anzitutto alcuni dati sta
tistic! dello sconvolgente processo di 
trasformazione che e in corso. Rispetto 
al 1959 gli occupati sono diminuiti del 
47% e sono ora il 19.4% della mano 
d'opera nazionale. I! numero delle 
aziende. nell'ultimo decennio. e diminui-
to del 15.8% e I'area coltivata e di* 
minuita di oltrp un milione e ROII 000 ha. 
E' fuori di dubbio che bisogna pro-
grammare una trasformazione anche 
profonda dell'attuale sistema coltura-
Ie, ma non si pud considerare fisiologico 
il fenomeno dell'abbandono dei terre-
ni, che pone seri problemi anche per 
la sicurezza e la conservazione del 
territorio. Diminuite sono le aziende a 
conduzione diretta e quelle in econo
mia. a colonia, ma in proporzioni molto 
diverse che stanno a dimostrare (le 
aziende a conduzione diretta hanno au-
mentato la suDerflcie coltivata) che c'd 
un crollo della mezzadria e della co
lonia. mentre la conduzione diretta mo
stra vitalita. Questo tipo di azienda 
avrebbe ben altro awenire in un qua
dro modificato di indirizzi economici e 
politici. 

L'aspetto piu grave della situazione 
agricola & I'andamento degli investi
menti. di cui e sintomo la riduzione 
della spesa pubblica. Non pud quindi 
che continuare un esodo caotico. e le 
incertezze aumentano per i riflessi delle 
norme comunitarie (nel 1970. solo 40.000 
aziende sono risultate idonee ai ftni 
del sostegno comunitario). La crisi agri
cola incide negativamente sulla pro
duttivita media dell'intero sistema eco
nomico. scarica mano d'opera sulle 
grandi citta, pone element! di rischio 
per l'insorgere di contraddizioni fra le 
classi lavoratrici. I grandi agrari ten-
tano di organizzare il malcontento in 
un blocco rurate in funzione antioperaia 
e antidemocratica, connettendosi con 
analoghi tentativi nelle citta per un 
blocco d'ordine in cui larga parte hanno 
i ceti parassitari e la sovversione fa-
scista. Si tratta. naturalmente. di ten
tativi motto difficili per loro. Tutta 
una serie di successi ottenuti nelle lotte 
democrntiche (collocamento. riforma 
dellaffitto. ecc.) hanno costituito fatti 
dirompenti che incidono sui rapporti di 
classe E«si ooneonn nrobltmi nuovi 
at movimento democratico (ad esempio. 
la gestione del collocamento. tale da 
non porre sullo stesso piano Ie piccole 
imprese contadine e le grandi aziende 
capitalistiche). 

Crisi agricola 
e questione del Sud 

La creazione di un fondo nazionale 
per to sviluppo agncoto amministrato 
dalle regioni deve consentire la tra 
sformazione dem<XT5>tira degli enti di 
sviluppo. il pmgresso deH'as^ociazioni-
smo. Ma un rinnovamento deH'agrieoI-
tura esige anche una -evisione pro
fonda e antiproterionistica della politica 
agricola comunitaria. 

L'aggravamento della questione agra
ria e della questione meridionale pone 
esigenze urgenti di mutamenti dell'in-
dirizzo di politica economica. Vi sono 
problemi connessi molto impnnanti ma 
cht- attirano. tuttavia. un'attenz.one in-
sufficiente. saltuaria. spesso "-•«-?;ile. 
dei partito: crisi della mor" \ di-
fe.«rt del suolo. acqua ed it ,<zione. 
eci»logia. e che tuttavia varmo affron 
MM nel quadro di una battaglia ge 
nerale ed unitaria per un nuovo corso 
d* llr sviluppo economico italiano. Oc 
corre rafforzare la nostra critica radi 
cale alle leggi speciali. agH interventi 
seUonali e straordinari. ai piani verdi 
etl alia Cassa per il Mezzogiorno. 

Occorre riaffermare il carattere uni-
tanfi e nazionale della politica meri-
dionalista. che si conduce nello stesso 
tempo al Nord ed al Sud. attraverso 
unn politica nazionale degli investi
menti. che comhalta la congestione al 
Nord e la emigrazione al Sud. Ma 
lo sviluppo coerente di questa politica 
esigr la scomparsa della Cassa per il 
Mt zzogiorno e del Ministero per il Mez
zogiorno. Una politica nazionale degli 
investimenti deve essere diretta da un 
so'o centro nazionale di programma 
zione nel quale le regioni debbono 
essere present] fin dal primo momen 
to per partecipare alia elaborazione 
dei criteri, alle scelte degli obiettivi, 
alia diatxibuzione del inezzL 

I Consigli regionali hanno rivendica-
to. nella redazione degli statuti, la loro 
funzione primaria nella elaborazione e 
attuazione di una politica di program
mazione democratica nazionale, rifiu*' 
tando ogni tendenza ad angur.ti parti-
colarismi e contrapposizioni pericolo-
se e chiedendo una partecipazione alle 
scelte fondamentali come organ! cor-
responsabili, in un ordinamento plu-
ralistico di potere. La stessa politica 
meridionalistica non pud essere soltan
to fatta dalle regioni meridionali. ma 
da tutte le regioni italiane, tutte in-
teressate alia soluzione del problema 
meridionale. Da questo punto di vista. 
va considerate come transitoria la co 
stituzione di un organo specifico di 
collegamento tra le regioni meridionali. 

Bisogna sopratutto evitare che la ne-
cessaria politica di concentrazione de
gli investimenti industriali nuovi nel 
Sud, si traduca in criteri meramente 
quantitativi e territoriali. in contrappo
sizioni territorial! che facilitano la cor-
sa sfrenata ai municipalismi, ai loca-
lismi, ai falsi regionaljsmi. Non biso
gna sottovalutare la spregiudicata ca-
pneita di manovra dei gruppi di no-
tnbili locali della DC anzitutto, del so-
cialdemocratici e dei repubblicani, del
le destre. ma in certe locality persino 
dei socialisti, per la formazione di 
blocchi reazionari di solidarieta terri-
toriale. 

Una strategic dello 
sviluppo industriale 

Combattere la congestione al Nord 
e da tempo un punto della nostra li
nea di programmazione nazionale. Pe-
rd combattere la congestione al Nord 
non vuol dire, sia chiaro. opporre a 
queste zone del Nord altre zone con-
gestionate del Sud. perche la conge
stione in certe zone meridionali pre-
spnta gli stessi fenomeni, su di un 
altro piano. A Taranto, per esempio, 
I'insediamento delle acciaierie, senza 
un quadro generale di sviluppo, ha 
provocato fenomeni di speculazione. di 
congestione, ecc., che sono tipici delle 
zone congestionate del Nord (mancan-
za di infrastrutture, mancanza di ac
qua). ma aggravati dalle condizioni di 
arretratezza meridionale. E non e que
sto il modo di risolvere la questione 
meridionale. 

Occorre evitare che si arrivi. attra
verso un falso meridionalismo, a una 
contrapposizione tra Nord e Sud. E' 
nell'interesse di tutto il popolo italia
no. e non solo delle popolazioni me
ridionali, che deve essere risolto il 
problema meridionale. Percid ogni mi-
sura di politica meridionalista deve 
essere sostenuta dall'insieme del par
tito, a Genova come a Palermo. 

Naturalmente anche questa linea va 
applicata senza schematismi, nella con
creta ed umana comprensione dei sen-
timenti e delle passioni che animano 
le popolazioni meridionali. Ma e nell'in
teresse delle popolazioni meridionali 
non prestarsi agli equivoci municipa-
listici. 

Concentrazione degli investimenti in
dustriali nuovi nel Mezzogiorno signifi
ca determinare, attraverso la program
mazione, un diverso sviluppo dell'in
dustria italiana. Ma questa politica di 
concentrazione degli investimenti al 
Sud non pud significare ignorare Ie 
esigenze di investimenti al Nord, per 
Ie trasformazioni tecnologiche imposte 
dalla contrattazione aziendale dell'or-
ganizzazione del Iavoro, e per il supe-
ramento di situazioni difficili esistenti 
anche nel Nord. Del resto certi inve
stimenti nel Nord (porti) sono neces
sari per 1'espansione dell'intera eco
nomia nazionale. Non si pud dire al 
Nord di fermarsi in attesa che il Sud 
raggiunga il suo stesso livello di svi
luppo. Si finirebbe col danneggiare lo 
stesso Mezzogiorno. 

E' necessaria la definizione in sede 
di programmazione democratica di una 
strategia generate dello sviluppo indu
striale, una programmazione industria
le. articolata per settori. volta ad af
frontare i problemi dell'industrializza-
z<one del Mezzogiorno. dello sviluppo 
di settori nuovi. della creazione di 
unn domanda di forza-lavoro non solo 
rilevante. ma rispondente al livello cul
tural ed alle esigenze delle nuove ge-
nerazioni. Tale programmazione dello 
svi'uppo industriale richiede un vasto 
impegno tecnico-culturale ed una ric-
ca strumentazione. Si tratta di definire 
programmi di ricerca scientifica e pia
ni di investimenti, attraverso un siste
ma di effettiva partecipazione demo
cratica, che ne garantisca la risponden-
za ai bisogni e alle possibilita del 
paese. 

Una impostazione coerente di una 
politica di programmazione nazionale 
esige una lotta contro gli sprechi. i pa-
rassitismi e le rendite. e richiede nel
lo stesso tempo uno sforzo coerente 
per una riforma della pubbhea am 
mimstrazione e dello Stato. come del 
re>le esige la piena attuazione dello 
ordinamento regionale. Senza una n-
forma della pubblica amministrazione 
non si potra fare molto per una nuova 
poiit'ca economica. Sara una lotta du
ra contro privilegi, inerzie. posizioni 
corporative, e una lotta per la quale 
si dovra. Torse, pagare momentanea-
meiite un prezzo politico, ma che fi-
mra col dare i suoi frutti. 

E necessaria. dunque. una nuova 
pcl'tfca economica, una politica di ri 
forme di struttura e di programma 
zutnt che. eliminando gli oslacoh op 
p-isti alio sviluppo economico dalla re 
sistenza dei ceti pnvilegiati. renda pos 
sibile 1'utilizzrizione di tutte le nsorse 
produtlive del paese. al fine di assi 
cui are una p:ena occupazione. arresia 
re l'emigrazione. elevare Ie condizioni 
di vita delle masse lavoratrici. essen 
z>a:mente attraverso un forte incre
ment) dei consumi sociali. 

E' chiaro che una nuova politica eco
nomica esige una nuova direzione po
litica. La vecchia direzione politica fon 
daia sulla coalizione di centro-sinistra. 
e ormai palesemente fallita. e si tra 
srina faticosamente neH'impotenza. nel 
disordine, nel generale discredito. I 
frii'i dell'Aquila. dopo quelli di Reggio 
Calabria, indicano la necessita di una 
ferma azione di difesa della legalita 
repuhblicana. che deve partire dalla 
rimozione del ministro Restivo, respon 
sabile di avere permesso un'opera di 
aperta eversione fascists, e di avere 
nvolto 1'azione repressive degli organi 
di polizia soltanto contro le manife
station! del movimento operaio. E si 

ignora ancora la verita sulle bombe 
di Milano, mentre restano sconosciuti 
i responsabili degli attentati di Catan-
zarc. Intanto i problemi non vengono 
affrontati, si passa di rinvio in rinvio, 
da una riunione di commissione al-
laltra. da un incontro all'altro, secondo 
la tattica dilatoria cara oggi all'ono-
revole Colombo, come lo e stata per 
cmque anni all'onorevole Moro. II lento 
e tortuoso cammino delle riforme. di 
cui pure si e riconosciuta la necessi
ta e I'urgenza (fisco, scuole. casa. sa
nita) offre la quotidiana dimostrazione 
dell'impotenza della coalizione. 

Ormai Tunica giustificazione avanza-
ta dai sostenitori del mantenimento 
della coalizione di centro-sinistra e quel
la dello stato di necessita, della man
canza di una alternative possibile. Nes-
suno osa piu affermare seriamente che 
il centro-sinistra abbia ancora una fun
zione da svolgere. Ogni giorno, su una 
questione o sull'altra, scoppia il dis-
senso tra i partiti della coalizione. La 
crcnaca delle ultime settimane indica 
come su tutte le questioni trattate 
(viaggio a Washington, azione antifasci-
sta riforma tributaria. scuola. ecc.) si 
siano manifestate all'interno dello stes
so governo profonde divergenze. supe-
rate soltanto precariamente all'ultimo 
momento a mezzo di provvisori ac-
corgimenti. L'ultimo episodio del ritiro 
dal governo del PRI non e che un 
elemento di una crisi che.ha ben piu 
vaste dimensioni, e che e stata rat-
toppata con un frettoloso rimpasto. 
La discussione parlamentare che ha 
preceduto il rimpasto ha dimostrato 
la diversita delle motivazioni avanza
te dai gruppi della maggioranza per 
giustificare un voto. che era dato pa
lesemente per necessita e non per fi-
ducia La prova piu eloquente e fornita 
dal recente C.C. del PSI che ha pro-
clamato, sia pure per i tempi lunghi, 
la prospettiva di un superamento del 
centro-sinistra con 1'istaurazione di 
equilibri nuovi e piu avanzati. 

I quattro partiti della coalizione, pro-
fondamente divisi sulle prospettive della 
politica italiana e logorati da interni 
contrasti, esitano evidentemente ad as-
sumersi la responsabilita di una crisi 
generale che, nella situazione in cui si 
trova il paese e nell'imminenza di sca-
denze come l'elezione del presidente 
della Repubblica (dicembre '71) e le 
elezioni politiche (primavera '73), ap
pare certamente difficile. Le stesse for-
ZP che per tutto il 1970 cercarono di 
prrvocare. attraverso la ripetizione di 
ens: ministeriali, I'anticipazione delle 
elezioni politiche e uno spostamento a 
dr.stra della direzione politica, di fronte 
al fallimento dei loro tentativi di av-
ventura ed alia ferma resistenza ope
raia e popolare. sembrano concentrare 
i loro sforzi all'interno della coalizione. 
per ostacolare ogni tentativo di avviare 
una politica di riforme. 

No; comunisti abbiamo. nel 1970, con-
corso col nostra responsabile atteggia-
mento a respingere i tentativi del 
partito della crisi e dell'awentura. Ab-
b'amo piu volte manifestato. con . la 
nostra condotta. che a noi non interessa 
il giuoco del massacro dei governi, 
non interessa una crisi qualsiasi, un 
nuovo passaggio di mano dall'uno al
l'altro personaggio delta direzione DC, 
che non rappresenti una reale modifica 
di indirizzo politico. Noi comunisti ri-
cerchiamo. invece. nel confronto con 
le altre forze democratiche. e nelfop-
posizione all'attuale governo. la elabo
razione di una piattaforma programma-
tica e la costruzione di un nuovo 
schieramento di forze. Tuna e l'altro 
necessari per determinare una reale 
modifica di indirizzo politico. Stiamo 
certamente attenti alle valutazioni che 
occorre dare sui diversi protagnnisti e 
sulle diverse correnti che si scontrano 
aH'interno delta DC. Non facciamo di 
ogni erba un fascio, memori di vecchie 
esperienze e di vecchie lezioni. Noi 
cerchiamo di stabilire alia luce del sole 
rapporti chiari con le forze popolari 
e antifasciste che esistono nella DC. 
e con le quali vogliamo parlare come 
forze responsabili di fronte al popolo 
italiano per assumerci apertamente le 
nostre responsabilita. Sappiamo che sa
rd decisivo 1'esito della lotta politica 
che si conduce violenta all'mterno della 
DC tra forze moderate e forze de
mocratiche. 

Una soluzione da 
sinistra per la crisi 

Non c'interessa una crisi qualsiasi. 
abbiamo detto piu volte, vogliamo una 
crisi aperta da sinistra perche abbia 
una soluzione di sinistra. Invece la 
ensi nsiagna e marcisce. Non possia-
mo non denunciare i pericoli di questa 
stagnazione e non indicare le respon-
samlita che ricadono su quelle forze 
dei13 coalizione di centra sinistra che 
avvertono la gravita di questa situa 
zione ma che non lavorano ad af 
freltare la costruzione di una alterna 
tiva. di cui pui si riconosce la neces
sita (ed e anche qui pertinente il ri-
clnijmo all ultimo C C. socialista). L'at 
te^g-'iimento responsabile tenuto dal 
pailitu comunista nel condurre ia sua 
battaglia di opposizione al centro-sini
stra non pud signiticare in alcun modo 
confusione della nostra responsabilita • 
am quelle dei partiti della coalizione 
A ciascuno il suo. Non e in crisi il 
« sivicma dei part it ». ma la p«>litica 
di dtterminati partiti. quelli della coa 
IIZM.I.* di centro sinistra, e principal 
mer.u la D.C. 

I! caratiere positivo e costruttivo del 
la nostra posizione deriva. essenzial 
mt'.tie. dall'ob'eltivo che mien l.amo 
ragg'ungere con la formazione di una 
n iJ» & maggioranza che racculga le iu( 
ze dell'attuale maggioranza che hanno 
ricoiKisciuio I esaunmento del cenuo 
sinistra e che intendono ricercaie. co
me hanno detto. nuovi equilil'n noli 
tici. Con queste forze intendiamo di 
sci'ifcie. lavorare costruire assieme 'ina 
reale alternaliva. e gia concretamente 
nei par:* discutiamo con quesie for/e 
ci confrontiamo. lottiamo e lavnnamo 
per cosiruire assicme una nu<>va real 
la. Ma non si confonda questa re 
sp">iishOile condotta che e inux^ia tJ.* 
una visione generale dell'interesse na 
z«>:iale con una atienuazione del nosin 
sforzo di opposizione che rest a ngoro 
so e vigile. sui contenuti programmati 
ci e, soprattutto. neH'impegno di co 
stiU7ione di una alternative democrat! 
ca al centro sinistra. 

II fatto e che mentre il ritrno di 

dfcomposizione del centro sinistra di 
ve:ita sempre piu rapido lento resta il 
ritmo di costruzione di una alternativa 
anche se i processi unitari. che si 
s\nlgono nel paese, vanno gia creando 
nuovi rapporti. che modificano sostan-
zialmente la realta politica del paese. 
Nel corso di questi mnvimenti unita 
ri va prevalendo. finalmente. contro le 
tendenze negatnei e spontaneisie la 
considerazione dei nessi generali che 
collegano le varie battaglie. il valore 
della continuity del movimento la forza 
delle permanenti strutture ortjarnz7:i'e 

II movimento di unita sindacaie. I 
nuovi organi di democrazia sorn nelle 
fabbriche; le nuove direzioni ed i nuo
vi rapporti politici che si vengono af 
fermando nelle regioni, nelle province 
e nti comuni: le forme varie ed estpse 
di partecipazione popolare, la ripresa 
di un movimento organizzato delle mas
se giovanili e di quelle studentesche; 
il possente moto di unita antifascista. 
sono tutti processi unitari. vari e di-
stinti nelle loro motivazioni e nella 
loro autonomia. Naturalmente questi 
processi devonn superare molte diffi 
colta. che vanno pienamente valutate 
e rtJ-ponsabilmpnte affrontate. Hannn 
quindi dei tempi che non possono es
sere artificialmente ridotti. se si vuole 
andare avanti seriamente. nella chiarez-
za necessaria. Questi processi concorro-
no a creare una nuova realta politica 
e sociale che sempre piu entra in con-
trasto con la vecchia e superata formu
la di centro-sinistra. Tutto questo e 
vero. E la tesi che tutta questa lenta 
ma profonda e reale modillcazione dei 
rapporti politici debba trovare nelle 
elezioni politiche del 1973 il suo shoe-
co. per determinare in quella occasione. 
attraverso 1'espressione della volonta 
popolare. 1 «nuovi equilibri > politici 
su cui dovrebbe essere fondata una 
nuova direzione politica. potrebbe tro

vare consenz'enti i comunisti. allenati 
ai tempi lunghi. non mossi da fretto-
lose impazienze. fiduciosi nelle prospet
tive di una trasformazione democrati
ca e socialista del paese. 

Nafura del pericolo 
fascista e reazionario 
Al PCI 1 tempi lunghi converrehbe 

ro. Ma.la scelta dei temni nnn dtpenrip 
esclusivamente da noi. Ma la soprav
vivenza del governo di centro sinistra 
rappresenta un deterioramento della 
situazione politica L'agnnia del centro 
sinistra sta mettendo in crisi le istltu-
zioni democratiche. Un paese non pud 
viver6 a lungo in uno stato di crisi. 
Ed e proprio per evitare che la crisi 
politica possa avere domani una solu
zione democratica. che significhi avven 
to alia direzione del paese delle forze 
lavoratrici. che le forze conservatrici 
e quelle apertamente reazionarie cerca-
no d'imporre una < controrivoluzione » 
preventiva. o. almeno. una sterzata a 
destra. • • - .-

II pericolo fascista non sta nei resi
dui del vecchio fascismo. e nemmeno 
nelle bande organizzate con le sovven-
zioni elargite dal padronato. II perico 
to cresce per il legame stabilito tra 
qu(*?te bande e le centra I i internazinna 
li imperialistiche. i servizi segreti. 1 
comandi della NATO, tutto lo apnara 
to che ha rivelato la sua esistenza e 
la sua decisione nel colpo di Stato 
greco e nelle oscure manovre che. tra
mite i militari. gli USA stanno enndu 
cendo in Turchia. Le conclusion! dell'in-
chiesta sui fatti del luglio '64 P siitlat 
tivita del Sifar dovrebbero essere pid 
atientamente valutate. e pid lareampn 
te fatte conoscere. Ma il pericolo mag-
giore deriva dal fatto che i gover
ni di centro-sinistra. non affrontando 
e risolvendo i problemi posti dalla 
programmazione del paese. hanno crea-
to le condizioni che oggi permettono al 
fascismo di tentare di conquistare una 
base di massa. 

E' stato osservato giustamente che 
il governo. agitando I temi delle rifor
me. ma non realizzandole, aumenta nel
le masse popolari amarezze. delusio-
n?. insoddisfazioni. mentre promuove la 
mobilitazione dei ceti interessati. 

U pericolo fascista comincia ad es
sere serio. quando gli interventi stra-
nieri e le sowenzioni padronali per
mettono a dei quadri spregiudicati di 
conquistarsi delle basi di massa. 

E' Ia mancata soluzione dei proble
mi del paese che crea Ie condizioni 
ohiettive perche possa svilupparsi an
cora una volta il vecchio tentativo rea
zionario di mobilitare il legittimo mal
contento delle masse a vantaggio di 
quelle stesse forze che hanno impedito 
e vngliono imped ire ogni politica rm-
novatrice. f^ crisi del centro-sinistra 
si manifesta. inoltre. nella assenza di 
una ferma volonta politica antifascista 
capace. nel quadro della CostHusione, 
di orient a re I'attivita di tutto I'appa-
rato dello Stato nella difesa della le-
t>aiita repuhblicana. 

I gravi fatti dell'Aquila dimostrano 
come Tesperienza di Reggio Calabria 
non sia un fatto eccezionale ed Isota-
to che esso pud ripetersi oggi nel 
Mezzogiomo. domani in altre regioni, 
anche del Centro e del Nord. La tesi 
degli opposti estremismi si traduce Del
ia politica dei due pesi e delle due 
misure. che oggi si esprime soprattutto 
negh atteggiamenti assunti in seno al-
lalta burocrazia. alle forze di polizia 
p alia Magistratura. di favoreggiam^n 
to e copertura dei gruppi fascisti. II 
falto che una citta come Reggio Cala 
bria sia stata abbandonata per mesi 
a'la attivita di un movimento direlto 
di forze reazionarie. e che sfruttava 
I antica e giustificata ostilita delle mas
se popolari verso lo Stato per impedire 
I a'.luazione di una riforma democrati
ca come I'istituzione regionale. indica 
I'lmpossibilita per it governo Colom 
ho d; prendere quelle misure politi
che (espulsione dalla DC del sindaco 
Bmiaglia) che avrebbero isolato gli av-
v*-riiurieri e h avrebbe messi in condi 
riom di non nuocere oltre Occorre por-
•v a confronto lo zelo antioperaio di 
certi magistrati. che neH'aulunno 1969 
hani-'i nrnvvt-HiiTo d'uffico a miglia'a 
i i dtnunre contro operai e attivisti 
si .on all |>ei prt-sum*- vmlaziom ilella 
logge avvenute nel corso degli scioperi, 
con la tolleranza dimostraia da una 
parte della magistratura verso i sedi-

(Segue a pagitm 7> 
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ziosi fascist!, colpevoli dt tanti reati. 
flno all'assassinio del lavoratorp Mala-
caria. per comprendere il guasto re 
cato alio Stato repubblicano dalla so-
piavvivenza di un governo incapace di 
affermare la volonta di una Costitu-
ziorie che indica chiaramente nel fa 
scismo un nemico da combattere con 
tutti i mezzi forniti dalla legge. 

Di fronte alle bombe di Catanzaro 
ed alia sfacciata arroganza fascisia. un 
grande sussulto unitario antifascista ha 
scust-u il paese. che ha cumpreso il le 
game che collegava le bombe di Catan
zaro e quelle di Milano Ma se vogha 
mo che questo moto non si spenga 
nuovumente nell'amarezza e nel hi deiu 
sione, bisogna che I'unita antifascista 
si traduca in una politica antifascista. 
capace di togliere. con le riforme di 
strultura. le basi social! del fuscismo. 

All'on. Colombo che ha chiesto, all'in-
domani dello attentato di Catanzaro, 
la solidarieta delle forze costituzionali, 
come a rinnovare il patto costituzio 
nale, noi comunisti rispondiamo che 
quell"appello ha perso ogni significa-
to perche immediatamente contraddet-
to dal ritorno alia teoria ed alia prati-
ca degli opposti estremismi. II patto 
costituzionale deve essere pienamente 
osservato, applicando integralmente la 
Costituzione, e quindi realizzando le 
riforme che essa esplicitamente preve-
de. Ma come attuare una politica di 
riforme senza una nuova direzione po
litica. senza una nuova maggioranza. 
senza un collegamento con la forza che 
noi comunisti rappresentiamo? 

Una nuova maggioranza 
per fare le riforme 

E' questo il problems che poniamo 
ai compagni socialist! ed agli amici 
delle varie correnti di sinistra del I a 
DC che hanno piu volte nconosciuio 
che senza i comunisti e contro i co
munisti non si pud fare una politica 
di riforme. Che cosa propongono come 
aiternativa, quali sono le loro prospet-
tive? Che cosa intendono quando par-
lano di < nuovi equilibri >? Non e piu 
l'ora delle strizzatine d'occhio. e I'ora 
dell'assunzione delle piu coraggiose re-
sponsabilita. Non sembra che l'ipotesi 
avanzata di un bicolore OC PSI. come 
primo passo di two spostamento verso 
sinistra abbia qualche possibility di 
realizzazione. I tentativi compiuti in 
questa direzione a Milano. a Palermo. 
Cagliari, Bari. sono falliti per 1'inter-
vento della Segreteria della DC. pronta 
ad impedire spostamenti anche minimi 
a sinistra, ma arrendevole di fronte 
at vari Battaglia. Comunque e un'ipo-
tesi tattica che mostra di essere poco 
consistente e, nella migliore delle ipo-
tesi, di essere soltanto un momento 
di passaggio verso nuovi e piu stabili 
equilibri Comunque, sta ai promotori 
di tale soluzione di presentare aperta-
mente le credenziali. 

Chi come noi. ha inteso sottolineare 
I pericoli incombenti di reazione .non 
Intende sottrarsi alle sue responsall-
lita. ma chiede a tutte le forze anti-
fasciste di assumersi le proprie. e d) 
non mettere piu la testa sotto la sabbia. 
per non vedere. 

Per parte nostra Intendiamo compfe-
re tutto 11 nostra dovere. Anzitutto, 

nella mobilitazione unitaria antifasci
sta Bisogna che la forza del movimento 
unitario imponga alio stato di compiere 
tutto il suo dovere. di apphcare la 
Coatituzione e la legge del 1952, di 
sciogliere le organizzaziom armate fa 
sc'Me. di arrestare 1 caporioni ed i fi-
nannaton. Abbiamo detto apertdmen'.e 
cue se il governo non compira il suo 
dovpre. sapremo compierlo noi. II in-
rnviamo questo impegno. anche alia 
luce dell'esperienza vissuta all'Aquila. 
Nun cadere nella trappola delle pro-
votazioni e nella spiraln «Kgli inci-
dtnti. non significa non saper difendere 
con la fermezza necessaria e con i 
mezzi adeguati la nostra digmtn e la 
iniegrita e sicurezza delle nosfre sedi, 
sicupi come siamo che la difesa del 
n'.stro partito. significa difesa della de 
mociazia italiana. 

