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UN AVVENIMENTO IMPORTANTE 

PER LE RELAZIONI FRA I DUE PAESI 

II presidente Tito 
comincia oggi 

la visita in Italia 
Sara discussa in particolare la situazione nel Medio Oriente 
e nel Mediterraneo - Un incontro a Roma col ministro 
degli esteri egiziano ? - Lunedi in Vaticano da Paolo VI 

Un comunista 

LA JUGOSLAVIA non e 
un paese lontano e non 

soltanto perche abbiamo 
confini in comune. E' un 
paese conosciuto dagli ita
liani per il pro o per jl con-
tro, cosl che nel giudizio 
al posto essenziale non e la 
propaganda, con le sue for-
zature e le sue distorsioni. 
La Jugoslavia e cosi vicina, 
che non c'e posto per i miti 
come non possono esserci 
alibi per l'ignoranza. E' un 
paese aperto, dove milioni 
di italiani hanno orniai eir-
colato da un capo all'altro, 
ne hanno conosciuto le ca
se dei pescatori come gli al-
berghi, le zone dove e sor-
ta una industria moderna e 
quelle che ricordano anco-
ra l'antica arretratezza. 

Cost milioni di italiani 
conoscono molte cose del-
la realta jugoslava, fatta 
di travagli, di tentativi, di 
sacrifici e, naturalmente, 
anche di difficolta. 

Credo che uno degli ele-
menti che puo essere co
mune nel giudizio degli 
amici della Jugoslavia di 
osgi, sia la costatazione che 
anche di fronte a tesi con-
traddittorie, a soluzioni che 
possono soHevare piu di un 
interrogative non si puo 
disconoscere una volonta 
certa di avanzare, un pro-
posito concreto di costruire 
e di rinnovare che non so-
no venuti mai meno. E nes-
stino puo contestare che si 
tratti di una realta sociali
st.-!, che di un gruppo di 
paesi balcanici ai margini 
della politica e della civilta 
europea al principio del se-
colo. ha fatto la Jugoslavia 
federativa, un paese avan-
zato, con una dialettica in
terna che vede la partecipa--
zione delle nazionalita e de
gli individui e una sintesi 
rappresentata da una colla-
borazione effettiva e da una 
generale spinta verso il 
progresso. 

La Jugoslavia di oggi e 
un paese non privo di con-
traddizioni nel quale forse 
I'ambizione maggiore dei 
miiitanli non e di essere 
tranquilli; ma certo e un 
paese che e avanzato e che 
avanza sulla via del socia-
lismo. E' difficile, anzi im-
possibile. nel giudizio, pre-
scindere dal processo stori-
co che ha dato vita alia Re-
pubblica Socialista Federa
tiva, a un partito che si e 
fatto soprattutto nella guer-
ra partigiana e a un grup
po dirigente che ha sapuio 
non disperdere I'esperienza 
preziosa di allora- Se c*e 
una situazione che non puo 
essere considcrata un ino-
dello, se c'e un modello 
che non puo essere espor-
tabile, si tratta della Jugo
slavia. 

OGGI che il Presidente di 
questo paese socialista, 

con tratti cosi specifici e 
ongSinali. \iene in Italia. 
dobbiamo sottoiineare come 
essenziale che non si trat
ta di un paese che si e rin-
chiuso nella sua specificita 
Se c'e un paese che ha af-
fennato con forza la pro
pria autonomia, ma non ha 
voluto anoccarvisi e pro-
pno la Jugoslavia. Che il 
Presidente Tito venga oggi 
in Italia come rappresen-
tante di un paese amico. e 
gia una prova di come sia 
no stati S'lperati antichi 
pregiudizi, di come una col-
laborazione sempre crescen 
te ahbia annullato di fatto 
altnti che parevano irrisol-
\ibili. 

Noi crediamo che si deb 
ba metlere ufficialmente la 
parol a fine, anche attraver-
so un atto diplomatico, a 
rcsidui anacronistici che la 
Famesina avrebbe dovuto di-
•watrare gia di aver superato. 

Ci importa perd ricordare 
come una politica fondata 
sugli interessi nazionali jtt-
goslavi abbia potuto rap-
presentare un contributo a 
una effettiva collaborazio-
ne e alia distensione anche 
per altri paesi. Si 6 discus-
so tante volte sulla nostra 
stampa e nel nostro Parla-
mento della possibilita o 
meno per PItalia di una po
litica fuori dai blocchi. La 
Jugoslavia offre la prova 
di una politica estera auto-
noma, di non allineamento 
e, al tempo stesso, di par-
lecipazione attiva e di in-
stancabile iniziativa. 