Saldare nelle fabbriche 
I'unita politica 

Ma. soprattutto. compie'-e il nostro 
dovere nella battaglia antifascista e 
nuscire a saldare nella fabbriCi! (To 
miiati antifascist!) I'unita oolitica della 
classe operaia. perche I'unita sindacnle 
non e sufficiente. a saldare nel paese 
l'aileanza tra classe operaia. cuntadini, 
ceti medi urbani. Nel momento in cui 
si registra uno stato di grave dlfficoita 
occnomica nell'artigianato, nella piccola 
e media industria, nel piccolo com 
mercio, bisogna sapere svolgere in tutte 
le direzioni una politica coerente. verso 
1 ceti medi produttivi. una politica che 
raiforzi e non indebolisca quplle al-
|pan7e che sono alia base della nostra 
forza politica in tante regioni e z.me 
di Italia. 

Una politica di riforme non p.id essere 
indolore. essa comporta necessari.imen-
tp un prezzo. non solo finanziano. n:a 
anche politico e sociale. e nn aggra 
vamento della tensione. Ma cio non 
pud significare accettare fatalisticamen-
te I'alea della lotta. senza ealcolare 
attentamente le possibilita di successo 
e le conseguenze di un eventuale m-
successo. Da certi atteggiamenti sem
bra che si possa allegramente rinun-
ciare a raccogliere attorno ad ogni ri-
forma il massimo dei consensi possi-
bili. per tentare di ridurre I'area del 
dissenso Una impostazione coereire e 
nello stesso tempo avveduta Jelle ri
forme ci deve permettere d'imuedire 
ai nemici delle riforme di mobilitare 
inter e categorie. E' necessario invece 
stabilire un collegamento democratico 
con la grande maggioranza degli mse-
gnanti. dei professionisti, dei medici, 
soprattutto con le nuove leve cresciute 
nel ventennio repubblicano. 

Non si pud pensare. ad esempio. di 
fare la riforma della scuola senza il 
consenso della maggioranza degli stu
dent! e degli insegnanti. Questo con
s e n t si pud conquistare. La Conferenza 
nazionale per la scuola ha dimostrato 
come questa grande questione di rifor
ma — cosl ricca di implicazioni social). 
ideali e culturali — sia sempre piu av-
vertita da larghe masse iavoratrici e 
popolari. Essa viene post a. oggi. dalle 
organizzaziom dei lavoratori innanzitut-
to. certo, in termini di emancip^zione 
e di giustizia, ma anche in nome di 

es'penze di carattere piu generale: essa 
viene vista come condizione essenziale 
per I'attuazione e il sucoesso delle al-
tre riforme — quelle che sono state al 
contro delle lotte dell'ultimo anno — 
e per 1'affermazione di un nuovo tipo 
di svi'uppo economico e sociale. 

Le sorti del servizio sanitario nazio
nale o della nuova politica urbanistica 
ed edilizia. sono in buona parte legate 
alia trasformazione dell'Universita. al-
I affermarsi di nuovi orientamenti nella 
ricerca scientifica e tecnologica e nella 
formazione dei quadri. degli specialist! 
poi I una o I'altra branca. Porre su nuo
ve basi 1'organizzazione della produzio-
ne e del lavoro — nella grande indu
stry. innanzitutto — e possibile solo 
applicando su larga scala le conqulste 
del progresso scientifico e tecnico ed 
elevando il livello di istruzione. di qua-
lificazione culturale e proressionale dei 
lavoratori. Questa e d'altronde la via 
per accrescere la produttivita nazionale 
e gurantire un nuovo. intenso sviluppo 
deli'economia italiana. A loro volta, 
I problem) dell'occupazione dei diplo
mat! e dei laureati, specie meridional!. 
che si trnvano oggi privi di lav iro e di 
pro.spettiva. possono essere risolti solo 
nel quadra di uno sviluppo economico 
pmgrammato. che assicuri il pieno im-
piego delle risnrse materiali. umane. in-
teilettuali del paese. 

Piu larghe basi di massa 
per il rinnovamento 

Bisogna riconoscere che il problema 
dell'allargamento delle basi di massa 
di una politica di rinnovamento e stato 
6pesso sottovalutato. Non si pud restrin-
gere I'attenzione ai problemi delle for
ze operaie occupate nei settori indu-
striali piu avanzati. e trascurare il col
ic gamento tra questi settori e la grande 
nias.sa popolare. e principalmente le 
grand] masse disoccupate e le popola-
zioni del Mezzogiorno. Indebolire. come 
e avvenuto. questo collegamento. «i-
gnifica aprire dei varchi alia controf-
fensiva reazionaria. Non si pud non 
collegare gli sviluppi peculiari della sl-
tunzione meridionale ad una minore 
iniziativa meridionalistica della classe 
operaia. ad un indebolimento obiettivo 
deh'alleanza tra classe operaia e po-
pola7ione del Mezzogiorno. 

C'osi non vi pud essere unita popolare, 
senza una partecipazione attiva delle 
ma'5^ femminili Ora solo una mino-
ranza delle donne e oggi occupata nel-
I'ndustria e nei servizi. mentre si e 
ridotta la occupazione del!'2gricoJtura. 
La maggioranza delle donne e condan-
nata alia disoccupazione. Dobbiamo tor-
nare a rivolgere un discorso chiaro e 
semplice alle madri di famiglia. alle 
casahnghe. alle ragazze senza prospet-
tiva di occupazione. 

II rapporto con le 'masse giovaniJi 
deve essere fondato su rapporti chiari 
e ltali. nella convinzione che sol'anto 
la trasmissione del nostro patrimonio 
idealp • potra assicurare quella conti-
nuita tra le generazioni che e garanzia 
del nostro avvenire. 

II compagno Amendola ha infine af-
frontato alcuni aspetti dello stato del 
partito, del suo orientamento politico 
e ideale. 

Sulla relazione di Amendola si & 
aperto il dibattito. Degli interventi da-
remo il resoconto domani. 

I giovani rischiano di restare senza istituto 

Corteo di studenti ad Agrigento 
contro I'incuria del sindaco dc 

AGRIGENTO. 15. 
I dnquecento studenti dd pro-

fessionale di Agrigento entro Q 
22 marzo dovranno sgombrare 
1'attuale sede deU'istituto in 
via Favara Nuova per via dello 
•fratto imposto a) comune dal 
propnetano dei locah. pare per 
mnncato paftamento deU'affitto 

Praticemente neJ beJ mezzo 
deU'anno scolastico a causa 
deU'incuna inammtssibile della 
giunta e del sindaco dc in par-
ticdare. gli studenti rischiano 
di restare senza istituto. 
Stamane l'intero corpo degU 

studenti e degli insegnanti * 
aceao n sdopero ettraversando 
in corteo il centro cittadino. 
Una delegaztooe si i incontrata 
con U sindeco U quale non ha 
saputo prospettare un'adeguata 
•oluzione se non quella (b smem-
brare l'istitato col tra-srenmen-
to di died classi a Villaseta 
(una fraxione a 15 km. dalla 
atta) mentre altre cinque re-
•terebbero in on nugazzino di 
via Favara Nuova. e infine i 
oorsi femminili in via Forca di 
Mare, Questa proposta. oltre 
provocare grave perdita <fi tem
po e di denaro. pnverebbe i 
tre nuovi locaU proposti del 
matenele e delle attrezzature 
d'dattiche (laboraton. ofHcine. 
gabinetb da ctumica. ecc.) fon-
damenub per il tipo di ime 
gnamento professKXiale del 
lisUtuto 

Al ternune deU'aicontro col 
Sindaco. gli student) hjnno d-J 
fuso un voLantino in cm si di 
ctuarano uuoddisfaui e la de 
Cisjooe di conunudre le *&ila 
s o u flno a quando U comune 
e le autonta scolastiche non 
•vranno dato un adeguata solu
zione *\ problem*. 

Sempre piu decise prese di posizione 

Parri e I'ANPI contro 
la grazia al boia Kappler 
Interrogazione PCI 

Aftendenti civili 

al posto di 

quelli militari? 
Aboliti gli attendenU, che 

rappresentavano un anacrom-
stico residuo medioevale. gli 
aJU gradi delle Forze arma-
te avrebbero trovato 11 mo-
do dl sostituirli con persona
te civile adibendolo alle stes-
se funzionl 

Una interrogazione al pre-
sldente del Consiglio e a] ml-
nistro della Difesa e stau ri-
volta dai compagni Pielrobo-
no, Fasoll. D'Alessio e Bol-
dnm per comiscere I'esattez 
za di questa mrtizia e per co 
misrere «quali s<inu gli aitrl 
runzionan delia camera diret-
tiva della ammtmstrazlune ci
vile dello Stato di grado cor-
rlspondente a quello degli ul-
ficiali general! a godere dl 
analogo trattamento ». 

II sea Ferruccio Parri. pre-
sidente della federazione ita 
liana delle associazioni parti-
giane (FIAP), si e pronunciato 
contro la concessione della 
grazia richiesta da parte tede-
sca per Herbert Kappler, che 
sta scontando l'ergastolo nel 
carcere militare di Gaeta per 
la strage delle Fosse Ardeati-
ne: m Sono declsamente con-
trano — ha detto Parri — per-
che Kappler k il responsabile 
diretto e accertato dell'eccidlo 
delle Fosse Ardeatme Porter6 
il problema di fronte al Co-
mi ta to nazionale unttano re
cent emente costituito per ia 
lotta al faseismo. II parere 
della Reslstenza b. senza nes-
suna possibilita di dubbio, 
questo: nessuna grazia per il 
responsabile di un delitto co
sl mostruoso*. 

m Non so quail slano le tn-
tenziom del jtoverno In propo-
sito — ha a eel unto Parri — 
ma se per ipotesi stesse pre-
parando Ia concessione della 
grazia nun dimentichi che sa 
rehbe ^iio orpriso dovere sen 
rirp il Parlampnto » 

CViptm n> fs»n/»p«cwin» *1» 'ir> 
atto di clemenza per Kappler 
si e oronunc an anrne He < iu 
Cianca. segretarln provinciale 
dell'ANPI di Roma, il quale 
ha annunciate che il ornblpma 
verra sol leva to al Consrresso 
nazionale dell'ANPI che si ter-
ra dal 1« al 21 marzo prossimo 
a Bologna. 

A Roma il metropolita rosso - ortodosso 
Il niriropolita ru-*s<» ortodo^vi 

di I piiirntrnfio Nikorlim, nel 
o»rs< vi un» tiro«e vi.sita a Ki» 
ma S' P in^mlrdlo co' presi 
Ornu <1e Sr»!r«*i<iri-ilo \Hti.-/ino 
DPI ' Unionp k*i cr stiani card 
Willpnr^m* \iko lim era diun 
to vibaio vra a Roma MI in 
vito del ronuiato retfinnale ita 
ha no della « Conferenza erntia 
na per la pair t che ha sede a 
Praga, Conferenza della quale 
«gli e presidente e alia quale 

adens*^ la Chipsa evangelica 
d" Italia E MMo a cool to al suo 
arruo all p?r(nt>rto di Kiumici 
no dal padre I nng. del Segre-
tar..-»!i ~3t l Unione dei Cn 
stiam 

Nessuna indiscrezione * tra 
pelata in merito a«h argomenti 
arrrontati nel colloguio tra Ni-
kodim e U cardinale Wille-
brands. Nel oorso del suo sog-
giorno romano il metropobta, 

che era accompaitnato dal de 
putato al i'arlampnto polacco 
Janus Mdknwski, *t'gretano ge 
rverale della «Conferenza cn 
stiana per la pace», ha anche 
partecipato ad una numone del 
Comitalo regions le itahano del
la Conferenza. in vista di un 
incontro Internationale che si 
svolgera a Praga per il pros
simo mese di settembre. Niko-
dun e noi partito per Berllno. 

I rettori 
contrari 

al «libero 
accesso » 
agli studi 

I rettori degli Atenei. riuniti 
in una conferenza nazionale. 
hanno attaccato in un* loro 
documento il disegno di legge 
di nforma universitaria. rite-
nendo che esso cosUtuisca una 
< nuova sointa alia centralizza-
zione e alia burocratizzazione >, 
giacche con esso si riduce «i 
gia nstretti hmiti dell'autono-
mia universitaria ». 

II documento — che sara op-
portuno approfondire. quando se 
ne conoscera il testo compkto 
— si occupa fra 1'altro della 
partecipazione dei giovani al 
governo degli atenei. del dhitto 
alio studio — visto fra 1'altro 
soprattutto sotto i'angolo visua-
le della istituzione di ccentri 
di organizzazwne sociale e cul
turale » —. dd «prepotere ̂  
del mimstro della Pubblica 
istruzione. nonche de*Ia Iiberta 
di accesso dei giovani agli 
studi 

Su questo ultimo punto il do
cumento e parti cola rmente gra
ve: in esso si sostiene la rea-
conana tesi del « numero chiu-
so >. E' « assurdo — dicono m-
fatti i reUori — che per l'Uni-
versita si accolga il pnncipio 
che i corsi umversitari possa-
no accettare un numero qua-
lunque di studenti. indipenden-
temente dalle capacita recetti-
ve (personale docente e tecni
co. attrezzature e locah) » men
tre. invece, coccorre che. al-
moon in cast eecezjonali, ad 
esempio nel caso di oorsi di 
la urea di nuovo tipo» per i 
quali sia impossibile procedere 
alio sdoppiamento dei corsi per 
la mancanza o di personale do
cente speoalizzato o di attrez
zature adeguate. sia concesso 
alle Universitii di timitare il 
numero degli studenti ammissi-
bili flno a quando non cessi tale 
situazione dl ecnergenxa. 

^ ^ T A I S I D A 
d avanti, anche mil9abbigliamento. 

In questi giomi propone shorts, 
pop e jeans in tante espressioni, 

accessori folk personalissimi, 
girandole di foulards, berretti 

e berrettoni, collants e 
gambaletti. Una moda giovane, 

scanzonata, "ultima", j?er 
rompere con Vinverno e vestirsi 

di primavera. 

nella foto: 
il berrettone in velluto 

lucido lire 3.000 / il collarino 
" uncinetto lire 750 / il gilet 

in magliajacquard 
lire 3.750 / la casacca in 
nailon crepe lire 3.250 / 
gli short in maglia, neri, 

marroni, ruggine o 
prugna lire 3.500 / 
il maxi gambaletto 

con risvolto 
lire 500 / 

la scarpetta 
"ciclista" 

in pelle bicolore 
lire 2.900 

Nei criteri di vendita, 
nelle proposte 

di acquisto 

TAN DA 
e avanti 
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Nel grande cantiere che costruisce il minister o delle Poste all'EUR 

ANCORA UN OMICIPIO BIANCO 
Edile precipita in una botola 

E' la quinta sciagura in pochi giorni — Mario P allante, 48 anni, era un pendolare — La «buca» 
non era coperta da tavole — Sciopero a Guidonia nei cantieri della-morte: basta con gli inci-
denti sul lavoro — Manifestazione e corteo al ministero del Lavoro, al Senato e all'Ispettorato 

I lavoratori di Guidonia in corteo al Ministero del Lavoro. 

Per il disservizio e le manovre clientelari 

Protesta di disoccupati 
airilfficio di collocamento 

Intervento immediato della Camera del Lavoro — Una dichiara-
zione dei rappresentanti sindacali CGIL nella commissione 
Urgente la riforma collegata alio sviluppo dell'ente Regione 
Anche a Pomezia non vengono ancora compilate le graduatorie 

Ieri l*ufficio di collocamen
to. in via della Greca, e ri-
masto chiuso: cosi ha deciso 
il direttore. preoccupato che 
l'esasperazione dei disoccu
pati si potesse trasformare 
in aggressione agli impie-
gati. I lavoratori, infatti, 
stanchi del disservizio di 
ogni attivita dell'ufficio, ave-
vano dato vita a una ma
nifestazione di protesta, gri-
dando soprattutto contro la 
Stefer, che come e noto si 
e rifiutata in base ad un 
vecchio regolamento inter-
no. di assumere un gruppo 
di operai. segnalati dalluf-
ficio. perche avevano supe-
rato 1 30 anni di eta. La 
c serrata > e stata piu tardi 
re\ocata per 1'intervento dei 
compagni Bensi e Roic. del
la Camera del lavoro che 
hanno anche chiesto al di-
rigente 1'impegno di operare 
perche la decisione della 
commissione venga rispetta-
ta dalla Stefer. 

L'episod.o. gravissimo nel
la sua semplicita, e certa-
mente il nsvolto piu imme
diato dell'attacco padronale 
all'oceupazione. in citta co
me in tutla la provincia. 
Ma e anche la piu allar-
mante denuncia delle pre
cise responsabil.ta del go-
\erno e del ministero del 
Lavoro. che malgrado lo Sta-
tuto s:a ormai Iegge della 
Repubblica. nulla, assoluta-
mente nulla hanno fatto 
perche esso sia rispettato 
nella realta di tutti i gior
ni. Va infatti ricordato che 
lo Statuto ordina che le 
az.ende. salvo alcuni casi 
particolarissimi. possono fa
re solo richieste numeriche, 
mentre spetta alle commis-
sioni comunali di colloca
mento. con potcre delibera
te o c non consultivo. come 
in passato. predisporre le 
liste de. disoccupati e pro-
cedere aH"a<wegnazione dei 
posti di lavoro. 

Le attuah commission^ 
che in molti comuni non 
sono state ancora nomina
te. in realta non sono as-

solutamente in grado di fun-
zionare e di svolgere il loro 
compito per la totale caren-
za di attrezzature e del per
sonate necessario. Sul pro
blems i compagni Mattioli 
e Piedibene, rappresentanti 
sindacali romani delle com
mission! comunali di collo
camento. hanno rilasciato 
una lunga e dettagliata di-
chiarazione. « Per fare le li
ste e aggiornarle. in una 
citta come la nostra nella 
quale vi sono oltre 36 mila 
iscritti airufficio. non e pen-
sabile lavorare in pochi e 
con la biro... e senza mezzi 
e locali. Gravissime le con-
seguenze che questo stato 
di cose sta determ nando per 
i pendolari che non hanno 
la possibility di esscre pre-
senti ogni mattina nell'uf-
ficio. perdendo cosi a volte 
il diritto alia lista e che 
sono giunti ormai all'esa-
sperazione per i lunghi co-
stosi e spesso inutili viaggi 
in citta. 

« E* chiaro — proseguono 
i due compagni. che la di-
stribuzione dei posti di la
voro dovrebbe avvenire in 
modo omogeneo tra capo-
luogo e territorio provincia-
le e regionale tenendo con-
to delle necessita di oecu-
pazione esistenti». Dopo 
aver sottolmeato come piu 
\olte sia stato sollecitato il 
ministero del Lavoro a in-
tcrvenire e che si sta stu-
diando la possibilita di giun-
gere a Lste quindicinali i 
due sindacalisti ricordano 
che dietro ad aspetti stretta-
mente tecnico-organizzativi 
si nasconde il piu generate 
e impegnativo problema del
la riforma integrate del col
locamento. che dovra esscre 
strettamente collegata alio 
sviluppo dell'ente regone. 

N'ell'attuale caotica situa-
z:one si stanno tra I'altro 
inserendo i padroni, che cer-
cano di addossare ai sin-
dacati la responsabilita di 
quello che av\iene. tentan-
do inoltre di porre i lavo

ratori disoccupati contro 
quelli occupati 

Si cominciano a verifica-
re nuove assunzioni illega-
li, si tenta di riportare la 
situazione indietro, di ri-
creare discriminazioni e ri-
catti fra lavoratore e lavo-
ratore. «Bisogna andare 
avanti — concludono i due 
compagni. — II governo e 
il ministero del Lavoro ds-
vono intervenire subito per
che lo statuto sia mtegral-
mente attuato >. 

Anche da Pomezia e giun-
ta una prima drammatica 
denuncia del grave proble
ma: i componenti la com
missione comunale e i rap
presentanti sindacali, vista 
la impossibility di operare 
per la mancanza di perso-
nale. hanno dichiarato in un 
comunicato che non riesco-
no a preparare la gradua-
toria per avviare i disoc
cupati ai posti di lavoro. 
Avvertono che qualora per-
durasse tale attuazkme che 
di fatto annulla le conqui-
ste dei lavoratori prende-
ranno le misure necessaries 
per rimuoverla. 

ISPETTORATO DEL LA-
VORO — Un inaudito epi-
sodio di rappresaglia si e 
verificato all'Ispettorato del 
lavoro dove un ispettore e 
stato allontanato perche 
«colpevole > di aver fatto 
il proprio dovere e di avere 
c.oe difeso gli interessi dei 
lavoratori. Per rispondere al 
grave prowedimento ieri si 
e svolta un'assemblea uni-
taria del persona le che do
po aver denunciato il fatto 
ha deciso uno sciopero di 
24 ore per oggi. 

Va inoltre ricordato che 
da diverse settimane 1'att.-
vita dell'Ispettorato e enor-
memente ndotta perche il 
ministero non avrebbe in 
viato la dotazione di franco-
bolli per il 1971: un grotte-
sco episodio che ancora una 
volta colpisce. per i ntardi 
nolle denunce di mancati 
contributi. gli interessi dei 
lavoratori. 

Ancora un «omicidio bianco*. 
un altro edile morto perche nel 
cantiere non e'erano le misure 
di sicurezza; e una sequenza 
allucinante: in pochi giorni 5 
incidenti, due uomini morti ed 
uno ferito in modo gravissimo. 
E" come se una maledizione si 
fosse abbattuta proprio in que
sto periodo sui cantieri provo-
cando una nuova recrudescenza 
di incidenti: e la maledizione ha 
un nome e un cognome: la cn-
si che provoca come riflesso im
mediato 1'aumento bestiale dello 
sfruttamento nelle aziende. fa-
cendo leva su un esercito di di
soccupati che prcme alle porte. 

L'ultimo incidente e avvenuto 
venerdi scorso nel cantiere Sa-
lini all'EUR, una grande impre-
sa che sta costruendo la nuova 
sede del ministero delle Poste 
e che. con il pretesto della crisi, 
ha tentato di licenziare nume-
rosi dipendenti. E proprio ve
nerdi si stavano svolgendo le 
trattative con il padrone. 

Verso le 14.30 Marino Pallan-
te. 4H anni. mentre stava lavo-
rando, ha messo un piede in fal-
lo ed c caduto in una talma; 
una specie di stretta botola, ed 
e precipitate al piano sottostan-
te. Alcuni compagni di lavoro 
lo hanno soccorso. e trasportato 
al Pronto Soccorso del S. Euge-
nio, dove lo hanno ricoverato in 
osservazione riscontrandogli va-
rie fratture alia schiena. Le sue 
condizioni sono poi andate peg-
giorando, tanto che domenica 
scorsa nella mattinata e morto 
senza aver ripreso conoscenza. 
Lascia a Tivoli, dove abitava, 
la moglie e due figli minorenni. 

La buca in cui e caduto deve 
essere ricoperta per lo meno da 
alcune tavole, proprio per impe-
dire che. in un momento di di-
sattenzione gli operai vi cadano 
dentro. Ebbene i compagni di 
lavoro di Marino Pallante di-
cono che sulla talina non e'era 
alcuna protczione. 

L'incidente si e svolto per cosi 
dire alia chetichella. I capisqua-
dra non hanno detto niente a 
nessuno, affrettandosi a portare 
in ospedale il ferito. La Com
missione interna non e stata av-
vertita. Ma ieri gli operai. tor-
nati al lavoro. hanno saputo 
della morte deL loro compagno. 
Cosi h a n n o immediatamente 
scioperato per tutta la giornata 
iniziando una sottoscrizione per 
la vedova e gli orfani; hanno 
raccolto 300 mila lire. 

Contro la drammatica e scon* 
volgente sequenza di incidenti 
nei cantieri della morte a Gui
donia hanno manifestato ieri i 
lavoratori recandosi al Ministe
ro del Lavoro. Tutte le imprese 
stamane sono rimaste deserte 
per lo sciopero compatto deciso 
a seguito degli ultimi incidenti 
di sabato scorso. -

Gli operai si sono poi recati 
in corteo al Ministero del La
voro al Senato e all'Ispettorato 
provinciate, ponendo precise ri
chieste perche le aziende ven
ga no costrette a prendere le 
adeguate misure. Innanzitutto la 
presenza ontinua di un ispet
tore del Ministero finche nei 
cantieri non c» saranno le neces-
sane garanzie; inoltre al gruppo 
senatorial hanno chiesto che 
venga istituita una commissione 
di vigilanza per l'applicazione 
dello Statuto dei diritti dei lavo
ratori; inoltre, in una riunione 
congiunta, le Commission! inter
ne e delegati edili e metalmec-
canici che lavorano nel grosso 
complesso di Guidonia hanno ri-
vendicato 1'intervento dell'Ispet
torato e 1'istituzione di una com
missione antinfortunistica i cui 
membri siano Iiberi dalla produ-
zione almeno una volta alia 
settimana per poter controllare. 
cantiere per cantiere se ci sono 
le misure antinfortunistiche. 

Assembled 
unitaria dei 

ferrovieri 
Nel quadra dello sviluppo del-

1'unita sindacale tra i ferrovie-
ri, le segreterie provinciah dei 
sindacali di categona SFI. 
SAUF e SIUF. hanno deciso di 
ctmocare per domani pomeng 
gio alle 17 presso la sede Aci 
SIUF m via Cavour 108. la pri
ma numone congiunta dei rispet-
tivi direttivi provincia'i. 

L'importante a.<«efnbtea fara il 
punto suUa situazione e sulle 
prospettive che si aprono al-
l'uruta dei sindacati ferrovieri. 

Svaligiato un negozio nel palazzo sgomberato a via Manin 

Rif if i di 50 milioni nella gioielleria 
Oggi presentazione 
degli «Elementi» 

di Euclide 
Verra prescntato oggi alle 

18.30 al pubb'.ico e ai giorna-
lisu il libro < Gl. elementi > di 
Euclide. umca traduzione. at-
tuaiine tc c^.stente in italia 

li libro dd grande maU*ma 
tico grcco vorra preseiitalo 
presso T istituio maU'mafico 
« Ciuido Caste nuovo > dai pro
fessor! A.e.ssan.iro Faedo, Lui-
gi Campedelli e Tullio Gregorj'. 
L'opera e pubblicata a cura di 
Attilio Frajesc per la collana 
«Classici della scienza > d-rct-
ta dft Ludovico GeymonaL 

Complelamente «ripulita> ima | 
gioielleria in via Manin. nei 
pressi della stazione Termini. 
II palazzo era stato gia da 
tempo fatto sgomberare per
che ritenuto pericolante. ma 
il proprietario del negozio, 
Vincenzo Carletti, 63 anni, 
aveva ottenuto di rimanervi 
per alcuni mesi. I ladri dopo 
aver praticato un buco nel 
pavimento deH'appartamcnto 
sovrastanle si sono calati nel 
negozio ed hanno rubato pre-
ziosi e gioielli per una valore 
di cirra 50 m-lioni: per met-
tere la mano sul ricco gnsbi. 
hanno forzato due casseforti 
con la fiamma ossidrica e con 
una sega elettrica. Hanno an
che portato via del denaro 
liquido. 

I ladri, che hanno agito | 
senz'altro di domenica. han
no potuto lavorare indistur-
bati e fuggire poi per lo 
stesso percorso. Avevano una 
quantita enorme di materiale 
per compiere il furto: trc 
«piedi di porco». una scalet-
ta in cavi d'acciaio. tre tra-
pani elettrici. un cannello per 
la fiamma ossidrica e un ca-
rello metalliro che e servito 
per trasportare al centro del 
negozio una delle due casse
forti. 

La scoperta del furto c sta
ta fatta dallo stesso proprie
tario lunedi mattina all'aper-
tura della gioielleria. Ha af-
fermato che i preziosi erano 
stati recentemente acquistati 

e sarebbero serviti per le 
vendite delle festivita pa-
squali. 

Rapinati due milioni di lire 
in un banco del Lotto. Due 
giovani verso le 9.30 di ieri 
mattina sono giunti davanti 
alia ricevitoria numero 48. in 
via Giuseppe Ferrari 15. su una 
motocicletta. Uno dei giovani 
e sceso e si e diretto dentro 
1'ufficio. Si c fatto largo tra 
la folia spingendo e Tacendo 
cadere la ncevitrice, Antimi-
na Bevilacqua. Ha preso da 
un cassetto una borsa di tela 
che conteneva il denaro de-
stinato alle vincite. Subito 
c uscito ed h sparito con il 
compagno che lo aspettava 
sulla motoretta. 

Oggi pomeriggio 

Assemblea 

dei comitati 

antifascist! 
11 t'oinilato antifascists drlla 

X Clrciisirl/ione (Poriupnsc-
Glaiiirnlpnsci ha rlvolto tin ap-
ppllo a tutti i comitati antira-
scisti, alle orRaiii//a/iani sinda
cali, alle assocla/ionl pnrtlglane 
c alia stampa antifascista per 
un lncontro conttine promosso 
per le ore 19.30 di stasera, mar
tedl, presso 11 Clrcolo < Quat-
tro Venti 87 » (via del Quattro 
Venil - Monteverde Vecchio). 

It Comilato della X Clrcoscrl-
•/.iiine (composto da for/e del 
t»CI, della DC, del PSI. del 
PS1UH, del I»SU1 e del PKI) In-
vita, nel suo appello. a concor-
dare. in oceasionc della riu
nione di martedl prossimo, ini-
/iative voite ad asslcurarc una 
larKa adrsiotic popolarc alia 
I'oinmcmoraiioiie delta data del 
24 marzii, aniiiversarin dell ec-
cidlo delle Fosse Ardeatinc. 

Come 6 detto ncll'appello « gli 
avvenlmenti degli ultimi tempt 
richledono una risposta unita
ria e di massa che esprima la 
volonta. della clttadinanza e del 
lavoratori romani dl riaffermare 
1 valoti della Reslstenza e svl-
luppare la democrazla verso 
prospettive social! avanzate >. 

Interrogata I'«ispiratrice del delitto » 

Liliana Guido 
alle corde 

si differenzia 
dal mar it o? 

«Mi disse che dovevo affermare che 
quella sera era stato sempre con me... » 

Lftiana Guido ha mollato il 
manto? Sembra di si. almeno 
stando al senso lettcrale deile 
parole pronunciate ieni durante 
rmtorrogatorio. Ma cjuanto le 
espressioni d'accusa contro Lu-
cio De LellLs sono volute e quan
ta strappate dalla logica delle 
argomentazioni doH'accusa? Vo-
gbamo dire che forse la ragaz-
za nan poteva fare altro die 
dire quelle cose che ha detto, 
dire ad esempio che il manto 
gli aveva raecomdivdato da af
fermare som,we * qualunque co-
sa fosse successo che la sera 
del delitto erano xisiemc ». 

Poteva fare divorsamente la 
Guido? Poteva ieri dire che il 
manto non e'entra con il delitto 
di piazza Bologna che lui non ha 
aggredito lo zio Luigi Miliani. 
che non ha mai tentato una ra-
pina? Certo si. Ma a quale prez-
zo? In fondo, forse. moMare il 
marito puo significare due ca-ye 
importanti: tirarsi lei fuora dai 
guai e dare un nrnimo di credh 
bihta aHe stesse affermazioni di 
Lucio De I>oHLs. E' la tattica di 
ammettcre qualcosa per non in-
crinarc tutta la costitizione. E 
il pianto dirotto che ha sconvolto 
b ragazza. e stato il frutto an
che di questa tensione psicolo-
gioa. 

L'intoTTOgatorio e andato avan
ti. dal principio alia fine con 
secche battute e risposte. II 
racconto della ragazza e comin-
oiato dal ,'68, da quando era fi-
danzata con un altro ragazzo 
poi lasciato perche « non anda-
vano piu d'accordo >. Poi. attra-
verso b storia delb conoscenza 

con Lucio De Lellis, i loro in-
contri, le loro amicizie. le sena
te al night, l'abhandono da par
te del giovane dolla casa pater-
rei, si e armati ai giorni dcuia 
fotmazione deJ « quartctto > De 
Lellis, Guido. Datia Benjamin e 
Maurice Ploquin. 

II giorno del dolilto. 
PRESIDENTS - Quando ha 

saputo della uccLsione di suo 
zio? 

CJU1DO — 11 giorno dopo (il 
10) \civ>o le 15. 

PRESIDENTE - Come mai 
cosi tardi? 

GUIDO — I,a notte del 9 sono 
stata fuon ca.sa: ero in compa-
gma di Lucio. 

PRESIDENTE — Sia piu pre-
cisa. 

GUIDO — N'cti e vera che h 
iwtte del 9 dopo essere stati al 
« Titan Club» e in due bar di 
corso Francia e della via Fb-
minia, Lucio mi abbia accom-
pagnata a Cinecitta. Tornanvmo 
insieme in casa di Dana ed 10 
ho dormito li. 

Dunque. De lellis sul do-,X) 
delitto ha mentito: perclu'-? Per 
un mali:ite*o senso del pudore? 
E1 pot-o creclibi''e. E so ha men-
tato la Guido. Perche? 

Sulle niccoma nrta/,ioni che il 
marito le avrebbe fatto la sera 
del nove l'imputata e stata pre-
cLsa: le avrebbe detto che in 
ogni caso doveva affermare di 
essere stata sempre insieme 
e questo perche lui non voleva 
dire che era stato in una bisca a 
giocare. 

P- 9-

Una oscura manovra che la Regione puo bloc care intervenendo subito 

Pompei vuole liquidare il patrimonio 
rJell'IRASP: 4 miliardi e mezzo di case 

L'istituto a rotoli da quando I7ex federate missino ne ediventato presidente — L'operazione sbagliata del « Re-
gina AAargherita » di viale Trastevere — Colpo di mano del medico provinciale al comitato di tutela degli ospedali 

Siamo venuti a conoscenza 
di un'altra operazione punteg-
giata da grossi e inquietanti 
interrogate . II settore inte-
ressato e quello ospedaliero 
che, proprio in questi giorni, 
ha tenuto desta la cronaca dei 
giornali per le inchieste della 
magistratura e per la vivace 
polemica scaturita fra il mini
stero della Sanita e la Regio
ne. L'oscura operazione riguar-
da il tentativo di vendere tut-
to il patrimonio edilizio del-
1'IRASP (Istituti riuniti di as-
sistenza sanitaria e protezione 
sociale di Roma), valutato in-
torno ai 4 miliardi e mezzo di 
lire. Presidente dell'IRASP e 
il dc Ennio Pompei, assessore 
alia NU, noto anche per es
sere stato federate romano del 
MSI. 

Cos'e 1'IRASP? Perchfe l'ope
razione e oscura? Cosa nascon
de? Per dare una risposta alle 
domande e per comprendere 
tutte le pieghe della vlcenda 
bisogna fare un passo indietro. 
L'IRASP nacque nel 1939 dal
lo smembramento di alcune 
congregazioni di carita: alio 
Istituto ando una parte del pa
trimonio di quests congrega
zioni. l'altra finl all'ECA (En-
te comunale di assistenza), co-
stituito lo stesso anno. II pa
trimonio era composto dalla 
area trasteverina dove sorge 
oggi l'ospedale Regina Mar-
gherita, l'ospedale Regina Ele
na, il Cronicario di S. Cosima-
to, una serie di edifici adibiti 
ad abitazione e negozi nel cen
tra della citta e da vasti ap-
pezzamenti di terreno. Per 
comprendere il valore degli 
edifici dell'IRASP bisogna ri-
cordare che alcuni di essi so
no situati nel centro storico. 
a l b Salita del Grillo e in via 
dei Portoghesi; in San Loren
zo 1'Istituto e proprietario di 
un complesso di 130 apparta-
menti e di decine di negozi. 
tutti affituti. 

ASI'IRASP le cose andarono 
bene, amministrativamente, fi-
no al 1965, all'anno cioe del-
1'aiTivo del dc Pompei. nomi
nate presidente dell'Istituto. 
Poco tempo prima il nostro 
personaggio aveva abbandona-
to le file del partito nostalgi-
co per passare in quello della 
maggioranza rebtiva: al tiuo-
vo arrivato venne subito asse-
gnato un posto di sottogover-
no. 1IRASP. 

Con b gestione Pompei pre-
se Tavvio l'operazione ospeda
le Regina Margherila. un'ojie-
razione che lascio perpl-iv)i 
quanti si occupano di pro'o.e 
mi ospedalieri. II Regina Mar-
ghenta venne infatti edificato 
in una zona della citta (Tr> 
stevere) dove non manca.no 
certo ospedali, a due passi dal 
S. Spirito. dal Fatebenefratelli 
e dal S. Camillo. Venne sug-
gerito di andare a costruire 
un nuovo ospedale in via della 
Bufalotta, nella zona Nomen-
tano-Sabrio, dove non esiste 
alcun nosocomio e dove 
1'IRASP dispone di un gros
so terreno. La proposta venne 
respinta. Invece di dedicare 
l'ospedale a una sola specializ-
zazione. come era stato sugge 
rito, vennero instaurati ben 
sette reparti, con altrettanti 
prlmari e aiuti. Le assunzioni 
clientelari vennero fatte sen
za alcun crlterio dl economl-
cita tanto e vero che per 250 
posti letto cl sono attualmen-

te (fra medici, impiegati, per-
sonale infermieristico e di fa-
tica) ben 400 dipendenti. II 
Regina Margherita e diventato 
cost il piu. costoso ospedale 
d'ltalia rispetto alia capacita 
ricettiva. 

I bilanci dell'IRASP comin-
ciarono a precipitare e oggi 
siamo arrivati a un deficit di 
circa un miliardo. E' stato ap-
punto questo deficit a motiva-
re la vendita di tutto il patri
monio edilizio dell'IRASP. 

La prima delibera del consi-
glio di amministrazione venne 
respinta dal Comitato provin
ciale di assistenza ospedaliera 
che vigila sugli atti di tutti 
gli ospedali, esclusi quelli de
gli OO.RR. Questo comitato e 
composto dal medico provin
ciale, da rappresentanti dei 
consigli comunale e provincia
le, da alcuni funzionari mini
sterial! e prefettizi. Dopo il 
primo scacco, 1'IRASP ha pre-
parato il terreno all'interno 
del Comitato facendc presen-
tare ancora una volta dal me
dico provinciale b delibera. 
Nonostante non fosse neppure 
all'ordine del giorno. il dotL 
Del Vecchio ha riproposto nel
la riunione del 10 marbo la 
vendita degli edifici. riuscen-
do a far passare b decisione 
con quattro vi ti, compreso il 
suo. contro tre e uno astenuto. 
Ha votato contro il rappresen-
tante del PCI. compagno Pi
sco. Un vero e proprio colpo 
di forza per assecondare le 
manovre dell'IRASP. 

La gravita dell'operazione sta 
anche nel fatto che il Comitato 
provinciale ospedaliero ha or
mai pochi giorni di vita. In
fatti il controllo di tutela su
gli ospedali passera in questi 
giorni a lb Regione. L'ultimo 
atto del Comitato e stato cosi 
l'approvazione di una oscura 
vicenda legata alia vendita di 
un ingente patrimonio edilizio 
dell'IRASP Una operazione 
piena di interrogativi proprio 
perche si tratta della liquida-
zione di una vasta proprieta 
che ha sempre fatto g o b a l b 
speculazione sulle aree. 

La partita non pud dirsi 
perd chiusa, Anche se il Co
mitato provinciale sugli ospe
dali ha accolto b richieste 
dell'IRASP. ta Regione ha 
sempre ta possibilita di inter
venire per fare un po* di luce 
in questa oscura vicenda. 

t . C. 

Mariotti: la regione nomini 
i Consigli per gli ospedali 
Dopo la denuncia del gruppo 

comunista, riportata dal nostro 
giornale, il minislro della Sa
nita ha fatto trasmettere ieri 
da una agenzia di stampa una 
nota in cut st afferma che « da 
oggi le region! entrano nella 
pienezza dei loro poferi nel set-
tore ospedaliero >. Nella stessa 
nota il minlstro precisa anche 
che la nomina di commissari in 
tre ospedali romani c regiona-
lizzati > (Eastman, Forlanin) e 
Centro traumatologico INAIL) 
si e resa necessaria per evitare 
un vuoto di potere. I compiti 
di questi tre commissari — si 
afferma In modo esplicifo — 
cesseranno nel momento in 
cui la Regione laziale avra 
proweduto alia nomina degli 
organi amministrativi >. 

c Per I'attuazione delle com-
petenze regional! — prosegue 
la nota — il ministero della Sa
nita ha ordinato che I'inchiesta 
amministrativa sugli Ospedali 
Riuniti di Roma, aftidafa a tre 
ispetlori, venga trasferila a 
partire da oggi alia Regione 
alia quale sono stati rimessi 
tutti gli atti dell'inchiesta 
stessa ». 

Con questa nota il minlstro 
Mariotti trasferisce ogni re-
sponsabilita alia Regione in ma
teria ospedaliera. Spetta ora 
alia Regione far fronfe, nel piu 
breve tempo possibile, ai nuovi 
compiti. In primo luogo, come 
richiedono i comunisti da quat
tro mesi, I'assemblea regionale 
dovra procedere alia nomina dei 
consigli di amministrazione in 

tulti gli ospedali laziali, com
preso quello degli OO.RR. Fino 
ad oggi, come 6 noto, I'assem
blea non ha potuto cleggere I 
propri rappresentanti negli ospe
dali per una serie di contrast! 
che lacerano la maggioranza di 
centro-sinisira e in parlicolare 
la DC. Specie per la presidenza 
degli Ospedali Riuniti una lotta 
a coltello si sta svolgendo fra 
alcuni notabili dc. 

L'impegno assunto dalla giun-
ta regionale e di procedere alia 
formazione dei consigli d{ am
ministrazione entro la fine dl 
marzo, un impegno che deve 
essere rispettato se si vuole 
veramente bloccare ulterior! 
manovre contro I'autonomia re
gionale. 

Dibattito 
sul delitto 
di Ostia 

Stava ampliando la costruzione che e in zona archeologica 

IL COMUNE DENUNCIA AMATI 
PER LA VILLA DUE LEONI 

Domani al centro culturale < 4 
VenU 87 ». viale 4 Venti 87. alle 
ore 21. si svotgera un dibittito 
sul tema: «I) delitto d: Ostia: 
anaksi di un deiitto compiuto da 
minorerni ». Parteciperanno: El 
sa Calravara. assistente aVIa 
cattedra di antrcoologsa culhi 
rale alb facolta di lettere dd-
l'Uni\Tersita di Roma; Mario 
Cocchi. assistente sociale presiso 
il Tribonale dei minori: Gian-
cark) Ijeoer, prof, di lettere al 
Iiceo Castednuovo di Roma; Lui
gi Comenaim regista; Paolo 
Grafch, gioroalista di <P«ese 

I Sera*. 
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Giovanni Amati, - il proprie
tario dl decine di sale cinema-
tografiche romane ed esponente 
dc, che ha modificato abusiva-
mente in picna zona archeolo
gica la sua villa c Due leoni > 
al U s chilometro della Casilina, 
e stato denunciato dal Comune 
al magistrate, dopo I'interroga-
zione presentata in Campidoglio 
dai consiglieri comunisti e le 
rivelazioni del nostro giornale, 
In un comunicato capitollno dif-
fuso Ieri si Inform* che « circa 
I lavori In corse presso la villa 
" D M * I teni" . . . m carle* d«l ra-

sponsabili (si not! la reticenia 
nel nominare il consigliere co
munale e regionale dc Giovanni 
Amati) e in corso denuncia al 
I'autorita giudiziaria ai sensi 
degli articoli 32 e 41 della leg;,e 
urbanistica >. La nota delta 
giunta conferma dunque in pie 
no gli abusi e le violation! da 
noi denunciate. Ma gli amim 
nistratori non se la possono ca 
vare con una semplice richie-
sta alia magistratura di Inter-
venire, lavandosene poi le mani. 
II Comune ha II poltre-dovere 
dl Intervenlra par reprimtre 

ogni abuso edilizio. I I sindaco 
deve emettere ordinanza dl de-
molizicne, che spetta poi al-
I'assessorato alia polizia urbana 
far esegu re. Se non lo fanno. 
sindaco e assessore incorrono in 
• omissione di atti di officio». 
Di quesla imputazione de*ono 
infatti rispondere al giudice lo 
assessore alia polizia u.bana 
Cazora c i suoi predecessor! 
Agoslini s Bubbico, per non aver 
demolito le ville abusive sul-
I'Appia. 

NELLA FOTO: I'entrata della 
villa e Due leoni a di AmajH. 
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Per le esplosioni avvenute a chimica nello scorso anno 

Incriminato il rettore D'Avack 
Forte assemblea nell'Ateneo 

Nei laboratori rimasero feriti due ricercatori mentre svolgevano gli esperimenti — As
semblea nella seconda clinica medica del Policlinico tra lavoratori e student! — Grave 

comportamento del direttore delta scuola « Mauri » di Pratorotondo, 

E' accusato di truffa e interesse privato in atti di ufficio 

Arrestato lex presidente della Stefer 
per l'affare dei capannoni dell'Appia 

II maglstrato ha spiccato il mandato di cattura anche nei confronti del costruttore edile Amedeo Castagna 

Decine di comizi e assemblee 

Una «settimana» 
del Partito 

nelle campagne 
H Harbito nella campagna: 

questa l'iniziatdva lanciata dalla 
fecterazione per la seUimana in 
corso per affrontare. discutere 
e decidere piattaforme di lotta 
fra i contadini. Si svolgeranno 
assemblee, comizi e riunioni in 
diviorsi centri della provincia co
me Carpineto, Artena. Oarchitti, 
San Cesareo. Genazaano. Zaga-
rolo, Montoporzio, Bascolare, La-
nuvio. Neirri, Cisternole. Spinore-
tioo, Ardea, Paani di Santa Ma
ria. Nettuno, Montolibretti. Pa-
lombara, Montorio. frazioni di 
Velletri, frazioni di Cerveten. 
Le questioni sulle quali s'm-
centrera l'inizjativa riguarda la 
oondizione di lavoro e di vita dei 
coltrivatari nelle campagne, dei 
costi, della produziane, ded prez-
n di vendita. 

11 movimento di lotta dei la-
TOratori della terra e in forte 
ripresa. I braccianti ed i sala-
riati si battono parche i padroni 
rispettino la nuova legge sul col-
locamento cbe U obbliga a pre-
sentare i piand colturali e a di
scutere con le commissioni co-
munali I'occupazione aziendale. 
Nei quadro di queste lotte. nuo-
ve terre sono state occupate a 
Cerveteri e a Fiano, costringen-
do l'Ente di sviluppo a rompere 
& silenzio sulla scandalosa vi-
oenda delle terre expropriate in 
forza alia legge straldo di ri-
forma fondiaria Del 1962 e mai 

assegnate ai contadini. 
Migliaia di famiglie contadine 

della provincia sono ancora co-
strette a vivere in rondizioni 
davvero difficili, senza acqua, 
senza luce, senza strode. Per ot-
tenere que&ti servizi nei giorni 
scorsi si sono battuti gli asse-
gnatari di Tragliata. I produt-
tori di latte della zona bianca 
sono stati privati dal primo mar
zo della integrazione del prezzo, 
prima garantita con i fondi d'ln-
tervento della comunita europea, 
subendo cosi un danno notevole 
per il loro allevamento zootecni-
co. Senza parlare poi della inte
grazione del prezzo deU'olio e 
del grano duro cbe i contadini 
attendono da mesi. 

Questa gravisaima situazione, 
peggiorata con le recenti gelate 
e nevicate, sara quindi affrcn-
tata e discussa nei corso dal-
l'iniziativa del Partito nelle cam
pagne. Da questa iniziativa de-
ve seaturire la conferma della 
validita della politica di rifor-
ma agraria del PCI, la scelta 
strategica dell'azienda contadi-
na e la sua funzione economica 
e sociale, la validita della coo-
perazione e l'impegno dei poteri 
pubblid a promuoverla. finan-
ziarla, sostenerla. il nuovo fi-
nanziamento in agricoltura e la 
sua articolazdone in fondi re
gional], dei quali devono essere 
responsabiU le Regioni. 

Le indicazioni del congresso delFANPI 

Costituire ovunque 
comitati antifascist! 

Unita operante tra tutte le 
forze antifascists e democrati-
obe per battere il contrattacco 
reazdonario. per imporre lo 
scioglkoento delle squadracce 
fasciste e per far avanzare la 
democrazia e le riforme nei 
eese: questa la linea unanime-
mente espressa dal Congresso 
provinciale dell'ANPI, riunitosi 
con la partecjpaziorie di oltre 
cento delegati, di numerosi ex 
comandanta partigiani, rappre-
sentanti dei comitati antifa
scist! della citta e della pro
vincia ed esponenti dei partiti 
antifascisti. 

Intorno a questi orientamenti si 
& sviluppata una discussione ric-
ca e vivace, aperta dalla relazio-
ne introduttiva dell'avv. Achille 
Lordi. cbe e partita da un'analisi 
della situazione attuale. dalla 
crescita e dallo sviluppo die 
oggi oaratterizza la lotta per il 
rinnovamento del Paese e la 
piena attuazione della Costatu-
zkme, dal ruolo di primo piano 
assunto dalle nuove generazio-
ni. per precisare i compiti che 
spettano oggi all'ANPI per man-
tenere aperto e portare avanti 
questo processo contro le resi-
stenze oonservatricj. 

Ai lavori del congresso hanno 
partecipato e preso la parola, 
tra gli altri. il Ministro Mario 
Zagari (che ha espresso la sua 
solidarieta alia politica della 
ANPI e ha manifestato la vo-
lonta delle forze antifasciste al 
govemo e di fare le riforme e 
di colpire 1'insorgenza neo-fa-
scista). il capogruppo del PSI 
al Campidoglio Domcnico Griso-
Ka. la Medaglia d'oro Carla Cap-
poni. Ton. Oreste Lizzadri. Ton. 
Giuseppe Bruno. Sono interve
ning anche. in rappresentanza 
delle sezioni Anpi o dei comitati 
antifascisti. Pera Snidici. Mucci. 

Ceechetelli, Bruscani, Senesi, 
Luciani, Gavarini, Ponzi. Mo-
soa. FerraioJo. Moresi. Maniera. 
Baldazzi e i'avv. Luigi Cavalie-
ri, vice-presidente dell'Associa-
zione. 

II ruolo specifico cbe nell'ini-
ziativa antifascrista spetta ai 
democratici e all'ANPI di Ro
ma e stato posto dal compagno 
Maurizio Ferrara, che ha sol-
lecitato 1'Associazione ad esse
re sempre piu un valido punto 
di raccordo dell'ampia e inte-
ressante trama unitaria che si 
va manifestando tra le forze 
democratiche romane. 

Le conclusion! del Congresso 
sono state tratte dal compagno 
Franco Raparelli. che ha posto 
al centra del suo intervento la 
funzione che l'ANPi e chiaraata 
a svolgere oggi. nei vivo di un 
pesante contrattacco mosso dal
le forze awerse alia Costituzio-
ne e alia Resistenza alio scopo 
di impedire il successo della 
grande spinta trasformatrice 
che anima la classe operaia. le 
grandi masse popolan 

Impegno a fondo nella cre
scita dei comitati unitari e nel
lo sviluppo dei loro contenuti 
innovator], punto di riferimento 
permanente nelle Iniziative del-
I'antifascismo romano. denuncia 
puntuale e costante delle mano-
vre eversive fasciste. azione 
piu permanente per contnbuire 
a far si che la provoeazione 
neo-fascista sia duramente col-
pita: questi gli obiettivi posti 
al Congresso. 

In particolare il Congresso si 
e impegnato a promuovere. di 
intesa con tutto lo schieramen-
to antifascists romano. una for
te gx>rnata d'iniziativa antifa-
scista per il prossimo 24 marzo, 
anniversario deHeccidio delle 
Fosse Ardeatine. 

E rettore dell'Universita, pro
fessor Agostino D'Avack. e sta
to incriminato dal magistrato 
per le esplosioni avvenute a 
chimica l'anno scorso. L'accu-
sa e di aver violato le norme 
anti-infortunistiche. L'inchiesta. 
condotta dal pretore Gabriele 
Cerminara, inizio dopo la de
nuncia sporta da alcuni jicer-
catori e student i. seguita da 
soioperi e manifestazioni di pro-
testa. Due sono gli episodi di 
cui D'Avack dovra risoondere 
al magistrato. Uno risale al 24 
aprile 1970: mentre effettuava 
esperimenti di laboratorio, la 
dottoressa Giulia Mattogno ri-
porto gravi ferite in seguito ad 
una eeplosione. L'altro inciden-
te si verified pochi giorni do
po. U 15 maggio: il dottor Gian-
carlo Ortaggi rimase vittima 
di un'altra esplosione. 

Pericolose erano e rimango-
no le condizioni in cui sono co-
stretti a lavorare studenti e ri
cercatori. Nella primavera del 
1969 l'ispettorato del lavoro e 
i vigili del fuoco dichiararono 
inagibili i laboratori e alcuni 
locali dell'istituto chimico « per 
pericolosita pubblica dovuta a 
deficienze di strutture e attrez-
zature > e ne ordinarono la 
<chiusura a ogni attivita scien-
tiflca e didattica >. 

Ieri mat Una. inoltre, a chi
mica si e svolta una affollata 
assemblea, oui hanno parteci-
pto centinaia di studenti, ricer
catori e personate non inse-
gnante per protestare contro le 
denunce a 9 giovani, avanzate 
alia magistratura dall'ex pre-
side-poliziotto Liberti, costretto 
a dimettersi qualche giorno fa. 
Nei corso deH'assemblea e sta
to isolate il tentativo provoca-
torio e antiunitario di un grup-
petto che voleva impedire agH 
studenti comunisti di parlare in 
assemblea. I compagni hanno 
illustrate lo stasso le loro posi-
zioni, aggiornando il dibattite 
a stamane alle 10, e partecipan-
do poi al corteo degli studenti, 
che ha raggiunto il Policlinico. 

In un volantino diffuso daila 
sezione universitaria comunista 
«E. Curie! > e dalla cellula 
di chimica e scritto che «le 
denunce e tutti i poesibili atti 
provocatori che la crioca cerca 
di imbastire contro studenti. la
voratori e ricercatori non riu-
sciranno a far regredire la lot
ta ne a deviarla su falsi obiet
tivi. Noi comunisti — e detto 
ancora nei comunicato — ci 
imnegnamo a fondo affinche 
nell'universita si svikrppi un 
movimento di massa realmen-
te antagordsta a tutte le forze 
reazkmarie che tentano di ar-
restare il processo di sostan-
ziale rinnovamento che sta in-
vestendo rUniversita. Ribadia-
mo che l'unico modo efneace 
per battere i disegni reazio-
nari e quello di far avanzare 
il movimento di massa in cui 
sono fuse tutte le componenti 
della vita universitaria, verso 
la conquista di maggior spazio 
politico neU'Universrita, per 
creare dei momenti reali di 
gestione democratica ». 

Dopo l'assemblea nella fa-
colta di chimica, gli studenti 
hanno percorso in corteo la cit
ta universitaria, presidiata da 
agenti e carabinieri. scanden-
do forte lo slogan «Via la po-
lizia dall'Universita >. I giova
ni hanno pot raggiunto 1'aula 
deEa seconda clinica medica 
al Policlinico. occupata da di-
versi giorni dal collettivo lavo-
ratori-studenti. 

Nella clinica del professor 
Cassano si e svolta una forte 
assemblea. oui hanno parteci
pato oltre agli studenti. portan-
tini e infermieri in lotta per 
rivendicare una reale riforma 
dell'assistenza sanitaria. E' sta
te deciso nei corso della riu-
nione di dar vita stamane ad 
un corteo nei viali del Policli
nico. Ieri sera verso le 10 la 
pobzia ha fatto irruzione nel-
1'aula occupata sgomberandola 
e fermando alcuni studenti. 

Grave comportamento, infine, 
del direttore della scuola ele-
mentare «Mauri > di Pratoro
tondo. che ha imoedito ai rap-
presentanti del corrritato di bor-
gata di partecipare ad un'as-
semblea richiesta dai baraccati. 

II capo deU'istituto ha anche 
cercato di impedire che alia 
nunione parteciDasse la com-
pagna Colajanni. consigliere 
della terza circoscrizione. 

II prof. Lo Coscio incriminato dal magistrato 
• • H I M ^ — ^ ^ - ^ ^ — • . » • • » • ! ! II •• — . — - I — I . 0 

Sotto accusa l 'ex direttore 
di Santa Maria della Pieta 

II professor Gerlando Lo Ca-
SCK>. direttore deilospedale 
psichiatnco Santa Mana della 
Pieta fino al dicembre del 
'70 quando fu sospeso con una 
decisione del Consiglio provin-
caale. e stato incriminate dal 
sosMuto procuraiore della Re-
pubblica Vittono Occorsio. che 
indaga su numerose irregolanta 
denunciate nell'ospedale di 
Monte Mario. 