Non ci viene in mente di 
proporre un moclclln di po
litica estera e, tanto meno, 
una sorta di gara per il po
sto di capo-fila fra i paes! 
non impegnati. Ma non pos-
siamo fare a meno di pen-
sare che l'ltalia, in una ana
logs situazione geo-politica, 
con una popotozione che e 
il doppio di quella della Ju
goslavia. con una eeonomia 
piu avanzata. potrebbe trar-
re dall'esempio jugoslavo 
piu di un motivo per avere 
maggiore fiducia in se stes-
sa. L'ltalia potrebbe anche 
da questo eyempio intende-
re che essere fuori dai bloc-
c)ii. non vuol dire necessa-
riamente essere soli. 

LO RICORDIAMO perche 
l'esistenza stessa della 

Jugoslavia e oggi la visita 
del Presidente Tito sono la 
prova della caducita e del
la fallacia degli argomenti 
di coloro che considerano 
la r.ostra appartenenza al 
Patto Atlantico come un 
assoluto. fuori persino da 
ogni possibilita di discus 
sione. Lo ricordiamo a co
loro che-mettono i freni o 
lasciano mettere le briglie 
a una politica estera ita-
liana di iniziativa nel Me
diterraneo, in Europa e an
che piu lontano. 

Salutiamo il Presidente 
Tito al suo arrivo in Italia, 
dove era gia stato, quando 
ancora si combatteva. come 
comandante itei partigiani 
del suo Paese Allora ve-
niva a raopresentare pres-
so gli alleati un esercito 
chp aveva strappato. attra-
verso una lotta durissima, 
il suo diritto ad essere rico-
nosciuto come una delle 
component! della grande al-
leanza antifascista II Presi
dente Tito: un comunista. 
un compagno. E proprio 
perche lo salutiamo cosi 
non possiamo dimenticare 
che non sempre lo abbia
mo chiamato a questo mo-
do. Proprio oggi, a togliere 
al saluto dei eomunisti ita
liani il carattere di un sa
luto convenzionale o di un 
complimento di rito, voglia-
mo ricordare anche il 1948. 
L'intelligenza politica inse-
gna che nessuna pagina del
la storia deve essere strap-
pata. che da tutte. anche da 
quelle amare, c'e da pren-
dere lezione. E noi dalla 
rottlira del 1948. dall'anate-
ma. abbiamo imparato. an
che per o«gi e anrhe per 
paesi e partiti piu lontani, 
che la differenziazione, per
sino la lotta politica non 
devono diventare mai con
trast! fratricidi e determi-
nare rimpossihilita di con
front delle idee Sapniamo 
che unita e diversita devono 
poter essere termini della 
nostra dialettica. Abbiamo 
imparato — e non lo dimen-
ticheremo — la necessity di 
guardare alle cose per quel
le che sono, ad essere gelo-
si dell'autonomia del no
stro partito nelle sue deci-
sioni; una autonomia che si 
fonda sulla responsabilita e 
suU'indipendenza di giudiri. 

Gian Carlo Pajatta 

II Prpsidente della Repub-
blica Federativa Socialista Ju
goslava, Josip Broz Tito, giun-
ge oggi a Roma per una visi
ta utHciale di tie giorni. Nel
la prima giornata della sua 
visita. il Presidente jugosla 
vo ricevera al Quirinale il 
corpo diplomatico e sara ospi-
te ad un pranzo offerto in 
suo onore dal Presidente Sa
ra gat. 

Per domani sono in pro-
gramma un colloquio tra Sa-
ragat e Tito prima a due e 
poj con la parteeipazione del
le due delegazioni. II Presi
dente jugoslavo si incontrera 
successivamente con l"on Co
lombo mentre il ministro de 
gli esteri Tepavac avra collo 
qui politic! con il collega ita-
liano Aldo Moro alia Farnesi 
na. Terminate la visita uffi-
ciale nella giornata di saba 
to Tito si rechera a Torino e 
nella giornata di lunedi an-
dra in Vaticano per l'udien 
za con Paolo VI. 

E' questa la prima vi
sita compiuta dal presiden
te della Jugoslavia socialista 
in Italia dal dopoguerra ad 
oggi, anche se Tito era gia 
stato nel nostro paese nel '44 
per un incontro a Napoli con 
Churchill e nel 1961 in forma 
privata. Questa visita secon-
do I'opinione sia jugoslava che 
italiana rappresenta una nuo-
va manifestazione delle otti-
me relazioni esistenti tra i 
due paesi e si colloca nel 
quadro dello sviluppo della 
reciproca collaborazione e in 
un ciima di crescente intesa 
sul piano culturale, economi-
co e politico. Questa atmosfe-
ra favorevole si e riflessa am-
piamente nei comtnenti che 
in questi giorni vengono fatti 
dalla stampa jugoslava sulla 
visita di Tito in Italia e sul-
lo stato attuale dei rapporti 
e altresj sulle concrete pos
sibilita di sviluppo futuro. Va 
rilevato comunque che i due 
paesi hanno innanzitutto in 
comune ampi interessi eco-
nomici sia -ul piano degli 
scambi commerciali che su 
aitri piam. Non a caso. come 
abbiamo gia detto nei giorni 
scorsi. tra Italia e Jugoslavia 
sono stati raggiunti notevoli 
risultati nella collaborazione 
tecnico-industriale e sul pia
no dell'intensificazione degli 
scambi commerciali e tunsti-
ci. Una delle remore ali'ulte-
nore sviluppo della collabo
razione economica e coslitui-
ta dal deficit che la parte ju
goslava denuncia nella bilan-
cia dei pagamenti. conseguen-
te ai vmcoh che l'ltalia e co-
.itretta a rispettare sulla ba 
se dt-gli accordi comunitan 
(MKC) 