Le accuse che sono masse al 
professor IJO Ca sc:o sono tre. 
La prima e quclla di mieresse 
private II san.tano. che din-
geva un reparto dei Santa Ma
ria de>la Pieta dirottava (se-
con>1o quamo ha accertato il 
n • • i n.ifi < n.<a pnva-
^ di cui era propnetario al
cuni maiati. 

La seconda accusa e di omis 
stone d'atti d'ufficio per non 
aver utihzzate dentro Tospedale 
pliobUtrico personal e idoneo. 

Alle contestazionj del magistra
te il professor Lo Cascio avreb-
be nsposto che l'amminLstra-
zione provinciate non gli dava 
i mezzi. Inv-ece il dottor Oc
corsio avreboe accertato cbe 
mezzi e uomini e'erano ma che 
erano male utilizzati. 

Terza imputazione: violazio-
ne dell'arUcolo 714 del codice 
penale (omessa o non autonz-
zata custodia di maiati in ma-
niconu). II prof. Lo Cascio 
avreboe. cioe. dimesso da San
ta Maria della Pieta maiati non 
ancora guanu per dirottarii 
nella clin.ca S. Giuseppe House 
di Latina. 

Tutti questi reati sarebbero 
stati commessi in concorso con 
il direttore deH'ospedale. prof, 
Cannllo Curb. Insieme al pro
fessor Lo Cascio sono stati in-
criminati, ma per altri reati, 
anche il professor Luciano Mar
ch i direttore sanitano del San 
Giuseppe House e Filomena 

Gariano di ret trice e proprieta
ry delk) stesso istituto di La
tina. I due devono nspundere 
di concorso in truffa aggrava
te e ccntinuata ai danm della 
amministrazione provinciale di 
Roma. Secondo 1'accusa il Mar
ch] e la Gariano si facevano 
assegnare i maiati garantendo 
una efficace assistenza e una 
ospitalita ldonea. In verita i 
degenti sarebbero stati trattati 
in maniera disastrosa. 

Ancora il dottor Occorsio ha 
incriminato la Gariano per mal-
trattamenti ai danm di alcuni 
ricweraU. II reato sarebbe sta
to commesso in concorso con il 
dottor Francesco Orlando Fal-
vo. Ora ristruttena e stata for-
malizzata e quindi passera al 
giudice istruttore. Ma le inda-
gini, si sostiene negli ambien-
U della Procura della Repubbli-
ca, non per questo si fermeran-
no. Sotto accusa sono altre cli-
niche paichiatrjene. 

Per i fitti occupano il ministero 
DecLsa protesta ieri al mini

stero del Lavoro: una delega-
zione delle famiglie del Comi
tate per la decurtazione dei 
fitti, in attesa di essere rice-
vuta da ben cinque mesi dal 
ministro, da un sottosegretario 
o comunque da un funzionario. 
ha ricevuto un ennesimo rifiuto 
per un incontro nei corso del 
quale si potesse finalmente af
frontare il loro problema. Da-
vanti a questo antidemocratico 
ed inesplicabile atteggiamento 
la delegazlone ha quindi deciso 
di restore nella sede del mi
nistero fino a quando qualcuno 
non si decidera a riceverla. 

Le famiglie. tutte affittuarie 
di enti di previdenza. chiedono 
che il ministro del Lavoro in-

tervenga per bloccare 1 prowe-
dimenti di sfratto in corso da 
quando, con una azione deci-
sa ed unitaria, si sono autori-
dotte i canoni di affitto. Nello 
stesso tempo, gli affittuari do-
mandano una regolamentazione 
dei loro stato come e stato 
fatto per le case degli Istituti 
di previdenza degli Enti locali. 

La delegazione, della quale 
faceva parte il compagno Toz-
zetti. non e stata ricevuta a 
tarda sera nemmeno dal sotto
segretario Toros, malgrado fos
se nei ministero. II sottosegre
tario si d detto disposto ad in-
contrare soltanto i compa
gni parlamentari Pochetti e 
Maderchi. recatisi anch'essi al 
ministero del Lavoro 

Intanto altri 20 baraccati che 
occuparono alia fine dello scor
so anno le abitazioni della so
ciety c Mercurio» in via Prati 
di Papa sono stati ieri condan-
nati dal pretore della IV se
zione penale, dott. Liistro. a 
40.000 lire di multa. La con-
danna e stata infutta nonostan-
te le deposizioni del sindaco 
Darida e deU'assessore all'edi-
lizia popolare Cabras, che nel-
l'udienza di ieri hanno testimo-
niato lo «stato di necessita» 
che ha costretto i senzatetto 
all'occupazione. 

II sindaco ha anche confer-
mato che sono in corso tratta-
tive con la societa proprietaria 
delle abitazioni per l'acquiste o 
1'affitto delle case ai baraccati 

Clamorosi sviluppl della vicen-
da dei capannoni della Stefer: 
i carabinieri del nucleo giudi-
ziario hanno proceduto ieri sera 
all'arresto dell'ex presidente del
la societa. aw. Beniamino Ro-
dind e del costruttore edile Ame-i 
deo Castagna. II mandato di cat
tura e stato emesso dal sostituto 
procuratore d e l l a Repubblica 
dott. Paolino Dell'Anno che sta 
conducendo l'inchiesta sull'ope-
razione del trasferimento dei ca
pannoni della Stefer. 

Secondo 1'accusa Rodin6 e 
Castagna sarebbero colpevoli di 
truffa aggravata ai danni della 
azienda comunale; per il solo 
Rodind si aggiunge poi 1'accusa 
di interesse privato in atti di 
ufficio. 

L'avv. Rodind e state presiden
te della Stefer 8 mesi fa: fu 
nominate quando militava fra i 
socialdemocratici, poi, dopo la 
scissione del PSU passd al PSI. 

La vicenda che ha portato ai 
due arresti prese l'avvio in se
guito alia decisione della Ste
fer di trasferire i suoi deposit! 
dell'Alberone in una zona meno 
centrale della citta. La scelta 
cadde su un terreno lungo la 
via Appia, - nei pressi di Tor 
Fiscale. terreno risultato poi 
vincolato dal piano regolatore 
perche situate in zona archeolo-
gica. La Stefer decise anche di 
vendere l'area dell'Alberone (cir
ca 10 mila nietri quadrati) per 
autoflnanziare il trasferimento 
dei deposit!. H terreno venne 
assegnato per un miliardo alia 
Tago, una societa che al mo-
mento dela vendita non risulta-
va neppure costituita legalmente. 
Primo consigliere delegate della 
Tago fu Amedeo Castagna il 
quale si dimise poco dopo dallo 
incarico per assumere la dire- 1 

zione dei lavori per la costru-
zione dei nuovi capannoni. II 
terreno dell'Alberone, cedute 
per un miliardo era stato valu-
tato dall'Ufficio tecnico erariale 
per un miliardo e mezzo. 

Tutta l'operazione risultd un 
affare disastroso per la Stefer. 
InfatU l'azienda dopo aver ce

dute un terreno a sottocosto si 
trovd in mano un'area, quell* di 
Tor Fiscale, dove il piano re
golatore impediva la costruzione 
dei capannoni. In tutta la vi
cenda Tunica a trarre vantaggio 
fu appunto la societa Tago U 
cui c factotum » risultd il costrut
tore Castagna. 

il p a r t i t o 
Organizzazione 

e amministrazione 
Oggi alle 18,30 In Federa-

zlone sono convocatl t respon
sabiU di organizzazione e dt 
amministrazione di tutte le s e 
zioni della citta. Alia rlunlone, 
che sara dedlcata alio sviluppo 
della campagna - per 1 30.000 
lscrittl e alia preparazlone della 
campagna elettorale, sono te-
nute ad assicurare la loro par-
tecipazione tutte le sezlonl. Le 
sezioni devono regolarlzzare 
entro martedl tutte le tessere 
gift latte. 

Attivo del Partito 
Domanl, alle ore 17, In F e -

derazione, sono convocatl 1 s e -
gretarl di sezione, tutte le com-
pagne dlrlgentl e attlvlste, le 
segreterle di zona. La rlunlone 
sara dedlcata alle Iniziative del 
Partito sulle questioni della fa-
tnlglla, dell'lnfanzia e del caro-
vIU. 

L'attivo sara aperto da una 
relaztone dl Luigi Petroselll, 
segretario della Federazlone, e 
interverra Adrlana Seronl della 
Direzlone del PCI. 

CONVOCAZIONI — Garba-
tella, ore Zt: conferenza « R i 
forma urbanistica e casa » (Ma-

derchl). Ostlense, 18: ass « Bl-
forina flscale». Pascolare, 19: 
ass. contadini (AgostlnelU). 
Zagarolo, 19,30: C D . (Imbello-
ne) . Monte Mario, 20: C D . Ve-
scovlo, 20: C D . Macao Statall, 
17: C D . con segreterla dl zona. 
Tor de' Schlavl, 19: CC.DD. dl 
Villa Gordlani, Nuova Gordlanl 
e Tor de' Schlavl sul probleml 
del l i scuola dell'obbllgo (De Ni
cola e Tina Costa). Centocelle, 
19.30 (via degli Abet l ) : ass. s i 
tuazione politica (Fredduzzl). 
Quartlcclolo, 19.30: C D . (Ml-
cucci). Clnecltta, 19: gruppo 
consillare VII Circoscrizione 
(Prasca). Castelverde, ore 19: 
assemblea (Plero Delia Seta) . 
Italia. 20,30: C D . Sezione Uni
versitaria - Cellula d'Ingegne-
rla, ore 17: Fusco. Primavalle, 
19,30. Splnaceto, 18,30 (Benclnl) . 
Testacclo, 20: C D . Cellula Me-
dlcina, ore 15,30 in Federazlone 
(Lopez). 

COR8I — Campo Marzlo, alle 
ore 21,30: « Sindacato-Partlto » 
(Querclnl). Latino - Metronio, 
18,30: « Storla PCI >, seconda 
lezlone (Grlfone). Montccello, 
19: « La flgura e l'opera di Le
nin » (Vellacclo). Tuscolano, 18: 
«Internazionallsmo e lotta an-
timperlallsta » (Gruppi). 

DIRETTIVO. — Domanl alle 
ore 11 e convocato in sede 11 
Coraltato dlrettlvo della Fede
razlone. 

Replica di 
« Gioconda » 

alPOpera 
Domani, alle 21, in abbona-

mento alle terze serali, replica 
di « Gioconda a di A. Ponchielll 
(rappr. n. 61) diretta dal m a e 
stro Bruno Bartoletti, regia dl 
Glanrico Becher, scene e costu-
mi di Veniero Colasantl e John 
Moore (allestimento del Teatro 
Massimo di Palermo), Interpret! 
principal!: Leyla Gencer, Fran
ca Mattiucci, Gianni Raimondi. 
Glangiacomo Guolfl, Ruggero 
Raimondi. Maestro del coro 
Tulllo Bon], coreografla di Attl-
lia Radlce. primi ballerini: Dia
na Ferrara e Tuccio Rlgano. 

TEATRI 
BEAT 72 (Via G. Belli, 72 . 

Tel. 8S.ii5.yi) 
Alle 21.30 U Gran Teatro pre*. 
« Le statue movlblll », sceneg-
gtatura di Antonio Petlto. Re
gia dl C. Cecchi. 

Btv^.>CACClU 
Alle 16.30 e 21,30 Festival del
lo strip-tease 

C b M i m L c (Via Celsa) 
Alle 21.15 la CJa Teatro La 
Fede pres. « A come Alice » di 
G. Nanni. da L. Carroll. Regla 
di G. Nanni. Costumi ideati 
dagli attorl. Musiche di Chiari. 

DEI S A I i t l ( l e i . 661.311» 
Alle 21.30 «Vi ta d'ufficio* 
commedia scritta e diretta da 
Alfredo M. Tucci con L. Mo-
dugno, R. Bolognesi, A. Nico-
tra, E. Lo Presto, R. Sturno. 
Nov. assoluta. 

DK1 S b K V l (Via del Mortaro 
n. U . Tel. 66/J30) 
Alle 21,45 2. mese di successo 
nuove storie da ridere con S. 
Spaccesi in « Gli tnpamorati > 
di Campanile. « L'aumento > 
di Buzzati, « Opere dl bene > 
di Gazzetti. Regia di Pascutti. 

DIM I.K AKTI 
Alle 21.30 famil. la C.la a l l 
Collettivo» pres. altre repli-
che di < Processo a Giordano 
Bruno > di M. Moretti. Regia 
J. Quaglio. 

DKIJ.t . t i i tAZIE (Via Fra' Al-
benzio - P j a S a n u Maria 
delle Grazie Trionfale) 
Alle 21 il Centro culturale 
artlstico romano pres. il Tea
tro Quarticre In « II diario dl 
Anna Frank » di Goodrich e 
Hackett. Direz. art. M. Guar-
dabassi. 

EI.I.SKO (Tel 4R2.114) 
Riposo. Domanl' al le 21 il 
Gruppo teatro e azione ed il 
teatro Metastasio di Prato 
pres « Xel fondo » (L'albcrgo 
dei poveri). di M. Gorki. Re
gia di G Strehler. 

h i t l M U i K i <•> (Via Orti 
d'4lihert 14 . Tel « te «M) 
Alle 20.30-22^0 Nuovo cinema 
italiano in anteprima «L'al-
tra parte • di Giuseppe Sal-
tini. 

F i l l KSTIHIM) 
Alle 22 Jazz a Roma presenta 
un concerto jazz tradizionale 
con Carlo LofTrcdo e il suo 
ensemble. 

IL PM-I tVia d a S a l a m i 39 -
l e i SKI.07.21 5JJ04WJC9) 
Alle 22.30 • Vamos a maicnar 
cnmpanrrmi > dl Amenclola e 
Corbuccl con L Fionni. R 
Lirary G D'Angelo M Fer-
retn» f. Gra«si AlPornano E 
Gmliniil 

PAKMHI (Via G Ror<1. I • 
rri «ns*3i 

Domani alle 21.15 la Societa 
Genesio pres la prima di « l-c 
farfalle «ono I l b r r r . dl L. 
Grr^he. con A. Giordana. A. 
Cnelli. M. Berti. Regia di 
Bruzzo. 

«• iKIMI (Tri »ns«xs) 
Quesa sera alle 21.15 prima 
I^uretta Maslero, A GiufTrfr 
con M. Pisu in • Otto mele 
per Eva > di G. Arront da A. 
Cecov Adatt. ital. dl Diego 
Fabbri. Regia Daniele D'An-
za. Scene dl Guglielmlnetti. 
Musiche dl Carpi. 

RIINHTl) KMSKO (Telefono 

Glnvedl alle 21.15 la C la dtr 
da Ar Nlnrhl pres « Gil Inna-
moratl • dl C Goldonl R r « a 
n«i Po»7n|o Scene e costumi 
di Pajola. 

ROSSINI i f m S. Oilara 
1>l dM.TTIIl 
Domanl alle 21,15 «In cam
pagna e nn'altra covi • succ. 
comico di U. Palmerinl pren. 
Checco e Anita Durante con 

. L. Duccl. Regla dl C. Durante. 

•*m 

Schermi e ribaltei ] 
Al Teatro Centocelle 

PIAZZA DEI GERANI 
Telef. 288595 - 288960 

Slasera ore 21,15 
PRIMA RAPPRESENTAZIONE 

PER LA CRITICA DI 

MANIFESTO 
DAL CARCERE 

di Dacia Maraini 

S A N G E N S S i O ( V i a Podgora , 
o . 1 . Te l . 31^1.73) 
Da domani alle 21,30 la C.la 
dellAtto prea. « Una famlglia 
fellce > dl Cooper con Anto-
nelll. D. Prima, Galvan. Serra 
Zanettl. Regla Tanl 

S1STINA (Tel . 4H3.480) 
Alle 21.15 Garinei e Glovan-
nini pres. «Al le luja brava 
g e n t e » con Rascel. Proietti . 
Musiche dl Modugno, Rascel. 
Scene di Coltellacci. 

TfcAlKO ANGKL1CUM ( V U 
S a l i U del Gri l lo , 1. ango lo 
v . Panlsperna • T . 67.34*10) 
Alle 21,15 « L'esUsl ed 11 san-
gue • dl f. Bencini c o o 1-
SUccloll , M. Vannuccl. M. 
Ferrari. L PadovanL Regla 
A. Camlllerl. 

TEATKU yuABTIERE PER 
I BAMBINI (Al Teatro dl 
Villa FiorelU - V. Teml 941 
Alle 16 e 18 Antonio Susana 
pres « Tommy ti»chl«-tlo, ban-
d l i o . imiprrfettn) 2 tempi 
western di G. Gluntl. 

T K 4 I K O SIKUMKINItJ 
Oggi e domani riposo. Da g lo
ved 1 18 alle 21 al circolo cultu
rale San Saba (Viale Giotto. 
16). Ingresso libero • T r i b u 
nate Russell s o crimini di 
gucrra». Regla di Stefano 
Mastlni con Cobianchi. Ma-
stinl. Pellacchl. Rutelli e Loia-
cono. 

T k A I R O n>R Dl NONA ( V i a 
decl i Acqun«narta. 16 . Te-
lefnno RS7.2n6) 
Alle 21.30 11 Teatro Libero 
pres. «Iwona, prlnclpessa dl 
Borgogna» di W. Gombro-
wicz. Regia A. Pugliese. 

VAI I.K 
Alle 21.15 prima replica II 
Teatro Stabile di Catania 
pres. « La vlolrnza » di G. Fa-
va eon Turi Ferro. Regia di 
Giacomo Colli. 

V « " • • if •*!• 
Inizio spettacnlo alle 17 ult i
mo alle 22 30 Ne rota e la sua 
grande comnaenia in « Canta 
Napoli a Roma ». 

VARIETA' 
AMRRA J O V I V E I A I (Telefo-

n o TXB33.\6\ 
Storla dl nna donna e rivista 
De Cesaris 

BRANfACXIIO 
Alle 16.30 e 21.30 Kolossal 
strip-tease show 

VOI.TIJRNO 
Alle 17 e ult. 22.30 «Canta 
Napoli >: Merola e la sua 
grande compagnia. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIAN!) (Trl 352.153) 
Rio Ixibo, con J. Wayne 

A • • 
AI-FIKRI (Tel . 230.251 > 

lo non spezzo«rompo, COTI A 
Noschese C 4> 

AMBASSAOE 
In fondo alia piscina, con C 
Baker G 4> 

AMERICA (Tel . 586.168) 
l o non spezzo_rompo, con A 
Noschese C • 

ANTARKS (Tel 850347) 
Ginochl partlcolarl. con M. 
Mastroiannl (VM 18) DR 4> 

APPIO (Tel . 779.638) 
I J moglle del prete, con S 
I^oren S • • 

AKt.HlMKOE (TH. 875^67) 
PromUe at Dawn 

A R I S H I N (Trl 353EWI) 
Sacco e Vanzettl (prima) 

ARLECX:HIN«» ( l e i .SM.SM) 
I) glardlno del Flnxl Contlnl. 
con D Sanda DR +4> 

AVANA (Tel 51151.05) 
Eva la ver i t i saH'amore 

(VM 14) DO 4>4> 

A V E N T I N O (Te l . 572137) 
Nlnl TirabusclO la donna cbe 
Invent* la mossa, con M. Vitti 

SA 4>4> 
BALDUINA (Te l . 347.51*2) 

Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
B A R B E R I N 1 (Tel . 471.707) 

Comma 22, con A. Arkin 
(VM 18) DR 4>4> 

BOLOGNA (Te l . 426.700) 
La carlca del 101 DA • • • 

CAPITOL (Tel . 3D3J280) 
L'oltlma valle, con M. Calne 

(VM 14) DR • • 
CAPRANICA (Te l . 6^ .465) 

Vita privata dl Sherlock Hol
mes , con R. Stephens G • • 

CAPRAN1C11ETTA ( T . 672.465) 
n (also testlmone, con G. Ken
nedy G • • 

C1NKSTAR (Te l . 789.242) 
Uomini e nlo splaato 

COLA Ul K 1 K N / . 0 1 1 . 350584) 
La carlca del 101 DA • • • 

CORSO (Te l . 67y.16.yi) 
Le (oto prolblte d'una slgnora 
perbene, con D. Lassander 

(VM 14) G • 
DUE ALLOItl (Tel. 273.207) 

La carlca del 101 DA • • • 
E D E N (Te l . 380.188) 

La morte risale a Ieri sera, 
con R. Vallone G • 

E M B A S S Y (Te l . 870.245) 
Per sal Ire p la In basso, con J. 
E. Jones DR 4̂ 4>4> 

E M P I R E ( T e l . 855.622) 
n gat to a 9 code, con J Pran-
clscus (VM 14) G • • 

E U R C I N E (Piazza l U U a 6 -
E U R . Te l . 591.09.88) 
La carlca del 101 DA • • • 

EUROPA (Tel . 865.736) 
Le foto proibite dl una s lgno
ra per bene, con D. Lassander 

(VM 14) G • 
FIAMMA (Te l . 471.100) 

Morte a Venezla. con D. B o -
garde DR 4>4>4>4> 

F H U M E T T A (Tel 470.464) 
Dropout, con F. Nero 

(VM 18) SA • • 
GALLERIA ( l e i . 673267) 

Le copple, con M. Vittt 
IVM 14) SA • 

GARDEN (Tel. 582548) 
Ninl TIrabuscIo la donna che 
InventA la mossa. con M Vittl 

SA • • 
GIARDINO (Tel. 894546) 

Nlnl TlrabnsclA la donna che 
InventA la mossa. con M Vitti 

SA • • 
GIOIELLO 

fjt prima nol le del dott. Da-
nlell lndn<triale col comples-
«o del glocattolo con L Buz-
zanra IVM I4» SA • 

GW.DKN (Tel 755 002) 
Rio tx>no. con J Wayne 

A • • 
II'M M»aV ( l a r c n R»-nrrtetto 

Marrelln Tel R5X_TrB) 
Sacco e Vanzettl (prima) 

K l N t . (VM r n ' i i a n o 3 Te-
lefnnn K3155 41) 
La moglie del prete, con S. 
Loren S • • 

M A K s n i S T ) (Tel 786.086) 
Una pro«tlfnta al servlzlo del 
pnhhllro ed In rerola con le 
leggl dello stato. con G. Ralll 

(VM 18) DR • • 
M A J E S T i r (Tel K74jmN) 

Scene dl c»»-e«» In lt««<a Ba-
vlera, con M Soerr 

(VM 18) DR • • • 
M \77 .1 V | ( I r l ^il«M2^ 

Nlnl Tlrahn^-'A la donna che 
Invent A la m i n a . con M V'ttl 

SA • • 
METRO D R I V E IN (Telefo-

nn Kna)«r»4"»» 
Socttaroll venerdl. subato e 
domeniea 

MKrKt iPt l l ITAN ( T WW4WI) 
Srlplnne det io anche PAfrica-
no con M Mastroiannl SA • • 

M K i N O N D'ESSAI ( T 869493) 
n cameraman, con R Keatnn 

«5A 4V#4>4> 
M O D E R N O ( T e l 4602X5) 

l o non <pezzo„.rompo. con A 
Noschese C 4> 

M O D E R N O SAI.ETTA (Te le fo 
n o 460JE85) 
Pa t ine prnlMte della vita dl 
nna fotnmndella. con L Mo 
dugno (VM 18) n # 

NF-W VORR ( T e l 780.271) 
To non «pezzo...rompn. enn A 
Notches* C 4> 

OI . IMPICn (Tel 202635) 
Venra a prrndere n caffe da 
nol. eon U. Tornazz) 

(VM 14) SA 4> 
PAIA7ZO(Trl 495.66 31) 

L'altlma valle, con M. Calne 
(VM 14) DR 4>4> 

I * rifle «ba s m a l t * * 
•aato d dtr iT dal 
•orrtspeadoa* alia 
fneat* alail l l i iai l i i— 
ffeaarli 
A a ATVentanw 
O at Coaalea 
DA a Dlaegae aalmaaa 
DO a Docameatart* 
DR s Drammatlaa 
O s Glalla 
M a Moaleala 
• m •eatlmeatato 
• A a BattHco 
• M a •wrleo •dtajaffci 
D mmtm fradhna »r i 
vlana wpcian aal • 

4^>4>4>4> a sonaiaaala 
^ i a - f . a ott laa 

U ^ m taow 
U adtaereta 

4 a •adloara 
V M 11 a vlatato «1 

•art dl i t 

flua 
• • • 
•aO 

f a a 

• f t * 
• m 

PARIS (Tel. 754568) 
Un nomo oggi, con P. N e w 
man (VM 14) DR • • • 

PASQUINO (Tel . 503.622) 
Cromwell (in english) 

QUATTKO HJN1AJME (Tele -
fono 480.119) 
Le novlzle, con A. Girardot 

(VM 18) S A 4> 
Q U m i N A L E (Te l . 462553) 

La call ft"a, con U. Tognazxi 
(VM 14) DR • • 

QUIRINETTA (TeL 6 7 9 5 0 J 2 ) 
L'lmposslblllta dl essere nor-
male, con E. Gould 

(VM 18) DR 4>4> 
RADIO CITY (TeL 464.103) 

Brancaleone alle croclate, con 
V. Gassman SA • • 

R E A L E (Tel . 580534) 
Un nomo oggi, con P. N e w 
man (VM 14) DR • • • 

R E X (Tel . 884.165) 
Una prostltnta al tervlzlo del 
pnbbllco ed In regola con le 
leggl dello stato. con G. Rail! 

(VM 18) DR • • 
RITZ (Tel . 837.481) 

Rio Lobo, con J. Wayne 
A • • 

P.IVOLI (Tel . 460583) 
Anonlmo venezlano, con T. 
Musante (VM 14) DR • • • 

ROUGE E T NOIR ( T . 814505) 
Una Incertola dalla pelle dl 
donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G • 
ROYAL (Te l . T70549) 

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

ROXY (Tel . 870504) 
%j* foto prolblte dl ana sl
gnora perhene. con D Lassan
der (VM 14) G 4> 

S A L O N E MARGHERITA (Te-
lefonn 679.1459) 
CalcntU. dl L. Malle DO • • 

SAVOIA (TeL 865523) 
IJO rhlamavano Trtnlta, con 
T Mill A • 

SMERAI.DO ( T H . 351581) 
Le piacevoll esperlenze dl ana 
glovane eamerlera. con U. Ja-
cobsson (VM 18) S • 

SUTERCINEMA (TeL 485.498) 
Sclplone detto anche I'Afrl-
caoo , con M. Mastroiannl 

SA • • 
TIFFANY (Via A. De Prrtls 

Tel 462590) 
Le foto proibite dl ana slgno
ra per bene, con D Lassander 

(VAI 14) G • 
TREV1 (Tel . 6R9.6I9) 

%jn «trano vtrio delta <lgnora 
Wardh. con E Feneeh 

(VM Iftt O # 
TRIOMPHF. (Tel 838 00 03) 

Stanza 17-17 palazzo delle tav-
•e nfOrlo imposte. con G Mo 
ftchfn C 4> 

U N I V E R S A L 
D a l _ maovltL con E Gould 

(VM 18) SA 4>4* 
VTGNA CIJ»RA (Tel 320559) 

\A moglle del prete, con S. 
Loren S 4>4> 

V1TTORIA (Tel . 571557) 
Rio Lobo, eon J. Wayne 

A • • 

Seconde visioni 
ACILIA: 1 doe vlgill, con Fran-

chl-Ingrassia C • 
ADRIACINE: Riposo 
AFRICA; La gatta perlcolosa, 

con T. Baroni (VM 18) DR 4> 
AIRONE: Indaglne sn an gatto 

al dl sopra dl oznl sospetto 
ALASKA: Le torelle, con S. 

Strnsberg (VM 18) DR • 
ALBA: Satyrlcon, con D. Backy 

(VM II) 8 A 4> 

ALCE: Clakmull, con L. Mann 
A • 

ALCYONE: John e Mary, con 
M. Farrow (VM 14) 8 • • 

AMBASCIATORI: II paradlso 
del nudlstL con H. F u x 

(VM 18) S • 
AMBRA JOVTNELLI: Storla dl 

una donna, con B. Andersson 
DR • 

ANIENE: Tre superman a T o -
kio, con G. Martin A • 

APOLLO: Mai d»Africa znal 
d'amore (VM 14) DO • 

AQUILA: La morblda pelle de l 
la casta Susanna 

ARALDO: Una sull'altra, con J. 
Sorel (VM 18) G • 

ARGO: n giorno piu lungo dl 
Kansas City 

ARIEL: La cadnta degli del, con 
I. Thulin (VM 18) D B • • • 

ASTOR: Indaglne s o o n c l t ta-
dlno al dl sopra dl ogni s o 
spetto, con GJd. Volonte 

(VM 14) DR • • • • 
ATLANTIC: Batouck Africa che 

muore DO 4> 
AUGUSTUS: Le calde nottl dl 

Poppea, con O. Berova 
(VM 18) C • 

AURELIO: Paga o tnnori, con 
H. Neff G 4> 

AUREO: La pecora nera, con 
V. Gassman SA • 

AURORA: La vendetta degli 
apaches, con R. Calhoun A • 

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

AVORIO: Non uecldevano tnal 
la domeniea, con J. Palance 

A • 
BELSrrO: Dossier 212 dest ina-

zione morte, con S. Audran 
(VM 14) DR • 

BOITO: D a e bianchl nell*Africa 
nera, con Franchl-Ingrassla 

BRANCACCIO: Kolossal strip-: 
tease show 

BRASIL: Avventnre nella g lun-
gla, con L. Gosset DR • • 

BRISTOL: La tortnra delle ver -
ginl, con H. Lorn 

(VM 18) DR • 
BROADWAY: La maschera dl 

cera, con V. Price G • 
CALIFORNIA: Nlnl TirabnsclA. 

la donna che InventA la rao*<a 
con M. Vitti SA • • 

CASSIO: La ragazza con il ba
st one, con S. Eggar DR • 

CASTELLO: Qaattro per Cor
doba, con G. Peppard A • 

CLODIO: Scosl dov** n fnmte? 
con J. Lewis C • 

COLORADO: Eh! Gringo scendl 
dalla croce 

COLOSSEO: T due gladlatorl 
CORALLO: Easy Rider, con D . 

Hopper (VM 18) DR • • • 
CRTSTALLO: La rnssa masche

ra del terrore. con V. Price 
(VM 14) DR • • 

DELLE MIMOSE: Ardenne '44. 
con B. Lancaster DR • 

DELLE RONDINI: My Fair I J I -
dy, con A. Henburn M • • 

DEI. VASCEIXO: Soldato Mn 
DIAMANTE: M.A.S.H, con D. 

Sutherland SA • • • 
DIANA: Nlnl Ttrabnscla. la 

donna che Invent* la mo««a 
con M. VUtl A • • 

DO*tTA: El Condor, con L Van 
O e e f A 4> 

EDELWEISS: Certo cer t l« lmo 
anzl prohablle. con C. Cardl-
nale (VM 14) S 4>4> 

ESPFRIA: L'nomo dalle doe 
omhre. con C. Bronwm DR • 

ESPFRO: n rltorno ^1 Godzftia 
FflWVKSE: Petit d'Essal « D a 

I.'im'ere a Godard »: L'nomo 
•fi Aran 

FAW*>: T a cadnta rterlt del. con 
T Thiilln (VM 18) HR A * * 

Gnn.TO CF.«s*WE: Tre dellttl 
ner nadre Rrown 

B * " ' n t - ts» vendetta di vr%v« 
con G Win-Ve. SM • 

n o t » .VWonn: n rlnv»?»e nor-
male. con L. ra^ollrchlo 

(VM 14) SA * 
TMPEwn; avnoH lentamente te 

la rn«ti dl pin 
TNr»iTNO: TJI morte risale a lerl 

«era. con R Vallone G + 
JOT t,Y: I dlahollcl. con V C1«n-

rot G • • 
j n v n - r.'armata degli »-"l. r«n 

T. Ventura DR *>«» 
I.FBT ON: t * eolnmha non deve 

vo'are. con H BuC"*io1z A • 
LUxo '» - » 4 del!'Ave Maria, con 

E Wallach A • 
M * n » « n V : W f « side ««orv. r«n 

N Wood M • * « > 
NEVADA: Zona 4(11 nhiettlvo 

Manila, con P Edwards A • 
NIAGARA: II cervello, con J P 

Belmondo C 4>4> 
NUOVO: I dlavoll dl Dayton. 

con R. Calhoun A • 
NUOVO OLIMPIA: L'nomo del 

banco del pegnl, con R. Ste l -
C*r (VM 18) DR 4>4>4> 

PALLADIUM: L'uorao venuto 
da Chicago, con 'J. Garko 

(VM 14) DR 4>4>4> 
PLANETARIO: Laura nuda 
PRENESTE: n grande clelo, con 

K. Dougjas A • • 
PRINCIPE: BlUy Kid furla sel -

vaggia, con P . Newman A • • 
RENO: Bonny Lake e seom-

parsa 
RIALTO: Alia ricerca dl Gre

gory, con J. Christie • • 
RUBINO: The Layer (in origi

nate) 
SALA UMBERTO: Lo strano 

triangolo, con P. O'Toole 
(VM 18) DR • • • 

SPLENDID: La rapina piu seas-
sata del secolo, con F. Howerd 

C • 
TIRRENO: Contrabbandlerl d e 

gli anni ruggentl 
TRIANON: Watang 
ULISSE: L'uomo venuto da 

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

VERBANO: Indaglne s o on e l t -
tadlno al di sopra di ogni s o 
spetto, con G.M. Volonte 

(VM 14) DR • • • • 
VOLTURNO: Alle 17 ult. 22,80 

« Canta Napol i»: Merola eon 
la sua grande compagnia 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: L'onlco gloco In. 

citta, con E. Taylor S + 
NOVOCINE: I due gladlatorl 
ODEON: Una lunga flla dl c r o d 

con A. Steflen A 4> 
ORIENTS: Addio Cjamango 
PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Le legloni dl Cleopa

tra, con E. Manni SM 4> 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: La spada aV B 

CId 
GIOV. TRASTEVERE: Iglo v n o 

operazione Delgado A • 
NUOVO D. OLIMPIA: Ridera, 

con L. Tony • • 
ORIONE: II segreto dello scor-

plone, con A. Cord G • 
SAVERIO: D mlstero del t e m -

pio indiano, con P . Guers A • 
TIBUR: Vlvere per vlvere, eon 

Y. Montand (Club ore 21) 
DR 4>4> 

TRIONFALE: W a U r y 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ARCL 
ENAL, AGIS: Alba, Alrona, 
America, Archimede, Ariel, 
Atlantic, Augustas, Aureo, A a -
sonia, Avana, Baldolaa, Belslto, 
Brasll, Broadway, California, 
Capitol, Castello, Cinestar, Clo-
dlo, Colorado, Corso, CristaHo, 
Del Vascello, Diana, Dorla, D a e 
Ailorl, Eden, Eldorado, Espero, 
Garden, Glardlno, GInllo Cesa-
re. Holiday, Hollywood, Indono, 
Majest ic Nevada, N e w York, 
Nnovo. Nuovo Golden, Naova 
Olympla, Ollmpico, Oriente, 
Or! one. Plan eta rlo, Prlmaporta, 
Principe. Qnlrlnetta, Reale, 
Rex, Rialto, Roma, Roxy, Traja-
no dl Finnilctno, Trianon, 
Trlomphe. TEATRI: RasstnL 
Satlri. 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 

Cmrm ......„.. . . -_ 
^fwV^OStlassffT1aSOf*Mn 

, PIETRO dr. MONACO 
R M M , via dal Vhahuli M , %. 47111* 
(di front* Teatro drtrOpara - Stale* 
I M ) Ora a-iJi 1S-19. Nsrhrl par swa, 
(Ne* el corana vanstaa, eaila, aot) 

Roma 16019 del 22-11*'9* 

Ht«*ea 
DOTTOR 

DAVID 
Cora sclaroaani* (amDuiatorlaat 

operaxlona) d«M* 

STROM 
EMOWMMDI • VENE VABIC05 
Cura delta complicadool: ragadt, 
fleMU, scsend. ulcer* vaiieoa) 

V I N I I I I • P I L L ! 
DISrUN'/IONI SESSUAU 

VlflCOUDIRrlNZOn.152 
|T«J s»4 Ml • Ore t-89: featlvl 6-a] 
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Le pretese dei produttori 

Vogliono la libera 
iniziativa e anche 
i soldi dello Stato 

Leggere le pubbHcazioni del-
le « categorie imprenditoriali > 
del cinema e come immergersi 
In una doccia scozzese. Si pas
ta dagli squilli di vittoria ai 
lament! piu accorati, dall'eufo-
ria alle invettive. Di invettive, 
in particolare, sono ricche le 
pagine del bollettino deU'asso-
ciazdone dei produttori e distri-
butori (ANICA), che non perde 
occasione per ribadire che oggi 
piu che mai e tempo di Jatti. 
Sulla necessita d'agire non sa-
remo noi ad essere in disac-
cordo, ma sul Upo d'iniziativa 
abbiamo qualche (fondato) dub-
bio che tra noi e i produttori 
possano esserci punti d'accordo. 

Le richieste, meglio. le in-
giunzioni della confindustria 
della celluloide sono note: i ta-
Bti martellati piu monobona-
mente sono quelli del credito 
« del fisco. Per quanto riguar-
da il primo argomento ricor-
diamo che, schema ticamente, lo 
Stato destina al cinema due ti-
pi di credito: uno rivolto al ci
nema commerciale che passa 
attraverso l'apposita sezione 
della Banca Nazionale del La-
voro. affiancato da un c/ondo 
speciale* per la <correspon-
sione (...) di contributi sui mu-
fut concessi per il finanziamen-
lo della produzione cinemato-
grafica nazionale*, (art. 27 leg-
ge 1213) e un altro destinato 
alia c concessione di finanzia-
menti a film ispirott a finalitd 
ortistiche e culturali realizzati 
eon una formula produttiva che 
preveda la partectpazione di au-
tori, registi, attori e lavorato-
r i» (art. 28). 

I produttori si raHegrano ogni 
qual volta Verario allarga i 
cordoni deUa borsa e versa 
denaro al cinema. Tutto va be
ne e non si fa alcuna distin-
zdone tra i quattrini impiegati 
nella realizzazione di film che 
ai propongono di aumentare il 
livello di coscienza delle mas
se, di ricercare nuove forme 
d'espressione, di sondare terre-
ni culturali originali, e i soldi 
immotivamente regalati aDe 
pellicole nate solo dalla spe-
ranza di moltiplicare. piu o 
meno correttamente, i denari 
in esse investiti. 

II nostro parere e del tutto 
diverso; esso parte dal concet
to che i pubblici poteri banno 
il dovere di guardare al dne-
tna preoccupandosi di aprire 
Bpari liberi che consentano agK 
autori di esprimersi senza con-
dizionamenti e al pubblico di 
trasformarsi in reagente atti-
vo. elemento catalizzatore di 
una verifica dialettica che sop-
pesi la validita di tematiche, 
proposte, moduli espressivi. 

Senza questa discrirrrinante si 
approda ai pazzeschi risultati 
che passano ogni giorno sotto 
gli occhi di chi s'interessa alle 
vioende di questo settore. Solo 
per fare un esempio recente, 
vogliamo ricordare come, gra-
zie al meccanismo degli attua-
K « aiuti >, i film italiani (o ita-
lianizzati) di maggior successo 
della corrente stagiooe (Borsa-
lino. II prete sposato, Venga a 
prendere il eaffi da noi. La 
moglie del prete. II presidente 
del Borgorosso Foot-ball Club. 
Brancaleone aUe crociate, Ano-
nimo veneziano. Quando le don-
ne avevano la coda. Nini Tira-
buscid, 1 senza name) hanno 
gia maturate il diritto a 860 
milioni di contributi erariali. 

Ritornando al credito. ci rie-
ace difficile comprendere le 
ragioni per cui i pubblici poteri 
dovrebbero preoccuparsi di ali-
mentare le fonti di finanzia-
mento a gruppi di speculatori 
privi di qualsjasi titolo per me-
ritare l'ettenzione della coUet-
tivita-

Ai produttori die reclamano 
trattamenti di favore daBo Sta
to si pud solo rispondere che 
essi debbono preoccuparsi di 
svolgere un'attivita la quale 
legittimi le loro pretese. Se vo
gliono continuare ad agire co
me pseudaindU5triali debbono 
anche sopportare quelle «leggi 
di mercato* che magnificano 
allorche negano alio Stato il 
diritto di svolgere una sua au-
tonoma attivita dnematografica. 
e che rnisconoscono quando si 
presentano aUe porte dd van 
mindsteri con 3 cappeUo in ma-
BO. 

Se i dnematografari sono ve; 
l i imprenditori, perch6 non si 
Bervono deQe normali fonti di 
credito bancario? Se non lo 
Bono, quale titolo banno per 
chiedere trattamenti di favore? 

II credito statale deve vd-
gersi abbondantemente aUe ini-
dative culturali realizzate con 
la coUaborazione e la parted : 
pazione dei lavoratori e degH 
autori. H discorso sull'imposi-
aone fiscale e analogn. 

Si dice che il dnema e dis-
•anguato dalTerario. ma. facen-
do bene i contL d si accorge 
die le cose vanno in modo al-
quanto diverso. 

Confrontando. per esempio, 
fatti gU oneri fanposti al d-
nema coo fatti i contributi con-
cessi n d 1969 si scopre che lo 
Stato ha sborsato drca 30 mi-
Sardi e ne ha incassati poco 
piu di 23. 

Del resto. ammesso ' che il 
saldo dd ranporto dneroa/era-
rio fosse rovesciato, non si rie-
sce a capire il motivo per cui 
la finanza pubbta'ca dovrebbe 
rimmdare a tassare un consu-
mo chiaramente voluttuario. vi-
sto che « r t i film programmati 
nd grandi locali di prima vi-
sione con fl bignetto d'ingresso 
a mille e piu lire costituiscono 
un bene superfluo. 

Prendendo a pretesto 1'intro-
duzione anche nd nostro paese 
dcSVtmposta sul Valore Agown-

• to (tVA) in sostituzione dd-
YIGE. i rappresentanti dd pro
duttori e degli esercenti han
no richiesto perentoriamente al
le forze politiche che vengano 
abrogati i diritti erariali sugli 
spettacoli dnematografid. 

Anche in questo caso siamo 
davanti a una richiesta gene-
rale e incondizionata. ma una 
detassazione che toccasse indi-
scriminatamente tutti i cinema-
tografi gioverebbe assai poco 
alia colldtivita, owantaggian-
d© aolo 1 maggiori gruppi im-
prendrtoriftM. quegli stessi cen-

tri di potere che da tempo han
no preparato un piano di cau-
tofinanziamento > a livello eu-
ropeo, basato sull'utilizzazione 
degli attuali prelievi fiscali. 

In altre parole, se si arrivas-
se all'eliminazione doll'attuale 
imposizione. non si avrebbe al
cuna riduzione nei prezzi d'in
gresso, bensl un semplice di-
rottamento di ingenti somme 
dalle casse erariali a quelle 
di un gruppo di ben individuati 
speculatori. 

II problema degli sgravi fi
scali e diverso a seconda che 
riguardi i locali piu popolari 
o quelli di prima visione: nel 
primo caso si tratta di restitui-
re respiro a biland sull'orlo del 
tracollo, impcdendo che si al-
larghi ancor piu il numcro 
delle localita prive di cinema 
(nel 1969 i comuni in queste 
condizdoni erano 3.399, su un 
totale di drca 8 mila), nel se-
condo di incrementare situazioni 
parassibarie che prosperano sot-
to l'ala di una legislazione ana-
cronistica e ingiusta. 

Umberto Rossi 

Firenze: clamorosa protesta per la crisi 

Dal podio appello a 
salvare il Comunale 

II manifesto letto dal direttore stabile dell'orchestra 
del Maggio, Riccardo Muti - Solidarieta del pubblico 

FIRENZE, 15. 
Una vibrata protesta con-

tro la crisi degli enti lirid 6 
stata espressa ieri, in una 
forma inconsueta, dal diretto
re stabile dell'orchestra del 
Maggio musicale fiorentino, 
Riccardo Muti. il quale, appe-
na salito sul podio del Co
munale. ha letto la seguente 
dichiarazione: 

«Parlo anche a nome del
l'orchestra qui presente e di 
tutto il personale del teatro. 
Rivolgo un appello alia cor-
tesia del pubblico perche vo-
glia concedere qualche minu-
to di attenzione e di rifles-
sione alia situazione in cui 
versa, al presente, il Teatro 
Comunale, e alia prospettiva 
dell'orchestra. degli altri com-
plessi artistici e di tutto il 
personale del teatro; cosi co-

Liv sara 
«papessa» 

me alia prospettiva della sua 
istituzione e della sua atti
vita. 

«Le casse del Teatro so
no vuote' per deficienze del 
necessario finanziamento sta
tale. I complessi artistici e 
tutto il personale del Teatro. 
in attesa di ricevere le loro 
retribuzioni, hanno deciso di 
continuare a lavorare perche 
le attivita del Teatro. Maggio 
musicale compreso, non ven
gano a cessare. Lo fanno per 
contrastare l'eventualita che 
finiscano col sopravvivere so
lo i teatri dei maggiori cen-
tri cittadini demografici ed 
economici. II Teatro Comuna
le di Firenze. il Maggio mu
sicale fiorentino e le masse 
stabili sono direttamente mi-
nacciati: la citta, la Regione 
toscana, il paese tutto verreb-
bero a essere cosi colpiti in 
una struttura artistica e cul-
turale di primaria importan-
za. anche internazionale. 

«A tale deprecabile even
tuality il mondo del lavoro e 
della cultura contrappone la 
necessita di una reale rifor-
ma delle istituzioni musicali 
e teatrali. che consenta a tut-
te esse, in posizione di pari-
ta, di assolvere un autentico 
servizio di cultura per tutti 
gli italiani e il paese. 

c P e r questa grande batta-
glia sul piano del lavoro. del
la cultura e della civilta. e 
in particolare per l'arte fio-
rentina e toscana, occorre la 
comprensione e l'appoggio del
la piu vasta opinione pubbli-
ca. E' per questo che viene 
rivolto il presente appello. 
Per richiedere la partecipa-
zione sensibile e attiva di 
sempre maggiori strati cittadi
ni per un movimento di pub-
blica opinione nel senso da 
noi auspicato; che valga a far 
sopravvivere e sviluppare ul-
teriormente, in senso cultura-
le e sociale, il Teatro Comu
nale*. 

II pubblico — che affolla-

va il Teatro per ascoltare il 
concerto domenicale. com-
prendente musiche di Stravin-
ski e Beethoven — ha lunga-
mente applaudito gli orche-
strali e il direttore. dimo-
strando la disponibilita della 
opinione pubblica fiorentina 
per una battaglia in difesa 
di questa importante istituzio
ne culturale e per una pro-
fonda riforma degli enti li-
rici. 

Mostre d'arte: Manzoni 

Jazz gratuito 
nei quartieri 
di Bologna e 
in provincia 

BOLOGNA. 15. 
Una serie di concerti dedica-

ti alia musica jazz e stata in-
detta dall'Ente autonomo Teatro 
Comunale che. nd programma 
stabilito, ha cercato di consi-
derare il jazz nei suoi vari sti
ll. Infatti con i complessi di 
Paul Bley e di Chick Corea. il 
pubblico avra modo di ascolta
re musica di concezione assai 
moderna, mentre alia grande 
orchestra di Lionel Hampton 
viene assegnato il compito di 
ricreafe la atmosfera della 
swing-era. I concerti si terran-
no a parti re da questa sera 
nei quartieri della citta e in 
alcuni comuni della provincia. 

II Paut-Bley-Annettp Peacock-
Synthesizer Sliow sara presen-
tato al Circolo Spartaco di Bo
logna, a San Giovanni Persice-
to a San Giorgio di Piano e a 
Budrio; Lionel Hampton e la 
sua Internationally Famous In
ner Circle al Palazzo dello 
Sport di Bologna e «The Cir-
cle» a Porretta Terme e nei 
quartieri della citta. 

Ad eccezione del concerto di 
Lionel Hampton al Palazzo del
lo Sport, che e a pagamento, 
con particolari sconti per i gio-
vani. gli altri concerti sono ad 
ingresso gratuito. 

L.ONDRA — Liv Ullman sara la papessa Giovanna in un film 
dedicato alia ragazza romana del IX secolo che, secondo una 
leggenda popolare — cui si sono ispirafi, tra gli altri/ il dram-
maturgo Alfred Jarry e Giuseppe Gioacchino Belli — riusd, 
con alcuni sotterfugi a farsi eleggere al trono di San Pietro. 
Nella foto: i'attrice scandinava al suo arrivo a Londra, dove 
saranno glrati quasi tutti gli intemi del film. 

le prime 
Musica 

II Messia 
alPAuditorio 

Nd Messia, Haendel riversa 
anzitutto la sua indomabile an-
sia di superare il fallimento dd-
l'attivita londinese. dedicata al 
teatro musicale. Fallimento fi-
sico ed economico. In eta di 56 
anni. e uomo ridotto al Iastrico. 
Ma e anche un uomo giusto. sic-
che i creditori. anziche mandar-
10 in galera, lasciano che egli 
lavori e ritnni un'altra buona 
vena. 

Messo da parte il melodram-
ma. Haendel riprende la strada 
deU'oratorio. Nella terribile e-
state del 1741. compone II M«-
sia (e suo anche il «Ubretto») 
e in died anni (Jefte, ultimo o-
ratorio, risale al 1751) rimeUe a 
posto la situazione economica. 
accantonando quel tanto che gli 
consentira di poter \ivere. or-
mai cieco. fino al 1759, in un 
< crescendo » di nconosdmenti. 
Fu sepolto, solennemente. nella 
Abbazia di Westminster. 

Eseguito a Dublino nd 1742. 
11 Alexia trionfo presto do\-un-
que, e ogni anno Haendel. fin-
che gH fu possibile, ne dedico 
un'esecuzione a beneficio dei 
bambini di un OSDIZK>. 

L'impegno artislico e morale 
che si addensa in questa alta 
composizione signified poi. nel 
corso del tempo, l'impegno pro-
prio degli uomini nd confronti 
della realta da modificare. In 
Inghilterra (Haendel fu cittadi-
no inglese dal 1726). VAlleluia. 
al termine della seconda parte. 
si ascolta in piedi. come un inno 
della fierezza umana. Nell'ese-
cuzione deH'Auditorio. domenica, 
VAlleluia e stato replicato a fu
ror di popolo. 
- L'esecuzione. aftldata alle pre-
mure di Peter Maag, era splen-
dida anche per ricchezza di suo-
no e d i canto sfoggiata dall'or-
chcslra. dal coro. dai bravissimi 
solisti: Heater Harper. Maureen 
Gay, John Mitchnson. Simon 
Estcs. tutti molto applauditi. 

e. v. 

In pieno sviluppo 
Toffensiva pop 

Si intensificano le tournee in Italia di soli
sti e di complessi di fama internazionale 

Teatro 
L'Estasi 

e il Sangue 
L'altra sera la folia che gre-

miva 1'entrata del Teatro An-
gdicum era simile a quella che 
si assiepa alle biglietterie degli 
stadi. Fortunosamente siamo riu-
sciti a guadagnare ranfiteatro. 
dme un pubblico circense era in 
attesa della rappresentazione dd 
dramma di Fulvio Bencini, 
L'Estasi e il Sangue. c cronaca » 
di alcuni episodi della vita di 
Catenna Bemncasa. cioe di San
ta Caterina da Siena, patrona 
d'ltaha, c contestatnee ante-ht-
teram > come si legge nel pro
gramma, e secondo l'opinione 
comune. 

L'Estasi e il Sangue vuote es
sere non una « sacra raporesen- | 
tazrone> ma un dramma terre-
no, umano. cronachisuco, cen-
trato sullo scontro dialettico tra 
Caterina e i suoi awersan: lo 
Stato. la Chiesa e la morale 
pubblica non solo del '400, ma 
anche e soprattutto di oggi. Tui-
tavia, ci scmbra che la dimcn-
sione c documentary > sia stata 
contraddetta. in parte, non solo 
dalla struttura del mowmemo 
drammaturgico. ma anche dal
la presenza di un personaggio 
simbolico. d Loico. il Tentatore 
perenne, in abiU moderni, contro 
cui Caterina, lmmersa nd tu-
multo della vita quoUdtana, 
combatte le sue battaglie gia 
vmte a priori soltanto con la 
forza dell'amore. 

MUa Vannucci d ha restituito 
un'immagine non agiogranca. 
ma realtsUcamente densa di 
forza e d; dolcezza. di Catenna. 
La regia di Andrea Camillen e 
corretta. impostata nel soleo dd-
la tradizione, comunque, senza 
slanci alia Grotowski. come si 
era detto. Ivano Staccioh e un 
incisno Maligno; poi Lea Pado-
vani, Mano Ferrari. I costumi 

' sono di Renato Ventura, le sce
ne di Piero Buzzichelh. Musiche 
di Vieri Tosatti e Elio Maestosi. 
Applausi e si replica. 

vice 

Con la proverbiale lentezza e 
la povertd di idee che contrad-
distinguono il mondo della mu
sica leggera in Italia, si sta 
manifestando un smgolare fe-
nomeno: il nostro paese scopre 
le tendenze musicali pop e un
derground anglosassoni e sta-
tunitensi. Mentre. finalmente. 
anche il orosso pubblico (sem
pre con notevole ritardo) de-
nuncia gli squallori del barac-
cone festivaliero di Sanremo. 
decretando minor successo del 
solito alle melense cantatine di 
Nada o di Celentano, parecchi 
impresari italiani si fanno in 
quattro per portare in Italia i 
cantanti ed i complessi piu fa-
mosi all'estero. 

Abbiamo dunaue visto. a set-
tembre. i Rolling Stones, che. 
con una tournee attraverso VEu-
ropa. hanno voluto confermare 
le loro mire all'ambito scettro 
di leader messo in polio dai di-
vorziati Beatles. Non che Mick 
J agger e compagnia vadano 
proprio fortissimo in questo pe-
riodo, mentre attraversano una 
fase calante in campo disco-
graf'ico; ma U fascino & sempre 
dalla loro parte. 

L'inizio del 71 ha segnato I'ar-
rivo dei Jethro Tull. un fanta-
sioso complesso scozzese redu
ce da un brillante successo al 
Festival pop dell'tsola di Wtght. 
Come a Wight, anche a Rnma 
e a Sltlano. i Jethro Tull hanno 
riscosso un successo senza pre
cedents Dopo di cid. il nostro 
paese ha ospitalo. quasi con-
temporaneamente. i c due 
Brown >. L'uno. il « bianco » Ar
thur Brown (quello dello scan-
dalo al Festival pop di Paler-
_ « J-n^. „ — - _ _ . « - < _ ; - : A 

esibito a Roma in uno spetta-
colo indmenticabile. con il suo 
complesso « The crazy world ». 
L'altro. il c nero > James Brown. 
vero e proprio portavoce della 
nazwne nera. ha presentato 
a Milano e a Bologna il svo 
sfrenato show di rhythm and 
blues, otlenendo larghi con 
sensi. Subito dopo. e stata 
la volta dell'amencano John 
Mayall. alliero pm prossx 
mo dello scomporso Woodu 
Guthrie e di Pete Seeger. i due 
pilastri della rinascita folk ame-
ncana. In questi ultimi anni. 
Mayall si i ripresentato alia 
ribalta musicale dopo un lungo 
silenzio. riconfermandosi capo-
scuola a tutti i livelli. ed i 
giovani che in Italia Phanno 
ascoltato hanno potulo consta-
lare di persona come John 
Mayall sia presente e attuale 
in ogni canone musicale. dal 
folk all'underground. Gra?i<? a 
Mayall. poi. la musica pop e 
quella underground hanno co-
nosctulo i loro mioliori stru-
mentisti di quesl'ultimo perio-
do: Eric Clapton. Jimmy Page 
e Jeff Beck, gid componenti 
del complesso The Yardbyrds. 
Eric Clapton i tuttora conside-
rato la miglior chitarra solista 
del mondo (dopo la morte di 
Htndrix) • ha preto parte alle 

piu importanti formazioni mu
sicali dal '65 a oggi. dagli 
Yardbyrds a John Mayall. dai 
Cream ai Blind Faith, dalla Pla
stic Ono Band di John Lennon 
fino al complesso Derek and 
the Dominos (Derek e uno pseu-
donimo di Clapton). Jeff Beck. 
invece, personaggio eclettico e 
discontinuo, dopo aver abban-
donato gli Yardbyrds prima che 
il complesso si sciogliesse. ha 
fatto da <spqlla> a Mayall e 
poi a Donovan (con il Jeff 
Beck's group), nonostanle i suoi 
numerosi fans esigessero da lui 
un impegno maggiore come so
lista. Jimmy Page, dal canto 
suo. si e brillantemente affer-
mato con il complesso britan-
nico Led Zeppelin e verrd in 
Italia in tournee at pnmi di 
maggio. 

Olire a quello di Led Zeppe
lin. altri concerti pop sono in 
programma nei prossimi mesi: 
U complesso Ten Years After 
si esioird a Roma domani sera 
al Palasport e dopodomani a 
Milano. quello di Santana sard 
(sempre a Roma e a Milano) 
verso la fine di aprile. e il 
onwpo inglese Black Sabbath 
(uno dei principali sosenitori 
del dark sound, la c musica 
macabra ») terra in Italia ver
so la fine di giugno. I Ten 
War"'- AfUT r SnntaiM <tnno <jia 
noti al pubblico cinematogra-
fico italiano. che li ha potuti 
reiipre net film Woods'i»ck 

Un 1971 che segna. dunque. 
0 dilagare in Italia del \enc-
meno pop. in un momenlo cioe 
in cut tale fenomeno viene 
dtscusso ampiamente tn Inghil
terra e negli Stati Vnilt. e il 

e travagliato. Vn'operazione, 
quella degli impresari italiani. 
che. seppure degna di merito. 
si rivela purtroppo anacroni-
stica quanto la musica leggera 
che si fa nel nostro paese. Una 
operazione. innllre. tesa a spo-
stare radtcalmente «I'atse di-
scografico ». orientando le ven-
title *MI mttiivi 13 am t co 
siddetti long playing, che han
no fatto la fortuna dei dixco-
grafici e dei complem oVoltre-
oceano; ma si dimentica forse 
che in Italia si vendono poco 
anche i libri e i giornali. 

d. g. 

Ancora 

un romonzo 
sugli schermi 

PHOENIX, 15 
Laughing boy (« Un ragazzo 

sorridente »), il libro dl Oliver 
La Farge che anni or sono 
vinse il Premlo Pulitzer, sara 
portato sullo schermo da una, 
sodetlt di New York. 

Inutilita 
del gesto 
d'artista 

RSI 

PIERO MANZONI - Galleria 
Nazionale - d'Arte Moderna, 
Roma. 

Ben curata da Germano Ce-
lant, la retrospettiva di Piero 
Manzoni, morto a Milano a 
trent'anni, con poco genio e 
molta sregolatezza, il 6 feb-
braio 1963, ha fatto il suo 
quarto d'ora di rumore quan
do U signor Bernardi, parla-
mentare dc, si e scandahzza-
to per aver trovato. nella mo-
stra, un barattoletto con su 
scritto: «Prodotto da Piero 
Manzoni, n. 037, Merda d'Arti-
sta. contenuto netlo gr. 30. con-
servata al naturale prodotta e 
messa in scatola nel maggio 
1961 >. Dopo lo scandalo, l'in-
terrogazione parlamentare che, 
in nome della sacralita dell'ar-
te e delle gallerie, chiedeva 
conto al ministro della P J . di 
come venissero impiegati i de
nari dei contribuenti e spirito-
samente: cquali garanzie aves-
se il pubblico italiano circa 
l'autenticita dell'opera dell'ar-
tista; e se non fosse il ca?o di 
dare massima divulgazione a 
questa forma d'arte, in modo 
che le masse popolari. finora 
ignote portatrici di tanto va
lore artistico sempre avviato 
verso le fogne cittadine. pren-
dessero rapida coscienza degli 
sconfinati onzzonti dischiusi lo
ro da Piero Manzoni e da Pal-
ma Bucarelli >. In verita ne il 
Manzoni ne la Bucarelli, tanto-
meno il Bernardi, dischiudono 
un qualche orizzonte. Ma la 
questione, a parte Manzoni che 
in vita e in morte ha fatto lo 
scandaletto che voleva. e mal-
posta da chi si scandalizza e 
dalla Bucarelli la quale si 
ombra perche e'e qualcuno che 
si scandalizza e fa dell'iroma. 

Eppure la buona avanguar-
dia sempre previde. program-
mo e organizzo il pernacchio. 
E. allora, questo museo e sa-
cro oppure no? Ma veniamo 
alia questione di Piero Man
zoni che comincio pittore e poi 
passo a un genere di dada 
spettacolare con gesti e ogget* 
ti dimostrativi in quella Mila
no che. oggi, fa impacchettare 
i monument! nel festival del 
<Xouveau Rcahsme >. ma che. 
appena len. era molto violen-
ta e selvaggia con gli artisti 
proprio come sanno esserlo sol
tanto i borghesi accamti. Biso-
gna sub;to dire al parlamen
tare dc che non e mformato: 
innanzitutto perche non sa che 
tutta la vicenda dada e comin-
ciata tanti decenni fa con Mar
cel Duchamp e con il suo ori-
natoio mandato a una mostra 
con la firma Mutt: e poi perche 
ignora che le masse popolari 
sanno quale valore porta no dal 
momento che gli operai alia 
catena di montaggio sono at-
tentamente controllati e im-
pediti nei loro bisogni vegeta-
tivi nonche spiati nei cessi di 
fabbnea. Controlli on. Bernardi. 

II fatto. poi. che lo stesso 
padrone compri, come awie 
ne. 5e feci di artist a in barat-
tolo. do\rebbe fare nflettere 
il p^rlarwntare sulla vecchia 
rplazione tra denaro e merce. 
Ma anche la Bucarelli e fuon 
strada: primo. perche disprez-
za 1'ironia in tempi come que
sti e pre=enta una mostra co
si in tono apologetico e non 
critico; secondo. perche non 
capisce. o non vuole capire. 
che l'arte o la negazione del-
1'arte. il prodotto «tradiziona-
le» o quello dada. l'oggetto 
estetico e 1'aria fntta. vanno 
visti per quelli che sono in 
relazione ai rapporti di classe 
e alia lotta di classe. 

Io non so che cosa avrebbe 
potuto fare il povero. caro 
Piero Manzoni se non fosse 
< scoppi2to» nella Milano nel 
nuovo capitalismo italiano. Og
gi, le sue aziom iron.che sul 
volgare e sullo stupido quoti-
diano del modo di vita borghe-
se sempre piu programmato 
secondo 11 «mito americano» 

sono diventate merce — e l'apo-
logia del museo valorizza la 
merce — e il suo gesto risulta 
chiaramente inutile al fine di 
cambiare la vita partendo dai 
rapporti di classe. E* piu utile 
al fare artistico, anche con 
estetica negativa, che il ge
sto sia legato non alia stupi-
da hberta dell'artista ma alia 
coscienza dei rapporti di clas
se e sia soprattutto un gesto 
legato al gesto della classe 
operaia. A un tipo di artista co
me Manzoni — un altro caso fu 
quello di Pino Pascali a Roma 
— oggi bisogna nmproverare 
l'incoscienza dd gesto, e pro
prio a Milano negli anni ses-
santa. Detto questo bisogna ri-
conoscere a Manzoni pittore e 
non pittore alcune cose: nel 
1957 dipinse alcuni quadri di 
schietta gestualita < informa-
le > nella maniera di Fontana, 
Burri. Klein, di Baj e del 
«Gruppo nucleare*; dal 1957 
al 1961 — dai primi c Achcro-
me > e dalle «Linee» fino al
le « Impronte >. alia c Scarpa 
di Franco Angeli». ai «pac-
chi >. alia contestata c Merce 
d'artista >. alia « Base per scul-
tura vivente» e. infine. alle 
€ sculture viventi > che firmava 
sulle natiche e che ricevevano 
una ricevuta di autenticita 
(sembra che qualche vivente 
firmato si sia anche assicu-
rato) — ha anticipato modi, 
gesti, materie e oggetti che 
hanno fatto fama e scandalo di 
«Nouveau Realisme >, c Arte 
povera », c Arte concettuale > e 
di varie tecniche clownesche di 
«happening». II senso di tut
to ci6. a mio gusto, e assai 
gracile: e come infrangere le 
regole di una professione e 
le convenzioni di un ambiente 
sociale e politico con un gruppo 
sociale borahese che paga per 
vedere questo e per sostitui-
re vecchi tipi di clowns con 
nuovi tipi di clowns, vecchi 
spettacoli con nuovi spettaco
li i cui contenuti e signifi-
cati sono prestabiliti dal potere 
di classe. Come clown Manzo
ni e scoppiato ed e questo 11 
tragico fatto che lo fa rispet-
tare. Altri. ora. come clowns. 
avanguardUti e no. recitano 
senza scoppiare e si scannano 
tra loro su quella fetta di mer-
ce-liberta che gli e concessa. 

Dario Micacchi 
Nella foto: Piero Manzoni 

mentre firma un nudo nel 1961. 

Troppo cari 
i cinema 

in 
PARIGI. 15. 

Secondo un'inchirsta condotta 
dall'Istitulo franccse dell'opi-
nione pubblica per il Centro na
zionale di cinematografia. il 
pnncipale os'acolo a una mag
giore frequenza del pubblico nd 
cinema e che i biglietti d'in
gresso sono troppo cari. Di que
sto awiso e il 35% degli inter-
rogati. II 2S°'o nsponde invece 
che ha troppo da lavorare. e il 
23% che ha bambini piccoli che 
non sa dove lasciare. II 168/0 
afferma che d sono pochi film 
in circolazione da vedere. men
tre alia p,iri (14°b) sono due 
obiezioni; mancanza di sale ci-
ncmatografiche nei paraggi. o 
altn impegni soc:a!i. Vi sono 
poi altre ragioni mmori. quali 
la difficolta di parcheggiare. il 
cattivo pubblico dei cinema vi-
cini, scarso amore per il ci
nema. La telcvisione fipura e-
sprcssamente in una piccola 
perccntuale di rispostc. ma e 
owio che il suo peso e mag
giore. C'6 anche il caso di co
lore che non sono informati sui 
Aim in circolazione. 

controcanale 
E' UNA STORIA? - Le vicen-
de dei Buddenbrook continuano 
a scorrere sul video: i fatti si 
succedono. eppure, nel comples
so, si ha I'impressione che non 
accade quasi nulla. E' soprat
tutto il senso generale della sto-
ria — la decadenza della fami-
glia e, in essa, della grande bor-
ghesia — che non si coglie. Lo 
sforzo degli sceneggiaiori e del 
regista continua ad essere av-
vertibile; e, qua e la, approda 
anche a risultati efficaci (pen-
siamo, ad esempio, alia lunna 
scena del pranzo al ristorante, 
nella quale era evidente J'inten-
zione di richiamare, in tutto e 
per tutto, il « clitna » dell'epoca 
e della classe); ma nel comples
so. ripetiamo, la storia rimane 
come sorda. 

11 fatto e che nel suo lungo 
romanzo, Thomas Mann costrui-
sce la storia dei Buddenbrook 
attraverso mille particolari. una 
selva di osservazioni, e sbalza 
incisivamente i suoi personanai, 
a poco a poco, approfondendone 
sempre pin il carattere, il pen-
siero, le reazioni. Ed e da tutto 
questo che la grande capacita 
dello scritlore riesce ad estrarre 
il « clhna > e il senso della sto
ria. superando anche i limiti del 
romanzo naturalistico. 

Sul video, naturalmente, gli 
autori sono costretti ad operare 
una sintesi. a concentrare tutto; 
ma i fatti sono quelli che sono 
e ciascuno di essi non e tanto si-
gnificativo da acquistare, e sia 
pure nella forza della sintesi, il 
valore di una « i/liimiiiazione >. 
Sarebhe stato necessario, proba-
bilmente. almeno operare assai 
piu liberamente sulla materia 
per ottenere una autentica tra-
sposizione del romanzo mannia-
no e per comunicare il messag-

gio ai telespettatori (ma poi, e 
proprio sicuro che gli autori vo-
lessero andare al di Id di una 
storia di famiglia e di un gene-
rico « climo *?). 

D'altra parte, la sintesi esige 
sempre una finezza e una carxca 
interpretativa che in questo te-
leromanzo non sono presenti, in 
generale. Cosi. alcune scene, al
cuni gesti. alcune situazioni, ap-
paiono ingenue o addinttura 
grossolane. Pensiamo. ad esem
pio, al modo nel quale (jh atto
ri rendono spesso. con gesti pla-
teali. i loro pensieri e i loro sen-
timenti. Pensiamo all'vwresso di 
Permander nella stanza della 
consolessa: qui, il contrasto tra 
la tradizione dei Buddenbrook e 
il mondo del mercante di Mona
co e reso con una insistenza e 
una pesantezza che finiscono per 
dare fastidio. E si noti che, in 
questo modo, si finisce per per-
dere ogni visione critica della 
famiglia Buddenbrook: contrap-
posta a Permander. essa appare 
di un'altra razza. mentre il di
scorso di Mann si svolge sempre 
all'interno di una medestma 
classe di cui si colgono i vari' 
aspetti, le vane fasi e la deca
denza, appunto. 

Del resto. questo abbandono 
del generale punto di visfa ert-
<ico. e apparso anche nella 
scena della lite fra i due fratel-
li: si sottolinea la grottesca vil-
td di Christian, ma gli autori 
hanno dimenticato di mantenere 
il giusto dhtacco anche dal 
* probo * Tom. Naturalmente, 
questo discorso investe diretta
mente anche la capacitd degli 
attori di rendere sinteticamente 
i loro personaqgi Di cid parle-
remo dopo la prossima puntata. 

g. c. 

oggi vedremo 
GLI EROI DI CARTONE 
(1°, ore 18,15) 

«Tom e Jerry non sono un gatto e un topo >: questo il titolo 
della trasmissione odierna (la sessantunesima!) che presenta due 
personaggi praticamente sconosciuti in Italia. Si tratta infatti di 
due ragazzini terribih creati da George Stalling e John Foster 
nel 1930. le cui storie ebbero un notevole successo e che ancora 
oggi testimoniano della vitalita e varieta del cartone ammato 
americano di quegli anni. 

UN AFFARE EDITORIALE 
(1°, ore 21) 

Ancora un «originale> della serie « Giallo di sera » scritta da 
Louis C. Thomas e interpretata, nella versione italiana, da Carlo 
Giuffre nd panni dell'ispettore Blavier. La vicenda di questa 
prende le mosse daU'assassinio di un editore, ucciso mentre sta 
trattando — al tdefono — l'assorbimento di un'altra casa edi-
trice in difficolta. Fra gli altri interpreti: Gabridla Giacobbe, 
Ivano Stacdoli, Gino Lavagetto, Nicoletta Rizzi. Regia di Gu-
glielmo Morandi. 

BOOMERANG 
(2°, ore 21,15) 

La prima parte di questa «ricerca in due seres prevede due 
servizi. II primo — che proseguira nel dibattito di giovedl — 6 
dedicato a Erich Segal, l'autore di Love Story il romanzo che 
sta conoscendo un • eccezionale successo di pubblico dal quale 
e stato tratto un film che, in America, sta ottenendo un successo 
altrettanto clamoroso. Sergio Valentini ha infatti costruito un 
servizio recandosi sui luoghi della storia. per tentare di chiarire 
cos'e che ha fatto la fortuna deH'opera letteraria e dnemato
grafica (della quale verranno anticipate alcune sequenze). TL 
tema sara ripreso giovedl con un dibattito cui parteciperanno 
lo stesso autore. Nicola Abbagnano. Carlo Bo e Michele Rago. 
L'altro servizio di Boomerang e dedicato al rapporto fallito fra 
intellettuali ed industria negU anni '50; il titolo e La fabbrica 
dalla faccia bella. 

ORIZZONTI DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA (1°, ore 22) 

L'intera serata e dedicata alle allergie, che dovrebbero essere 
trattate sotto tutti gli aspetti principali: il meccanismo attra
verso il quale si producono. le manifestazioni piu gravi e piu 
comuni attraverso cui si manifestano, le terapie specifiche, ecc. 
H servizio e realizzato da Vittorio Lusvardi, con la coUabora
zione di specialisti italiani e stranieri. 

programmi 
TV nazionale 
12.30 
13.00 
13 JO 
14.00 

15.00 

174)0 
1730 
17.45 

18.45 
19.15 

19.45 

20 JO 
21.00 

Sapere 
Oggi cartoni animari 
leiegiornale 
Una lingua per tutti 
Coras da f rancese e ds 
teaesco 
Cicusmo 
Telecrooaca d d b Ml-
lano-Tormo 
Paoiino in soffltta 
Teleglomale 
La IV dei ragazzl 
Spazio: Gli eroi di 
cartooe 
La tede oggi 
Sapere 
Terza puntata di cLa 
societi Dostmdustna 
le> 
leieqlornaie sport 
Cronache Italiane 
Oggi al Parlamento 
Teieqiornate 
G:allo di sera 
Contum la serie del

l'ispettore Blavier. ia-
terpretato da Carlo 
Giuffre. con < Uo af-
f are editonale * di 
Lotus C Thomas. 

22,00 Unzzonri aeiia sclen-
za e della tecnlca 

23.00 leiegiornale 

TV secondo 
214)0 Teleglomale 
21,15 Boomerang 

Ricerca KI doe sere a 
cura di LoigJ Pedrax-
a . Prima serata 

22,15 Spazio per due 
Questa breve sarie 
imperniata sui probie-
mi della coppia prose-
gue oggi coo rona> 
oale televisivo di Ro
bert Philips « L'ena-
te dunenticata». OS 
interpreti sono Loess 
CatuUo. Cesanna Gtie-
lardi e Alberto Carie-
ni- Regia di Carlo Di 

Stefano 

Radio 1° 
GiorMic radio: ere 7. a . 12. 

13. 1«. 15. 17. 20 . 23; fe 
Manutine musicale: 6.30: Cer 
•e Si itf»§e» rranccse; 6.S*.-
AimafMcce; 8,30: k* canteni 
dei mattmo; 9.1 St VOt c« 10-
I I . I O : ka vcoota t i n t n » 
1*H 12.10; &maslu Oisctii • 
cetpo «toiro: 12,31t fetfertec 
«<t*ter» etcetera; 13,15: I I f-
uacoaa; 14: B O M t>omenwio, 
l«e Omfa i f * 16.20: Par 
m fiovanh I S . I S : Canzoni al
io tpnnt-. i a , 3 0 I taroccht; 
i a . 4 5 ; Italia ca« larora; iSn 
GiradiKO; 19.30: Bis; 20,15: 
Aacolta, at ta tarn; 20,20: La 

a Ftsaro. 

Radio 2' 
Glernai* raaio-. sr« / . 3 0 

S.JU 4.JO, 10,3b 11.30 
12.30. 13.30 I S.JO 16.30 
17.40 19.30. 22.30 24 6: l> 
mattiniare-. 7.40 Suongtornc 
con M I I * » • •-•erizic Ot An 
ora. 6.40 suofi. « colon ««• 
rorcn**lra. 9 iO un aiaare cr* 
•ca • Brooklyn. 10.OS. Canio 
• i par tutti; tO.JS: Chiamatt 
Roma 31.31j 12,10: Tratmia-

12^35; ABO 
pailifiMiiio, 13^5e OnadraajMi 
14: Cowe • percfta: 14.05: im 
eaazom Ol Sanremo 1 9 7 1 | 
14,30: T remission! reaionait; 
15: No* rano ma tfi tottoi 
15.40: Class* onlca-. 16.05: r>0-
mendiana; 18.05: Come e por-
dtc; 18.15: Long Plarior. 
18.30: bpeciale GR: 18,45: Un 
aoarto d'ora 4t novtta; 19.02: 
Beiltssime; 19.20 • Not. papa 
•O di OlO • : 20.10: Musica-
matctn 2 1 : PtaceroM ascoitoj 
21.20: Pina-oona; 21,40: NOaf-
ta: I I aenxatitolo; 22 .40: Km 
portatrke dl pane; 23.0S: Ma> 
atca itgfcia. 

Radio 3° 
Ora IO: Concerto di aperta> 

raj 11,15: Mustcn* italiaoa aH 
o*fn 11.45: Concerto aaroccot 
12.20- II primo Verdi; 13: IB> 
termeno: 14: Saiorto Ottocen-
to: 14.30: II disco in vetrr-
na. l b . JO- Sieatried: 17: ka 
apmion- aesli altri. 17.25: H>-
i l l d'aibum. 17.40: Jan ta 
<1ticrosoico. 18: Noiuie dei f»r-
ro. 18 *%• • li tote • 1'altre 
l i n n . . • l i . 1 5 voncerto dt 
oani sera. 20 A us den Sieben 
la«en. 2 1 : II Gtornale dal 
ferto; 21.30: Festival 81 Bar-
lino 1970. 
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I neroazzurri raggiunto il Milan in media inglese 

L'INTER VERSO IL SORPASSO ? 
Era I'attuale campione del mondo su strada 

La Lazio pud 
ancora sperare 

Si e Jaffa piu delkata la situazione 
delta Fiorentina - la sorprendente ti-

presa del Catania 

I motivi dominanti della ten-
tunesima giornata del campio
nato I'hanno offerti I'Inter, che 
Jut raggiunto il Milan in me
dia inglese (entrambe a zero) 
e il Cagltart, che ha ripresenta-
to Riva. La squadra neroazzur-
ra battendo il Torino, un Tori
no sfortunato, tartassato, pie-
no di guai e di beghe sino al 
collo, con un presidents che 
minaccia le dimissioni due 
volte al giorno. con un alle-
natore che ha annuncialo di 
voler mettere juori squadra 
il pretenzioso Poletti) ha con-
fermato di attraversare dav-
vero un momento magico. 

A Bergamo, Mazzola e C. do-
po aver dormicchiato a lun-
go e dopo aver lasciato sfo-
gare il Torino, che aveva un 
disperato bisogno di vincere 
e per ragioni di classifica e 
per poter ritrovare un poco 
di serenita. d'improvviso, con 
due affondi in contropiede, 
secondo il miglior modulo 
herreriano, hanno domato il 
povero toro. E poiche Milan 
e Napoli hanno vinto ma non 
convinto (i rossoneri sempre 
con un Rivera a terra, gll 
azzurri cincischianti all'attac-
co) e'e da chiedersi se lo 
scudetto non debba davvero 
tingersi di nero-azzurro. 

In realta la fatica dell'In-
ter sard ancora assai impro-
ba e non vorremmo che la 
ormai lunghisslma serie posi-
tiva possa aver logorato piu 
di quanto non appaia la squa
dra. D'altra parte, il marpio-
ne Milan e lo stesso Napoli 
sono tutt'altro che spaventa-
tt dalla formidabile rimonta 
degli uomini di Invernizzi. 
E. forse, sara propria la pri-
mavera a decidere; la prima-
vera che, spesso, gioca brut-
ti scherzi ai calciatori, spe-
cialmente ai senatori il cui fi-
sico pud avere cedimenti 

Rwa! S'e trovato di fronte 
la mignalta Spinosi. uno Spt-
nosi. comunque, pulito e ri-
spettoso; per venti minuti ha 
camminato su e giii, ha spa-
rato una bordata delle sue, 
ha dato due palle d'oro a 
Gnrt dopo aver vinto altret-
tanti contrasti con la grin-
ta di sempre. Poi, per tutto 
il resto della partita, s'e vi-
sto poco. Ma e aid molto. Se 
la gamba non reagira in mo-
do negativo alio sforzo non 
passeranno molte domeniche 
prima che il Gigi nazionale 
tnrni aU'appuntamento con la 
rete. 

intanto un risultato lo ha 
gia ottenuto. 11 Cagliari, pur 
priro di Cera e Domenghini, 
e apparso trasformato alme-
no nel piglio. E quando Riva 
scendera verso la porta bian-
conera mezzo Inventus gli sal-
tava addosso. lasciando alio 
avanzatissimo Nene ampl spa-
zt libert. E da domenica sa
rd cosi per tutte le avversa-
rte dei sardi! 

Nella lotta per la retroces-
sione un punto per la Lazio. 
Un punto che, a nostro giu-
dizio, pud anche valere molto. 
L'anno scorso, dopo la ven-
tunesima giornata, la Samp-
doria aveva 13 punti con me-
no 18 in media: esattamente 
come la Lazio oggi. E la 
Samp, con un memorabile fi
nale riusci a salvarsi. Pren-
diamo queslo rilievo statisti-
co come un augurio per i ra-
gazzi di Lorenzo che il pa-
reggio con la Roma (una Ro
ma al piccolo trotto e slra-
na.nente appannata proprio 
in difesa con un Bet e un 
Santarini in giornata no) de-
ve aver certamente incorag-
giato. 

Domenica la Lazio ospitera 
il Catania, quel Catania, che 
ha fatto quattro punti in due 
partite e che ha battuto il 
Foggia grazie anche alia rete 
segnata da un ragazzo di di-
ciotto anni. SchifUliti. butta-
to nella mischia nell'ultima 
mezz'ora (I'altro esordiente in 
campionalo, il romantsta Pel
legrini, se Ve cacala assai be
ne mentando la sufficienza da 
parte di tulti i tecnict pre-
Menti). E per la Lazio la par
tita con il Catania sard dav
vero decisiva. Se vince potra 
tperare altrimenti sard notte. 

La classifica non concede 
infatti molte «chanches * a 
Chinaglia e sod. Lazio —18; 
Catania, Varese e Fiorentina 
—16; Vicenza, Torino e Samp-
doria —14. La * media » parla-
chiaro: I'impresa e dispera-
ta anche se non impossibile. 

S'd fatta critica la situa-
Mione della Fiorentina. La scon-
fitta subita dai viola a Mila-
no (ancorche abbondantemen-
te preventivata) aumenta la 

. preoccupaziom di Pugliese, 
un difenstvtsta ad oltrarua, 
che, sino ad oggi, non ha cer-
to dimostrato di toler o sa-
per sfruttare le capacity dl 
penetraztone dell'attacco dei 
gigliati anche se, va detlo per 
obiettintd. il cosiddetto ma-
go di Tun si trova alle pre-
sc con un Chiarugi sempre 
piii evanescente e narciststa. 
Certo per la Fiorentina i tem
pi sono reramente but Do-
77 euro sc la dovrd redere 
con il Cagltart dt Riva, il 
quale come e noto, a Firen-
ze hn aiocaUt non pochi brut-
U schrrzi at padroni di casa 
Isi squadra tmcana, comun-
qw ha tutte le carte tn re-
(,o!a pci salrarst Sard suffi-
cicnte che non si faccia pren-
riere dnll'nrqasmo Del resto a 
S Siro, sia pure contro un 
Milan frastornalo (ma e sem
pre il Milan') ha giocato su 
uno * standard* di tutto ft-
spetto 9 tm modo accorto. 

Sul resto del fronte non 
e'e molto da dire. A Verona 
una Sampdoria pazzerellona 
(uscito Suarez ha continuato 
ad attaccare!) s'e fatta infila-
re in malo modo. II Bolo
gna, un Bologna ormai stan-
co, ha enormemente faticato 
per battere un inconsistente 
Varese (ma dove e andata a 
finire la bella squadra di Lie-
dholm?). Un Foggia irricono-
setbile. dopo aver resistito 
un'ora e un quarto, e crolla-
to nel finale sotto le mazzate 
di un Catania pimpante. 

In complesso una giornata 
assai scialba, che ha visto la-
titare il bel gioco su quasi 
tutti i campi. Le squadre so
no gib stanche? O sono i 
prodromi della bella stagio-
ne. che si fanno senttre? Nel-
I'uno e nell'altro casn non e'e, 
comunque, da stare allegri. Se 
i baldi divi della pedata so
no gid spompati figuriamoci! 
Anche se la constatazione e 
tutt'altro che nuova e rap-
presenta, ami. la conferma che, 
anche dal lato tecnico, le co
se del nostro calcio vanno 
assai male. Comunque lascia-
teci concludere con una nota 
positiva; che non riguarda il 
campionato di serie A, ma 
che e egualmente bella. II por
tiere del Sorrento (capolista 
del girone C della serie C) 
ha battuto domenica il pri-
mato assoluto di imbattibili-
td relativo a qualsiasi tipo 
dt campionato: 1361 minuti, 
superando il precedente pri-
mato di Papetti della Falk 
Vobarno. E Gridelli ha 35 an
ni! 

c. g. 

A Vianen la 
quinta lappa 

della Parigi-Nizza 
ST.-REMY-DE-PROVENCE. 15. 

L'olandesc Gerard Vianen ha 
vinto oggi la quinta tappa del
la Parigi-Nizza e il belga Eddy 
Morckx guida la classifica ge
nerate. Vianen ha coperto i 136 
chilometri in ore 3.21'41". Pre-
cedendo di tre secondi il gruppo. 

Tommaso Galli 
battuto a Parigi 

PARIGI. 15. 
II campione europeo dei pes! 

leaser! junior, I'ltaliano Tom
maso Galli, e stalo battuto at 
punti. In dieci riprese, dall'alge-
rino Ould Makhloufi, in un in-
contro non valido per II titolo. 

Curiosita 
e statistiche 

• LIDO VIERI , II portiere 
dell' Inter, che ha trovato | 
una seconda glovinezza, ha | 
raggiunto I 644 minuti di , 
imbattlbilila, e non e'e dub- I 
bio che buona parte della ' 
formidabile rimonta della I 
compagine nerazzurra si de- | 
ve anche al suo prestigloso 
portiere. I 

• JANICH, prima della 
partita fra II Bologna e II 
Varese, ha ricevuto dal dl-
rigenti della squadra pelro- • 
niana una medaglia d'oro in I 
segno di rlconoscimento per 
la sua 400esima partita che I 
il libero si acclngeva a di- I 
sputare. Da sottolineare che , 
Janlch in quattrocento par- I 
tile (ha cominciato nell'Ata- ' 
lanta nel campionato 1956-57) 
non ha mai segnato una 
rete. 

• LA ROMA ha raggiunto | 
il 14esimo pareggio nell'at-
tuale campionato. Di questo I 
passo e assai probablle che ' 
eguagli o, addirittura supe- • 
ri , II primato nella storla | 
del campionato a 16 squa
dre, che e di 16 pareggl. I 

• L'INTER e ormai Imbat-
tuta da 14 glornate. SI sono 
Interrotte Invece le serie . 
positive del Vicenza e della I 
Fiorentina. A proposito del ' 
viola va sotlollneato che I 
Pugliese non e ancora riu- | 
scito a vincere una partita. 
Sotto la sua guida la squa
dra toscana ha infatti otte
nuto cinque pareggi e una • 
sconfitta. | 

• L'INCASSO per II « der- • 
by > Roma-Lazio e stato il | 
piu basso da un mucchio 
d'anni a questa parte: ap-
pena 49 milloni. Ma II mal-
tempo, la defezlone di mo I- . 
ti laziali, la convinzione ge- I 
nerale che l i sorte dei blan- ' 
cazzurri sia segnata, hanno 
tenuto lontano il pubblico 
delle grand! occasion!. 

• SEMPRE a proposito del | 
« derby > fra le romane: la 
Lazio non ne vince uno dal I 
10 ottobre 1965, quando riu- I 
sci a prevalere sui giallo- • 
rossi assicurandosl II sue- | 
cesso per 1-0, grazie ad una 
rete di D'Amato. I 

• IL TOTOCALCIO, dopo ' 
I'aumento del prezzo della I 
schedina, ha superato I 900 | 
milionl per II monte-premi. 
A futt'oggl, nondimeno II to- I 
tale resta inferlore di un ' 
miliardo e mezzo rispetto al- • 
lo stesso periodo dello scor- I 
so anno. 

I 

La tragica morte 
del corridore 
belga Monsere' 

R E T I E — Monsere e esanime a terra subito dopo essere stato Investilo da un'aulo: il corridore 
e deceduto sul colpo (Telefoto) 

Oggi la piu vecchia corsa italiana 

La Milano • Torino con 
Zilioli gran favorito 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 15. 

Le ruote del ciclismo gira-
no in maniera folle. Manco 
11 tempo di archiviare la Tir-
reno-Adriatico e gia 1 veloci-
pedisti devono mettersi in sel
la per la Milano-Torino che 
si svolgera oggi sul tradiziona-
le tracciato dl 208 chilometri 
col solito colle di Superga ad 
un tiro di schioppo dallo 
striscione, un vero trampoli-
no di lancio per 1 forti egll 
no di lancio per i forti e gli 
Parigi-Nizza e venerdi tutti 
sparati (si fa per dire) nel
la Milano Sanremo, il presti-
gioso, ambitissimo appunta-
mento di primavera. II rife-
rimento al calendario e pura-
mente casuale: trovata la ne
ve in Sardegna e nella Tir-
reno-Adriatico, gente che ha 

II campione del mondo in Italia 

Thoeni: Sono all'inizio 

MILANO, 15 — Gli sciatori azzurri che hanno preso parte alia trasferta ad Aare, in Svezia, 
sono rientrati stasera, alle 18,35 a Linate. Al suo arrivo Gustavo Thoeni ha detto: < Sono 
estremamente soddisfatfo della conquista della Coppa. Per me tuttavia non si tratta di un 
traguardo, ma di un punto di partenza. Sono giovane e, anche se lo sport dello sci e plut-
tosto difficile, spero di poter dare molte alfre soddisfazioni ai fifosi italiani >. Con Gustavo 
Thoeni e arrivato il cugino Rolando, e gli azzurri Eberardo Schmalz, Corradi, Coteili, Carlo 
Demetz. Nella telefoto: Thoeni al suo arrivo a Milano. 

Oggi sul ring di Londra 

L' europeo Cooper Bugner 
I pesi mnssimi •ornano alia ri-

balla. Ad otto gtorni da! match 
mondiale tra Cla> e Frazier, 
sul ring del Wembley Pool sa
ra in paho stasera lo seettro 
europeo Saranno di fronte due 
inglesi: il detcntore Henry Coo
per die tolse la corona conti 
nentalc alio spagnolo Urtain. e 
lo sttdante Joe Bugner. 

Netta e la diffcrenza di eta 
tra l due contendenti. Alle 37 
primavere di Cooper, fanno ri-
sconlro i 21 anni dello andante. 

Ambedue i pugili vantano una 
buona quota7ione nelle classifi 
che mondial!: Cooper e settimo. 
Bugner e in nona posmone. Al
ia maggior clas.se ed espenen-
za. unite al micidiale «hok» 
sinistro del campione in carica. 
rispondono la g.ovine/za e la 
vigona atletica del suo sfidan-
te 

Sempre oggi. a Vienna, il 
franccse Rene Roque difendcra, 
ancora una volta, volontaria-
rocnte, i l titolo dei superleggeri 

vinto nel contestato ineontro con 
1'ital ano Lopopok). Suo awer-
sano sara il turco Genial Ka-
maci il quale c molto noto 
n^Ua capitalc austriaca per 
aveni stolto gran parte della 
sua attivita. 

Intanto. I ineontro in program-
ma stasera a Vienna tra l ita-
liano Bertini, ex campione eu
ropeo. e Don Davis, non si di-
sputcra a causa di un attacco 
influenzal che ha colpito l'ita-
liane, 

sofferto malanni varl, e chls-
sa se dopo il Turchino 11 so
le togliera la ruggine e dara 
speranza a chi ha marcato vi-
sita in queste tremende glor
nate. 

La Tlrreno-Adriatico meri-
ta ancora un discorsetto. Ri-
cordate? Alia vigilia, pur tro-
vandosi Merckx in Francia, la 
minaccia di un nuovo «re
cital » belga era reale. Ebbe-
ne, nonostante la «defaillan-
ce » dl Van Springel (dissen-
teria), nonostante le scarse 
condizioni di Wagtmans e 
Vandebossche. e'e voluto un 
grande Zilioli per evltare una 
altra sconfitta. II secondo clas-
sificato di S. Benedetto del 
Tronto e infatti il fiammin-
go Pintens, bel tipo di rego-
larista, un po' trattenuto da 
una scivolata verso il culmi-
ne della Porca D'Acero e in
ferlore a quel formidabile di-
scesista che e Italo Zilioli. 

Dicono: RLO Zilioli di que
sto momento e il Merckx Ita-
llano », e per certi versi non 
sbagliano. Ma del piemonte-
se abbiamo parlato abbastan-
za. Vogliamo far notare la 
buona classifica di Bergamo, 
la crescita di Vianelli. la re-
sistenza di Aldo Moser (un 
esempio di costanza e di vir
tu) e Pintraprendenza di Mag-
gioni. Caro e vecchio Mo
ser: hal proprio raglone quan
do scherzando dici che dove-
vi nascere 10 anni dopo. ma 
al di la dei dati anngrafiri 
(Palu di Giovo. 7 febbraio 
1934) e'e un impegno che e 
un Insegnamento. una propa
ganda. una via maestra. e ba-
sterebbe rioordare come ti al
ien!. cioe seriamente. e non 
pedalicchiando. fischiettando. 
facendo 1'occhiolino alle ragaz-
7e come gran parte del colle-
ghi che terminano alle tue 
spalle e guadagnano dl piu. 
molto di piu 

Uno che deve imparare da 
Moser e appunto Maggioni. un 
atleta dalle ottime possibiii-
ta, pero iunatico. stravagan-
te. un giorno battaeliero e 
I'altro arrendevole Ha cam-
biato maglia. il comasco. e fi-
nito alia Cosntto. fra brava | 
gente. e questa e la sua st,i 
glone decisiva- sfondare o 
smettere E avendo comincia
to benino. prenda coraggio. 
ma non s'illuda Stagione de
cisiva anche per Vianelli. e 
con piacere prendiamo nota 
del miglioramento di Franco 
rispetto al Giro di Sardegna. 
Pure il bresciano e in buo-
ne mani. in un ambiente (la 
Dreher) comprensivo. sotto la 
cura del dottor Veronesi (me
dico appassionato, sensibilissi 
mo) e di Franco Cribion. gio
vane direttore sportivo dal-
l'occhio Uno. Vianelli ha 24 
anni (come Maggioni) e un 
fisico eccezionale: ecco per-
che non e peccato conceder-
gli fiducia. perche gli augu-
namo di arrivare presto al 
successo. sapendo che una vit-
toria sarebbe la miglior inie-
zione per il suo fragile mo
rale. 

La Milano-Torino. dicevamo. 
e precisamente la decana del
le gare Italiane MR76- primo 
vincitore Magretti) I prota
gonist! odierni saranno i re-
duci della Tirreno-Adrlatlco. 
sicehe viene facile pronosti 
care il nome di Zilioli. con-
slderato che. superato il col
le di Superga, si giunge al 
Motovelodromo con una bel
la picchiata, per6 a conferma 
delle difflcolta dl essere pro 
feti In patria. Zilioli (due vol
te secondo e una terzo) de
ve ancora azzeccare questo tra
guardo. E ricordando che nel 
TO vinse Armani, antlclpan-
do Reybroeck, Insleme a Zi
lioli poaBlamo lnfllara Motta, 

Pintens, Reybroeck, Sercu, 
Wagtmans, Basso, Polidori nel 
pacchetto dei favoriti e di-
mentichiamo qualcuno alio 
scopo di non farla lunga. 

Stamane (piazza PrealpI, 
cortile del comando della po-
lizia stradale) la punzonatura. 
Partenza alle 11. conclusione 
prevista per le 16. Prima del 
« via » 1* di raccoglimento per 
commemorare Mousere. 

Gino Sala 

BRUXELLES, 15 
Tragica fine del campione 

del mondo su strada Jean Pier
re Monsere, che e deceduto, 
investito da un auto, mentre 
dlsputava a Retie il Premio 
Mercato, una delle tante corse 
locali, che si svolgono in 
Belgio. 

L'incldente e avvenuto nel 
comune di Sant Pieters Lille, 
in provincia di Anversa, sulla 
carreggiata dl Gierle. Al 71.mo 
chilometro della corsa riser-
vata ai professionisti, che ave
va preso la partenza da Retie 
e si doveva concludere in quel-
la cltta, un gruppo di sedici 
corridori si trovava al coman
do. Fra questi il campione del 
mondo Monsere e il belga De 
Vlaeminck, che occupavano le 
primissime posizioni. A causa 
del vento, che spirava fortissi
mo, il plotoncino procedeva 
a ventaglio, anziche in fila In
diana. Proprio in quel momen
to, un'auto « Mercedes ». con-
dotta da una donna, che pro
cedeva in senso contrario, in
vece di affiancarsi' alle altre 
auto che si erano fermate al 
bordi della strada, procedeva 
la sua corsa, nonostante i se-
gnali di arresto. II corridore 
Hooyberghs, che si trovava in 
testa al gruppetto, evitava per 
un soffio la macchina, ma 
Monsere, anche perche coper
to dall'altro corridore, vi an-
dava a sbattere contro con 
estrema violenza e veniva sca-
raventato sul selciato, cinque 
metri piu lontano. II corrido
re e morto sul colpo. Nessuno 
degli altri corridori, coinvoltl 
nell'incidente, e rimasto ferito. 

Jean Pierre Monsere aveva 
ventidue anni. Avrebbe com-
piuto i ventitre 1*8 settembre. 
Era nato a Roulers, nelle 
Fiandre. 

Benche giovane si era gia 
conquistato una solida popo-
larita. La sua carriera cicli-
stica, dopo un anno di pro-
fesslonismo, si era gia arric-
chita di uno dei piu ambiti 
traguardi: sul circuito di Lei-
chester, in Inghilterra, Monse
re aveva conquistato nell'ago-
sto 1970, la maglia iridata. Fu 
una vittoria significative, sul
la quale peso poi l'ombra del
le polemiche che lo stesso 
Monsere aveva sollevato con
tro Gimondi. 

Era balzato aila.ribalta del 
ciclismo mondiale ancora di
lettante in occasione del cam-
pionati mondiali, che si ten-
nero a Brno nel 1969. Vinse 
il danese Leif Mortensen, ma 
Monsere mise in luce le sue 
doti di sprinter, vincendo la 
volata del gruppo. Subito do
po i mondiali, il corridore 

belga staccb la licenza di pro-
fessionista. Si present6 con 
un risultato prestlgioso: se
condo alle spalle di Bitossi 
nella Coppa Agostoni a Lisso-
ne. Tre giorni dopo, Monsere 
ripete il piazzamento nel Giro 
dl Lombardia; ma l'olandese 
Karstens, vittorioso in volata, 
venne retrocesso perche posl-
tlvo al controllo antidoping e 
la vittoria venne cosi asse-
gnata a Monserd. II '70 si era 
aperto, per Monserd con due 
success! parziali nel Giro di 
Andalusia. In seguito erano 
venutl altri piazzamenti e suc
cess! dl minor conto. Nel cam
pionato del Belgio si era do-
vuto accontentare del terzo 
posto alle spalle di Eddy Mer
ckx e dl Hermann Van Sprin
gel. Quindi il trionfo ai mon
diali, dove riusci a superare 
Mortensen e Felice Gimondi. 
Monserd avrebbe dovuto par-
tecipare alia prosima Milano-
Sanremo. 

11 ciclismo diventa sempre 
piu uno sport, anzi un me-
stiere pericoloso perche in 
netto conjlitto col traffico, per
che le gare di un anno sono 
circa mille, perche nessuno si 
prende sufficientetnente a cuo-
re la vita dei corridori, per-
chd I'avventura va ben oltre 
il cosiddetto rischio della pro-
Jessiune se nel Giro d'ltalia 
una vettura < clandestina» 
pud procedere in senso con
trario e inoestire Malagutti, 
Bratzu e Rossetto: se nella 
tappa di Pescasseroli (recen-

te Tirreno-Adriatico) ci met-
tiamo i lastroni di ghiaccio, 
se a Pineto il viale d'arrivo 
e un budello e i tubi delle 
transenne sono sporgenti; $e 
a Terracina la tribuna degli 
spettatori non regge e uccide 
un ragazzo e per poco non 
provoca il disastro nel grup
po. 

In una delle tante «ker-
messes» belghe una macchi
na ha travolto e ucciso Jean 
Pierre Monsere", il campione 
del mondo, un ragazzo di 22 
anni, detto il < campione ciar-
liero» perche lo scorso ago-
sto, dopo aver conquistato la 
maglia iridata sul circuito di 
Leichester, accusb Gimondi di 
tentata corruzione e poi ven
ne in Italia a smentire. 

Era un ragazzo di una fa-
miglia poverissima che, a suo 
modo, cercava il riscatlo in 
biciclelta. Chi e stato nella 
sua casa, ha visto il padre 
scalzo, • un uomo malato di 
cuore che doveva morire a 
distanza di pochi giorni dal
la grande conquista del figlio. 
A piangere Jean Pierre non 
d solo la viadre. ma anche la 
moglie e il suo bambino. Due 
lutti nel giro di pochi meat: 
il padre che non aveva i soldi 
per curarsi. il figlio per una 
disgrazia che non e casuale, 
ma dovuta agli uomini che 
giocano sulla pelle di altri 
uomini, costi quel che costi. 

g. s. 

II cordoglio degli italiani 
Merckx e scoppiato in pianto 

Generate rirnpianto e pro-
fonda comniotione ha suscitato, 
ncU'atnhito dei corridori che 
parteclperanno oggi alia Mi
lano-Torino. II grave incldente 
in corsa a seguito del quale ha 
perso la vita Jean Pierre Mon
sere. -

Per tutti ha parlato Patrick 
Sercu, cx-lridato della velocita. 
ed ora stradista: « Monser£ era 
tin modcllo di correttczza, un 
caro collega, un campione vero. 
Aliitava a solo 5 chilometri da 
casa mta. Lo conoscevo da 
tnoltl anni. come conoscevo be
ne sua moglie Anny e il suo 
bambino di due anni e mezzo 
Per noi corridori questo e un 
siunio molto iriste. Jean Pierre 
e riimsto vlttlma dello scarso 
civismo, che e diffuso in tutto 
II mondo ». 

Italo Zilioli, a nome degli ita
liani: «Si.-imo addolorati e 

preocctipatl. Con la mancanza 
di dlsclplina che osserviamo 
tutti i giorni sulle strade, e na-
turale che 1 clclisti slano eipo-
sti a gross! rischi ». 

Eddy Merckx, che e irape-
gnato nella Parigl-Nlzza, appe-
na apprcsa la notizla della mor
te di Monsere, si e cbiuso nella 
sua camera ed ha pianto a lun-
go. AI giomallsti che cereavano 
di ottenere qualche dichlara-
zione ha detto: « Lasciatemi so
lo. E' un momento terriblle. 
Stento a credere che quanto 
mi e stato detto possa essere 
avvenuto ». Ed ha pregato nuo-
vamente I giornalisti di lasclar-
lo tranqulllo. II direttore spor
tivo della Moltenl. Dlressens ha 
poi agglunto: «Eddy ft molto 
abbattuto per questa notizla. 
Stimava e voleva molto bene a 
Monsere che considerava va. 
avvcrsarlo difficile da batt*r# ». 
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Precise denunce di dieci reduci sulle atrocita contro i civili 

Nuovo scandalo negli USA 
sui massacri nel Vietnam 

Per ottenere licenze-premio i soldati americani hanno trucidato donne e bambini - II senatore 
Kennedy afferma che nel 1970 sono stati uccisi 25.000 sud vietnamiti - Micidiale fuoco di mortal 
su Khe Sanh e I'ultima base dei fantocci presso Tchepone - Violento combattimento a Phnom Penh 

I I voto francese nelle citta con oltre 30.000 abitanti 

II PCF riconquista 
al primo turno 

37 comuni su 39 
Fra i grandi centri in ballottaggio, Marsiglia, Lilla e Tolosa - Stasera a Pa-
rigi comizio unitario di comunisti, socialisti e convenzionisti (Mitterrand) 

WASHINGTON. 15. 
AUa vigilia del terzo anniver-

sano del massacro di Song Mv. 
nel quale oltre 600 civili — don
ne. vecchi, bambini — vennero 
massaerati dagh amencani. un 
nuovo scandalo e esploso nenh 
Stati Uniti Dieci reduci dal Viet
nam. che hanno partecipato ad 
una conferenza tenuta a South 
Orange, nel New Jersey, hanno 
dichiarato di avere asimtito al-
l'uccisione e alia mutilazione di 
civili sudvietnamiti da parte del 
soldati amencani. e di a\ervi 
partecipato personalmente. Fra 
i reduci vi e ll colonnello Antho
ny Herbert, che e il soldato ame 
ricano piu decorato della guerra 
di Corea. e che nel Vietnam ha 
avuto altre decorazioni. Herbert 
ha accu-»ato in particolare il ge-
nerale John Barnes, attualmente 
al Pentagono, e il col. J. Ross 
Franklin, gia consighere milita-
re presso i fantocci di Saigon. 1 
quah non solo ignorarono a suo 
tempo 1 rapporti da lui fatti sulle 
atrocita. ma lo accusarono & es-
sere un bus»iardo e lo fecero ri-
muovere dal suo incarico. 

I reduci hanno detto di avere 
usato l loro autocam da due 
tonnellate e mezzo per unestire 
e travolgere dei civili. ed hanno 
detto che l'uccisione di donne an-
che incinte e di vecchi era uno 
dei mezzi per ottenere « permessi 
di tre giorni », cio le licenze a 
breve termine date in premio dai 
comandi. 

Michael Hunterw. un reduce 
che ha ottenuto tre volte la 
« Purple heart ». la decorazione 
concessa ai soldati feriti. ha 
detto di a\ere ucciso un vec-
chio di 68 anni al lavoro in una 
piantagione di ananas e di ave
re per questo ottenuto la li-
cenza di tre giorm II ritornello 
dei comandi era: «Se ammazzi 
un " gook " (termine spregia-
tivo per indicare i vietnami
ti - n d.r.) avrai la licenza ». 
Per provare di avere ucciso un 
" gook ". ha detto il reduce. 
era necessario tapliargli le orec-
chie e farle vedere ai supenori. 

Richard Warren, anch'egli plu 
ridecorato. ha dichiarato: «Ho 
visto due giovam sudvietnamiti 
venire colpiti a fucilate. e non 
c'era alcuna prova che fossero 
dei soldati nemici *. John Giun-
nes. decorato con «Purple heart* 
e croce d'argento. ha detto di 
avere visto una donna incmta e 
il suo figlioletto uccisi da un suo 
commilitone. < Uno dei miei com-
pagm — ha spiegato — mterro-
gava questa donna incinta per 
sapere dove si trovasse suo ma-
rito. La donna aveva il figliolet
to vicino. II mio compagno la in-
terrogava in spagnolo e in in-
glese. A un certo momento la 
donna si mise a piangere. dicen-
do in vnetnamita di non saperlo. 
II mio compagno fece partire 
quattro o cinque colpi dal suo 
fucile. e colpi la donna e il bam
bino. I due monrono poco dopo ». 

Hunter ha detto di avere sapu-
to che spesso le teste degh uc
cisi venivano messe in cima a 
delle picche e piantate fuon dei 
villaggi Come « esempio ». Ha 
aggiunto che le donne v«nvano 
violenlate senza che gli uflicia-
li intervenissero. 

Un altro reduce. JeH Jurrens. 
che in Vietnam era autista. na 
detto che i suoi ordinj era no di 
guidare gli autocam senza mai 
frenare davanti ad ostacoli di 
alcun genere. 

La manifestazjone di South 
Orange rientra nel quaoro di una 
campagna contro la guena Ian-
ciata da un grutipo di reduci. 
che 1 hanno chiamata f Inchie-
»ta interna'? del aoiduo* 

Dopo le nvelaziom del c New 
York Times». *>ecuiido cui ite. 
Vielnajn del sud esislono ora 5 
milium dj profughi, U sen. Ed
ward Kennedy ha fornito alio 
stesso g'.ornale altre cirre tern 
ficanti. L'anno scorso sono sla 
ti uccisi nel Vietnam del sud 
25.000 civ ib. ed *itn 100 000 so
no nmssti feriti NesMina fonto 
ufficiale na srrcntito quelle cifre. 

SAIGON. 15. 
L'ultima base cne i fantocci 

cotueivano arinwd nt'lia zoiid ui 
Tcne,«uie. quel'a dtnuii.ioJta 
« Loj.o » (le altre due. « Lu e 
Sopn-a ». sotM. alate doisdnwojie 
in uitli fretta i& s-.itiaa seiu 
znanaj. e siaia attniala oggj 
con v:o!enza di!''e?erciio popo-
lare laouano Sulla oist sono ca-
duU centinaia di et-ipi di mortaic. 
che tidiiao mes*> 'u^n uso diK'tK 
due baitene di pezn di artigne 
n a di groiso vaabro G>: euiut-
ten americani rnnno tentato di 
portarc nnfora e nlorn menu 
ma il violento fuoco antiaereo 
ba loro impedito di posarsi suila 
pisla da ai»-rrd<iiH> doi«» bdst., 
ed nanno ui.vuio lanciare uj ' 
1'ai.o ' nlivrr-iiienU UU amen
cani anonei'.i.iKi la perdita di un 
eiitx>u«.r«.. e c*'<.o:>o che molu ai 
tn so:-o s-au ldnneggiau. ;»no 
inter«C..<JL jr*che I K , A che ne. 
temau.o di anoggerire la ^fes-
sione ni"jio sgj .iiatu le umn 
be a .•»..! hX •.. txi xi la Oj>e 
Secon :o una f« nte anient ana. 
vioieiii. •^•niba" iiienu aoiio in 
cor»o moiie a i i m Jaila Dose. 
e puv> t>iie v .v ina p-irte dehe 
tnj,ve l^n:<>..io in r...iiu, s i d 
ca..oid i. . i i . imoiridia 

.\ei v €'..M'ti 'i sud 'i iw/e di 
1|1H.'4J^U!JC J»tl «-Hldlllllt n<\\ lm 
v ii>i<aiM»uer.le ucis.isi.oio iot. 
rdza e rooruii id O.IM ..i.ciivniio 
di Khe Sanh. .r 'vpaif ^unu -i 

Da i\:i« -̂; n p̂ rtiMM (jran par 

t degii «'.Ko'u-ri inrie/dU nel 
os 
In Cavnb->j:j jn violento coin 

batUmdiiro e s'ato segnaiato a 
nordest di Phnom Penh, sulla 

aumero 7. 

TP1T AMNT lf̂ A l̂OTVIO M Y A l l e s e i d e l m a l , i n o d e l 1 6 inari° 1968- <> vlllagglo sudvietnamita di 
X ±\U A l l 1 1 X JL XX V\J 1 1 \M 1TA X S o n g M y f u m a r t e l l a t o dai cannonl e dai mortal americani. Pol appar-
vero undid elicotleri, che dopo un intenso mitragliamento, sbarcarono le truppe americane. A Song My e'erano in quel mo
mento circa 600 persone, in maggioranza donne e bambini: furono massaerati futti a colpi di bombe a ma no, a revolverate, a raf-
fiche di mitra. L'11 maggio 1968 un comitato femminile di liberazione della zona rivelo la strage in un documento che venne 
pubblicato il 21 maggio 1968 successivo dal bollettmo « Nouvelles du Vietnam ». Doveva passare un anno e mezzo prima che 
in occidente si prestasse fede a questa denuncia e prima che lo scandalo scoppiasse in America. 

Ambiguo messaggio mentre la crisi e sempre irrisolta 

II presidente turco promette la fine 

dell' anarchia e rifornte moderniste 
Sunay si & dichiarato contro gli «opposti estremismi», la «reazione religiosa e il comunismo», 
ma ha anche sbandierato la speranza di uno sviluppo economico — Numerosi attentat! anti-

americani — Inonu per nuove elezioni e contro I'ingerenza dei generali 

Sarebbero pronti i piani di razionamento 

Petrolio: prova di forza 

in atto contro la Libia 
I ministri del petrolio della 

Ubia. Irak. Arabia Saudita ed 
Algeria si sono riuruti ten mat 
tina alle 11.30 a Tripoli. La pri
ma seduta e terminate nel pn-
mo pomeriggio senza che ve-
nLSse comumrata alcuna conclu 
sione puhblica 1^ conferen/^. 
e stato annunciato. sarehbe n 
preta in serata. nel frattempo 
i negoJiati con le societa petro-
lifere sono oraticamente sospesi 
ma non rotti in quanto non e 
scatiato alcun ultimatum Î a si-
tuannne. comimque. e giudicata 
grave da ambedue le parti Le 
societa peljvlifere. probabilmen 
te incorageiale in sede poliUca 
ad affrontare la prova di forza. 
sotU>!ineano I a^peUo piu nega 
Uvo della loro poxi/ione. il n 
fiuto. cioe. di investire in Ubia 
una parte del profitti tmnegnan 
dusi a costruire raffinene ed 
impianu cnim>ci Con cio esse 
qualifirano la propria posi/ione 
di rapinaton d>l!e rus<»rse na 
zionali del paese e renn\«o me 
\ntamle. appena se ne m-mife 
stino le condi/ioni o^Ct-ttue. per 
che la Ubia nprenda intera 
mente per 5e i dintu sia di 
estra/jone che di vendita del 
gregeio 

Secondo informanoni non uf-
ficiali tutu i goverm nfomiti 
col greggio libico. a comincia 
re dall'ltalia. preparerebnero 
misure di raxionamento dei pn> 
dotu petrohfen in vista della 
nduzjone del!e forniture. 

Conclusa 
la visifa 

di Napolitano 
nella RDT 

BERLINO. 15 
La delegazione del PCI ca-

peggiata dal compagno Giur 
gio Napolitano ha concluso 
oggi la sua visita nella RDT 
dove era giunta una settlmana 
fa su invito del CC del SED 
Nel corso della visita, i a im 
pagni italiam oltre al colloqul 
poll t in general', avutl con il 
compagno Norden dellTJffi 
c:o politico del SED. hanno 
esaminato in particular? t 
prohlemi della politics e del 
rnrganizza7nme scnlastira nel
la RDT Nel centro universt 
tano di Dresda e a Beriino. 
la deleganone na avuto modo 
di Mudiare il funnonamemo 
della scuola di base di dieci 
classi che fomisce at giovanl 
della Germanla democratica 
una preparazione politecnica 
generate amp:a e approfondi-
ta nonche I'efficienza di isti-
tutt universitan. constatando 
il legame organico che esiste 
nella RDT tra le strutture 
scolastiche e quelle produt-
tive. 

Continua la repressione in Spagna 

40 arresti a Bilbao 
BILBAO 15 

Secondo quanto hanno aniuin 
ciato i portavoie della poh/ia 
spaKiiola la t hngjta poLtica 
MKidlti di BIIIKIU avrehbe sco 
petto il quart HI generate del 
I oigani//a/ione stivuati^ia ba 
st a deil KTA nella citta astu 
nana 

Duran e le perqmsi/ioni e gli 
arresti. gl> U* miia della noli 
zia politica avrebbero scoper 
lo quaniitativi di armi e mate 
nale di propaganda contrana 
al regime franctmta. quaranta 
persone sono state fermate. 

L'operazione contro la sede 
dcll'ETA — ha detto un porU-

\oi-e della polma — e stata 
efleluata dopo I arrcslo. a w e 
nuto la sviiinnna st-or^a. di un 
espotiente del mmiinento nasco. 
come dire che riojio sei'e gi<>r 
m di tortura il po\eretto a\e 
\a detto qua.cosa 

Alcuni dcgli arrestatt. quasi 
tutti studen t tra i diciotto ed 
i vcntiquattro anni. sarebbero 
sos;>eiiati di a\er a\uto una 
parte nel rapimento del eonso 
le onorano della Repubblica 
fedcrale tedesca. Kugene Behil. 
a San Sebastiano. sequestrato 
daII ETTA durante il processo di 
Burgos contro i sei patriot! ba-
schi. 

ANKARA. 15 
Il presidente Sunay ha n 

volto oggi alia nazione U mes
saggio piii volte rtnviato 
Smentendo le previsioni di al
cuni osservatort. non na indi 
cato 11 nome del futuro nuo
vo primo ministro Si e ijmt-
tflto a dare un crisma d) le
gal ita al colpo di forza del ue 
nerali e a promettere rlfor-
me che dovrebbero ritnett-^re 
la Turchia sulla strada della 
modprnizzazione e del pro 
gresso, evitando « gli estremi
smi di destra e di sinistra». 

Per legalizzare il colpo at 
forza. Sunay ha detto con en-
fast: • II penodo bujo provo-
cato dagli attentat! anarchicl 
e terminato grazte all'tmer-
vento pienamente legale delle 
forze armate avvenuto il * 12 
marzo. E' una data che rap-
presenta' 1'inizio di una nuo-
va era ». Nella costituzione — 
ha detto — non esistono solo 
le norme che garantiscono" 11 
si sterna democratico, ma an 
che precis! articoli che Im-
pongono riforme piamficate 
necessarie per il progresso 
del paese Sunay ha quindi 
promesso che verra pasta fi
ne al piii presto ai movunen-

. ti • anarchic! », ma che nello 
stesso tempo verranno elimi-
natl gli squtlibn e ostacoli 
che finora hanno « ntardato » 
1 attuazione della giustizta so 
ciaie previsia dalla costttu 
zione 

Il presidente si 6 dichiara 
to d'accordo con i militan nel 
proporre rilonne MJoiaoiune 
che permettano uno sviluppo 
tecnoiogicu e sctentiticu. ed 
ha esortato i partiti a forma 
re quel « govemo forte » che 
dovrebbe porre fine alia "anar
chia a. e varare le « riforme ». 

« La legge — ha detto Sunay 
— esige cue la nostra Kepuo-
blica conosca lo sviluppo, sen
za deviazioni verso la reazio
ne religiosa o tl comunismo, 
cue i .iiit.-grita delta nazione e 
del paese sia salvaguardata e 
ctie si.ino siietiunienie appn 
cati i pnncipt delle n ionne 
Kein.iii«ic, a.ssicurati Ualie leg 
gi nguardanii la latctia detlo 
stato e I tispirazione alia ci 
villa modema. 

L'invito di Sunay a coopera 
re con t militan e stato tutta 
via implicitamente respinto 
dal leader del panito rcpub-
blicano Inonu, in tin discorso 
al gruppo parlamentare. I no 
nu, capo di un partito cne 
direttamente si richiama al 
* modernismon di AUturk, ha 
detto che «non e'e regime 
panamentare quando i gene 
rail fanno e disfanno i gover 
ni e indicano quel che essi 
devono fare. Solo il parla 
mento costituzionale puo deci 
dere» II leader repubbllcano 
ha proposto nuove elezioni 
per risolvere la crisl, e, nel 
frattempo, un governo ad in
terim. 

A sua volta, il « partito del
la gJustiila* del deposto prl> 

mo ministro Demlrel ha pre-
so posizione tramite il suo 
giornale contro il a governo 
forte » suggerito dal presiden
te, mentre il partito laburi-
sta ha accusato Sunay di es 
sere a il guardiano del fasci-
smo o e di aver « accantonato 
la Costituzione ». II « partito 
della giustizia» e 1 republi 
can! hanno rispeftivamente 
224 seggi e 142 seggi su un 
totale di 450. 

Per quanto riguarda la si 
tuazione. nel paese. essa ap 
pare relativamente calma A 
Istanbul. per6. si sono verlf! 
cat! quattro attentat! contro 
il consolato americano, con
tro la Banca per il Commer-
cio Estero Turco-Americano 
e contro due giornill. fra Tin 
uno di destra. il Dunya. Dan 
nl di una certa ^ravta pile 
banca e ai glnmali, di scat so 
riltevo ai consolato. 

Due studenti dell' universita 
di Istanbul hanno sparato con 
tro il direttore (Paul Nielsson. 
americano) e U contabile tur 
co di una librena religiosa. fe-
rendoli. Arrestab. hanno dichia 
rato di aver ag.to cosi perche 
la librena «diffoode propagan 
da cnstiana >. 

Mosca 

Ricordoto il 

50° del trattato 

di amicizia 

sovietico-turco 
MOSCA, 15. 

L'organo del governo soviettco 
< Isvestia » pubbhea un articolo 
di \ ass li Tarasov sui rapporti 
sov letico turchi. L'articolo. dedi
cate al cinquantenario del trat
tato di ami«.uia e fralellanza fra 
la Russia sov ietit a e La Tur
chia. sotlulinea che il trattato 
curr.suonde ancbe oggi agli in-
UTCSSI dei due popou. nuncne 
alia causa della pace e della 
sicure/za iniernazionale. Nono-
slaiite gli sforzi di talune |x> 
tenze slramere per minare o 
otTuitare la coouerazMinc tur-
co sovietn.a i rapporti fra i due 
patrsi s. bono audali sviluppan 
do con sucx-esso. II penodo di 
ostilita rtviproca e stato supe 
rato. Crusixino gli *.ambi cul 
turali e tl commercio. cne ne 
gli ultimt dieci anni e aunien 
tato di oltre c nque volte La 
UKSS concede un notevole aiuto 
uvnico alia Turchia nella co 
struzione di una sene di stabi 
limcntt industnali. I problem! 
a perti possono e debbono essere 
risoltt nello sp.nto di coopera 
zione. Negli ultimi tempi si so
no avvicinaU i punti di vista 
dei due paesi su una serie d'im-
pOftanU probkoi inttnuuttooaU. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 15 

I risultati deflmtivi del primo 
turno delle elezioni niunicipah 
hanno confermato le prime im 
pressiom: stabilita della sinistra 
con qualche progresso del PCF 
(le sue f less ion i a Marsiglia e 
a Lilla sono largamente compen 
sate da considerevoli guadagm 
in altre zone), leggera avanzata 
della maggioranza governativa a 
spese dell'cpposmone moderata. 
indifferenza di una parte del cor 
po elettorale (25 per cento di 
astensioni. come nel 19(55) e. in 
generate, riconrerma quasi dap-
pertutto delle amministrazioni 
uscenti. v 

I calcoli per stabilire I'onenta 
mento dell'elettorato sono relati 
vamente persuasivi Va ricordato 
infalti per quanto nguarda Top 
posizione. che era no presenti li 
ste comuniste. Iiste di coalizione 
comuniste. socialiste e di altre 
forze di sinistra. Iiste di forma 
zioni di sinistra non comuniste. 
Iiste di opposizione social centri 
ste senza la partecipazione dei 
comunisti e Iiste di opposmone 
moderata. per capire la vanita 
dei tentativi fatti dal mmistero 
deirinterno per dare un panora 
ma globale delle tendenze poll 
tiche del paese. 

Comunque ecco le percentuali 
formte oggi a mezzogiorno dal 
ministro dell'lnterno Marcellin: 
comunisti 11.6 per cento. Uninne 
delle smistre (comunisti sociali 
sti ed altri) 11.2 per cento: si 
nistre (Iiste socialiste. PSU. mit 
terandiane presentate separata 
mente) 13.3 per cento: opposizio 
ne di centro sinistra (socialisti e 
moderati) 7.4 per cento, opposi 
zione centrista 5.6 per cento; 
maggioranza (gollisti. repuhbli-
cani indipendenti. moderati ecc ) 
40.1 per cento, sinistra pro go
vernativa 5.9 per cento: destre 
4 per cento Una prima osserva 
zione su questa npartizione: la 
dispersione delle smistre mat 
grado i progressi unitari regi 
strati in molte citta e una piu 
evidente compattezza della coa 
lizione governativa. 

Lasciamo naturalmente al si-
gnor Marcellin la responsabilita 
di questa classiflcazione che. pe-
raltro. conferma la stabilita del 
corpo elettorale e vediamo in-
vece da vuino la npartizione 
dei 192 comuni (Pangi escluso) 
al disopra del trentamila abi
tanti I comunisti ne avevano .19: 
ebliene. 37 di questi sono tor-
nati fin dal primo turno at co
munisti che ottengono nella cm 
tura rossa di Pangi percentuali 
fino aU'H7 per cento e che nei 
due comuni in ballottaggio sono 
certi di spuntarla domenica pros 
sima. In piu le smistre unite 
strappano at gollisti i comuni di 
Calais. Palaiseau. Douarnenez 

I gollisti vantano un progresso 
in percentuale ma non sono nu-
sciti a strappare. come era lo
ro inten7ione. nessun comune im 
porta nte ne ai comunisti ne alle 
smistre. 

Quanto ai socialisti. se piu o 
mono dovunque mantengono le 
loro posizioni. essi sono in bal
lottaggio in tre citta chiave del 
loro potere amminislrativo: a 
Marsiglia. a Lilla e a Tolosa 
in queste tre citta - bisogna 
sottolmearlo — i sindaci socia 
lisU uscenti. di tendenza social 
democratica. avevano riHutato 
I'alleanza coi comunisti e prefe 
rito quella coi moderati 

Cosa fara il partito comuni 
sta? In un comumcato pubbli 
cato stasera I'Ullicio politico del 
PCF preconizza che nelle citta 
supenori ai trentamila abitanti 
i partiti di sinistra openno il rt-
tiro delle Iiste nspetttve in fa-
vore della Itsta democratica me-
glio piazzata alio scono di bat-
tere la coalizione governativa: 
cosi ad esempio. poiche a Lilla 
e a Tolosa i socialisti vengono 
in testa seguiti dai golhsU e dai 
comunisti. i comunisU ntirereb-. 
bero le propne Iiste per favonre 
1'elezione del sindaco socialista 
anche se esso aveva nfiutato 
lalleanza coi comunisti. 

I socialisti dovrebbero fare al 
trettanto nelle citta dove le uste 
comuniste vengono in testa. Do 
mam sera, a Pangi. avra luogo 
un grande comizio unitario alia 
presenza dei leader della sini 
stra Georges Marchais. vice se-
gretano generale del P(*F. Alain 
Savary segretano generale del 
partito socialista e Francois Mit 
terrand della Convenzione delle 
istituzinni repuhhlu-ane. in altre 
panrfe questo i-inm/io rappresen 
ta tfia un a^rordo 

Per finire. due parole %u Pa 
ngi citta. i gollisti vi re« strano 
una certa avanzata nei quartte 
ri borghesi a danno naturalmen 
te dei centnsb ma nessuna lista 
ha ottenu;o ;! 50 per cento dei 
voU al pnmo turno 

Augusto Pancaldi 

Atene 

Dure 
condonne 
a quattro 

democratic. 

DALLA PRIMA 
Vidali 

ATENE. 15. 
n tnbunale militare ateniese 

ha inflitto diciannove anni di 
carcere al giornalista greco 
Alessandro Zografos. ritenendo 
lo colpevole di « aver tentato 
di rovesciare con la farza il 
regime, per instaurare un si-
stema politico cnnuinista ». I 
cinque giudici hanno inoltre 
condannato 1'imp egntn Panaio-
tis Miliotis a vent'anni di fie 
tenzione: I'operaio Senofonte 
Papanicolau a ciniiue anni di 
detenyinne; I' imniegato i'aolo 
Tsnndas a tre anni. con il be 
nefle o della condizionale. Uno 
degli imputnti. il 23enne Gio 
vanni Tsundas. e stato assnlto 
I condannati snno stati privati 
anche dei dintti civili. 

Secondo la corte marziale Rb 
impiitati avevano creato I'or-
anni77a7ione clandestina di re 
sistpnza al recime denominata 
< Esercito nazionale antiditta-

. tonale » e miravano a rovescia
re I'attuale recime per imporre 
un sistema politico comunista. 

Tel Aviv 

Polemiche 

in Israele 

sulle 
annessioni 

TEL AVIV, 15 
11 ministro degh esteri Ab

ba Eban e partito oggi alia 
volta degli Stati Uniti lascian-
dusi Indietro un clima piut-
tosto tempestoso, a causa del
le dichiurazioni nlasciate dal 
Primo ministro Golda Meir 
al a Times » di Londre a pro-
positivo delle prelese territo 
riali di Israele. La Meir ave
va indicato come assolula 
mente fuon discusslone Can 
nessione di Gerusalemine, di 
Gaza e di un parte del Sinai 
(Sharm El Sheik). II partito 
nazionale religioso ha giudicato 
« rinunciatario » questo atteg 
giamento e ha fatto sapere che 
uscira dal governo se le spie-
guziuni chiebte alia Meir nun 
saranno soddisfacenti, 11 lea 
der del a Gahal ». Menachem 
Beigm in un'intervista alia ra 
cuo ha detto che 11 suo par
tito presenters una mozione 
di sfiducia contro il governo 
in parlamento e lancera nel 
Paese una campagna per nuo
ve elezioni politiche general!: 
secondo Beigin il «governo 
sta cedendo • ed e pronto « a 
dividere nuovamente la terra 
di Israele ». 

Golda Meir si e lntanto 
affrettata a far dire alia ra
dio che • ambienti vtcini alia 
presidenza del consiglio • sot-
tolineano quanto segue: il Pri
mo ministro non ha conces-
so un'intervista ma ha conver-
sato con il giornalista del 
• Times »; « non si pub garan-
tire I'esattezza dei termini 
impiegati ». • la signora Meir 
ha al massimo indicato I prin-
cipl sui quail potrebbero ave
re eventual me nte luogo nego-
zuti di pace* 

Negli Slat| Unit! Abba Eban. 
tncuntrera il segretario del-
I'ONU V Tham. lamoascialo
re Jarring, ii segretano di 
Stato USA Rogers e aitn 
esponent! amencani Prima di 
partire ba attenuate anch'egll 
le dtchiaraziont della Meir 
i« non na tracciato una carta 
delle frontiere i l e l u dichia
rato che «non vi e assoluta-
mente nessuna divergenza fra 
Israele e gli SUU UniU». • 

Armi strategiche 

II negoziato URSS-USA 

ripreso ieri a Vienna 
\1KNNA. 15 

Sono riprese ngg- le trattati 
ve sovietico americane - sulla 
limitazione delle armi strate 
glche SALT A me77ogiorno il 
presidente della repubblica 
austnaca Jcnas ha ricevuto 
nella Mia residenza le delega 
zioni degh Stati Uniti e del 
I'URSS che partecipann al nuo 
vo ciclo delle conversazioni. 
ognuna delle due delegazioni 
era formata da sette compo 
nenti: il capo (Tambasctalore 
straordinario Gerard C. Smith 
per gli Stati Uniti e il vice mi
nistro degli esteri Vladimir Se-

te. compagno Vidali » si e sen-
tito rlpetutamente gndare du
rante il percorso; e un coro di 
oltre quattromila persone ha in-
tonato ad un certo ptinto t Bel 
la ''lan » l.i ''nllnra o "jtH'ttui 
zione popolare hanno portato ad 
un certo momento I dimostranti 
a cercare di raggiungere la se
de del MSI. operazione che e 
stata contenuta dal servizio d'or-
dine predispiisto dalle organuM-
zioni sindacaU. 

^uinu. >.i.«iratori hanno fat 
to rientro nelle fabbriche. ma 
solo per cambiarsi e uscime 
subito dopo: l'attivita dei piu 
imoortanti complessi inriustriali 
e del porto d cosi rimasta bloc-
cata per tutto il giorno Nel po 
meriggio, altre fabbriche hanno 
seguito I'esempio di quelle mag 
giori: cosi e avvenuto. tanto 
per citare la piii importante. 
agli stabilimenti Meccantci trie 
stini dove sono occupate circa 
trecento oersone. 

Significativamente una delega 
zione delle fabbriche ha voluto 
stamane andnre di persona a 
salutare il dingente comumMa 
per esternargli tutta la solida 
rieta e gli auguri dl pronta 
guarigione da parte della clas 
se operaia triestina 

Le condi/ioni del compagno 
Vidali sono stazionarie: i me-
dici non hanno ancora sclnlto 
la orognosi E" stata accertata. 
contrariamente a quanto sem 
brava in un primo momento, 
una frattura interna fra il ca 
vo orbitale e le ossa nasali, per 
cui e stato interessato oltre che 
l'ocuhsta anche I'otorinolarin-
goiatra L'esito degli esami. svol 
ti questo pomeriggio. non e sta 
to ancora reso nolo. Al capez 
zale di Vidali. die malgrado 
la fenta ha conservato intatto 
tutto il suo spirito e la sua tra 
dbionale grinta. si alternano 
compagni. militanti antifascist!. 
la figlia Bianca Moranino. Ton 
Pina Re 

L'annunciata assemblea pub 
blica del partito. che ha avuto 
luogo questa sera, e stata 
un'altra grande manifestazione 
popolare cm ha partecipato una 
folia enorme di compagni e di 
antiTascisti di tutti i partiti. 

Dono gli interventi dei com 
panni senatore Sema e on. 
Skerk. che hanno presieduto la 
assemblea. hanno portato il sa 
Iuto delle altre federazioni i 
rappresentanti di Udine. di (Jo 
rizia e di Pordenone Quindi 
ha preso la parol a il compagno 
Cuffaro. segretano della fede 
ra7ione di Trieste, ricordando le 
provocazioni missine. che cerca 
no di creare un clima antiju'-'o 
slavo. e I'unamme condanna del 
la ritta verso le bravate delle 
squadracce contro giovani Vo 
veni e la sede del PSI. la gran 
de manifestazione unitaria di 
tutte le forze democrattche con 
alia testa i rappre«*itaiiti delle 
amministrazioni locali. la sono 
ra le7ione ricevuta dai teppi«ti 
al consiglio comunale di Trie 
ste. che hanno ^videntemente 
riemnito di rahhia i faseisti. Da 
qui l'aggressione al comoagno 
Vidali 

In serata. il comitato uni
tario permanente antifascista 
ha deciso. raccogliendo I'appel-
lo delle organi7zazioni giova-
nili e dei partiti antifascist!, 
di promuovere per mercoledi 
prassimo alle 18 una manife
stazione unitaria cittadina. 

• • • 
Al Senato i compagni Paolo 

Sema e Umberto Terracini han
no presentato un'interrogazione 
al presidente del Consiglio e 
al ministro dell'lnterno per chie-
dere «quali disposiziont hanno 
dato per ind.viduare e colpire 
gli aggressori e i mandanti: 
quali misure hanno predisposto 
o intendono predisporre per 
porre termine alle perduranti 
vtolenze dello squadnsmo a 
Trieste > 

Anche nel resto del Paese 
tmmediata e stata la protests 
dei comumsti e dei democra-
tici contro la gravissima ag-
gressione al compagno Vidali. 

Telegramnu di solidarieta al 
compagno Vidali sono giunti dal 
compagno Achille Ucchetto. del
ta Direz one. da Pompeo Co-
lajanni a nome dei partigiani 
siciliani. dai compagni Chiaro-
monte. Slavo e Schettini. 

II presidente della Camera. 
Pertim. ha mviato il seguente 
telegramma: «Sdegnato per vi
le aggressione di cm sei stato 
vittima. ti esprimo la mia fra-
terna solidarieta ». L' Associa-
zione italiana combattenti vo-
Ionian antifascist! di Spagna ha 
mviato un telegramma in cui 
e detto: «Indignati per vile 
attentato a tua persona, ti espn-
miamo la nostra solidarieta e 
rormuliamo auguri di pmnta 
guarigione >. Un altro messag
gio ha invialo il presidente del 
Senato. Fanfani. 

A PlOMBINo i portuali e i 
netturbim hanno scioperato ie
ri mattina per un'ora e mezza 
e hanno mamfestato per le vie 
della citta la loro soi.daneta 
con il popolare comandante 
Carlos ed hanno protcstato con
tro il susseguirsi di violenze 
fasciste. II corteo. con grandi 
carteili. era aperto dalla co
lon na degli automezzi della net 
tezza urbana. I î segretena co
munale del PCI ha mo!to un 
appello alia popolazione. 

Un documento contro la vile 
aggressione e stato \otato dai 
comun.sti dello stabilimento 
FIAT di Novoli (Firenze). Or-
dim del giorno sono stati ap-
provati in altre fabbnehe. Te-
legrammi sono stati inviati da] 

sindaco e dal presidente della 
Provinc a di Livorno. 

Sud 
s* e occupato ten il Coimglio 
tegionale pughese il quale hi 
"suresso \B • *ua piu netia con
danna a'ie ^ile aggressione fa-
-oista. Me' >

,or*o <\f lavon e 
stata denuncia ta la grave re-
'^uiHao iita Oella >ilizia e si 
p cluesto. da parte Jei con<i-
e en dei gruppo comunista, 
una sever a indaeme per ac-
certare »uMe le resoon<ibilitA. 
II cnnsigliere provin'-ale eo-
numsta Danlco. in particolare, 
h.. sottolii.eato la premed tazio-
ne deH'aaeressione (prima del
la manife^/une antifascista. 
sui balcone delta sede da dove 
sunii stite lanciate le bombe. 
erano esp«nt gagliardetti e fo-
to -Je' reeime fascista) 

A Lecce. domenica, si e svol-
to I'annunciato raduno di agra-
ri. speculatori edili. grossi com-
mercianli. grossi burncrati maz-
zieri. caporah. In tutto. alcune 
centinaia di persone. giacche 
il tentativo di creare la « base 
di massa ». inserendo nelle ri-
vendicazioni qualche problema 
dei coltivatori diretti e dei brac-
cianti. era miseramente fallito. 
Accorlisi che la trappola non 
era scattata gli agrari e i loro 
fiancheeeiatnri non hanno avu
to alcun ritegno e si sono ab-
bandnnati a forsennate minac-
ce tipo: «Dopo I'autunno cal-
do, noi faremo la pnmavera 
bollente» e «Andremo a Ro
ma e II ce la vedremo >. 

Ma propno mentre questo ra
duno aveva luogo. nella stessa 
citta e in decine di altri centri 
della provincia si svolgevano 
manifestazioni. assemblee. co-
mizi, con la partecipazione di 
centinaia e centinaia di lavo-
raton. in preparazione di una 
erande manifestazione dl brac-
cianti. contadini. coloni. mez-
7adn che si e svolta ieri nel 
capoluoL'o con la partecipazio
ne di oltre cinquemila persone, 
che hanno percorso le vie della 
ciita chiedenHn prnfonde rifor
me in agricoltura e misure im
mediate per il superamento del
la crisl del vino (migliaia di 
ettnlitri invendutil. La manife-
sta7ione. fatto importante. era 
stata proclamata daU'AHeanza. 
dalle cooperative «rosse > e 
* b anche» e ha visto la par
tecipazione della Coltivatori di
retti. seeno questo. che. anche 
nelle campagne mpridionali. 
nrende corpo queH'unita tra le 
for7e contadine che. nel corso 
d^lle sf»ttimarw» na'siatp. ha reso 
rxvtsibile la connuusta dpH'im-
norfante riforma «=uiraffitto. 
contro la quale gli agrari si sca-
cliano con tutti i mezzi 

Ma questa grande mnhilita-
zmnp unitaria. che n;»sce su 
nbiettiv' chtari e d' lotta. non 
si limita alia nrovincia di I>ec-
ce. Essa si e^tpn'le in tutta la 
Puslin p nelle altre recioni del 
M»»770tfiorno. Asspmhlee e ma-
nife^ta? oni si sono svolte in 
centinaia di comuni Nella ginr-
nata di ieri in provincia di Tra-
pani. dove gli aarari avevano 
tpntato una sortita ancora piu 
srrontata di quella di I^ecce. 
si sono svolte due grossp ma-
nifestazioni zonali di coloni e 
mezzadri. i quali hanno chip 
sto la trasformazione dei loro 
enntrafti in affitfo Anche qui. 
alle manifestazioni ha aderito 
la Coldiretti che cosi si schiera 
per la prima volta. apertamen 
te. contro gli aitrari Manife-
sfa7inm. romizi assomhlee si 
sono svolti in numerose aHre 
7one della Sicilia. della Ca-
labra. della Lucania Per oagi 
e previsto uno sciopero gene
rate a Ragheria dove sono in 
corso forti lotte bracciantili 

Un vasto movimento di lotta 
si va creando anche in Abruzzo 
e in particolare a Chieti. dove 
gli agrari. qui affiancati dai 
dirieenti della Coldiretti. hanno 
costituito in varie zonp comi-
tati simili a quelli che hanno 
gia tentato di promuovere ma
nifestazioni in altre province 
meridionali. 

Pakistan 
ziale (in atto nell'mtero paese 
da quando venne ottenuta I'm-
dipendenza) venga abolita Que
sta e stata la condizione essen-
ziale posta dal leader della 
Lega per partecipare ai lavori 
dellassemblea nazionale propo-
sti per il 25 di questo meie. 
Rahman, non avendo ottenuto 
una risposta. ha «dichiarato 
guerra > al regime centrale; 
con 35 ordinanze che vanno 
dalla sospensione dell'esazione 
delle imposte sui redditi da 
parte del regime centrale. alia 
sospensione della consegna de* 
gli introiti doganali e di altri 
proventi fiscali. Rahman si e 
appellato al popolo pakistano 
— che ha dimostrato di se-
guirlo fino ad oggi — con pa
role di fuoco: t Non possiaroo 
morire — ha detto. — Non pos-
siamo essere conquistati perch6 
ognuno di noi e disposto a mo
rire per garantire la liberta e 
la d;enifa >. 

Frattanto. a Karaci. Z. A. 
Bhutto ha proposto che il potere 
sia assunto. nelle due province, 
dai partiti di maggioranza: la 
Lega Awami nell'est e il « par* 
tito del popolo ». da lui diretto. 
nell'ovest. Ma a Dacca, un por-
tavoce della Lega Awami ha 
respinto la proposta. c II potere 
— ha detto il portavoce — spet-
ta al partito che ha vinte la 
maggioranza dei seggi aH'Aseem-
blea. e questo e la Lega Awa
mi ». 

mionov per 1'URSS), cinque 
edelt^ati e I'ambaseiatore in 

Austria Questa sera le due 
delegazioni saranno ricevute 
dal cancplliere Kreisky 

La prima seduta di lavoro 
tra americani e snvielici si 
svolgera domatlma pnif»ahil 
mente nella sede dell'amba 
sciata dell'UKSS K' questa la 
quart a -tevuone del negoziato. 
duralo fino ad ora sedici me 
si con cinquantacinque sedu 
te; I'attuale fase dei colhiqui 
dovrebbe durare fino alia me-
ta di maggio, con due riunio-
ni seUimanali. 
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