Anche il piccolo traffico di 
frontirra tra t due paesi si 
e nutevolmente sviluppato fino 
al punto di non rappresenta 
re soltanto un importante fat-
tore economico. ma anche un 
particolare momento di effi-
cace contatto politico e socia 
le tra paesi a confini aperti. 

Non devono essere trascu 
rati moltre i successi rag-
giunti nei rapporti scientifici 
e culturah, come quelli sul 
piano della collaborazione tra 

Franco Petrone 
(Segue in ultima pagina) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La delegazione 
del PCI 

al Congresso 
del PCUS 

La Oirezlonc del PCI ha 
designate ieri la dclegaziona 
che parteclpcra al XXIV 
CongreiM del Partita comu
nista dell' Unionc Sovletica 
Delia delegatione, direlta 
dal compagno Enrico Ber-
linguer, vice segrelarlo dal 
PCI, fanno parte I compa-
gni Giancarlo Pajetta, mem-
bro dell'Ufflcio politico, Ser
gio Segre, membro del Co
mitate cenlrala e responsa-
bila della sezion* esteri, 
Gianni Cerveltl, membra 
del Comitato centrale o to-
gratado della Federation* 
di Milan*. 

Si e conclusa catastroficamente Taggressione 
scatenata dagli imperialisti americani 

II Congresso 
della F.G.C.L 

si apre oggi a Firenze 
Con i eomunisti i giovani all'avanguar-
dia nelle lotte per una nuova democra-
zia, per il socialismo - A PAGINA 6 

a j tWlSORI CACCItfl DAL LAOS 
Nixon prepara un attacco al Nord Viet 

i ultimi malconci reparti saigonesi in fuga hanno riattraversato il confine mentre cominciava I'abbandono della base USA di Khe Sanh 
Oltre cento carri armati e mezzi cingolati distrutti dalle forze popolari - II « Washington Post» rivela un piano del Pentagono di massicci bom-
bardamenti sulla RDV e di blocco con mine del porto di Haiphong - Dure c ritiche della stampa USA al presidente - Oggi niente riunione a Parlgi 
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Una grande manifestazione unitaria ed antifascista si e svolta ieri pomerigoio a Roma, a Porta San Paolo, indetta dai comitati 
unitari antifascist! sorti numerosl nei quartieri e nelle fabbriche della capitate. Hanno parlato rappresentanti di tutti I partiti 
antifascisti; per II PCI ha preso la parola II compagno Piefro Ingrao. In mattinata si era svolta al Mausoleo la commemo-
razione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine - A PAGINA 8 

Nuove rivelazioni rendono ancora piu inquietanti i molti interrogate, sul complotto 

Erano previste collusioni di militari 
La magistratura segnala al SID il sequestro di appunti su basi navali e terrestri — Ancora 
soltanto cinque individui in galera nonostante la vastita della cospirazione eversiva reazionaria 

UN SETTIMANALE PUBBLICAI PIANI DELL'OCCUPAZIONE MILITARE DEL PAESE 

Lo stillicldio dl Indiscrezio-
ni sul complotto — tutte, in 
verita. piii che attendibili — 
continue a portare alla,ribal-
ta nuovi element) di inquietu-
dine. Si insiste molto sugli ' 
appunti sequestrati in casa di 
Valerio Borghese e di alcuni' 
dei suoi complici: fogli su fo-
gli contenenti indication! su 
basi narali e terrestri della 
marina e dell'esercito, liste 
con noml dl alti ufficiali rl-
tenutl • « dlsponibili a. E tra 
questi, secondo appunto le ul-
time voci, figurano anche *et 
te ammiragli. In proposito, il 
procuratore generale presso 
la Corte d'Appello, Spagnuolo, 
ha fatto sapere che la noti-
zia «per quanto gli consta e 
infondata: infatti, secondo il 
dottor Spagnuolo, puo t rat tar
si di un equivoco nato dal 

. Marcello Del Bosco 
(Segue in ultima pagina) 

Altre domande al governo 
Ai gravi interrogativi avanzati ieri ne aggiungiamo altri 

che emergono dal comunlcato ufflclale della Procura sulle 
indagini. 

E' detto nella nota che I'lnchiesta inizlo II IS febbraio con 
perquisition! e intercetfazioni telefoniche c sulla base di ana-
loghe richlesfe pervenute dalla questura». Ma il < raduno > 
dei sediziosi era awenuto oltre due mesi prima. Per tutti 
questi giorni le autorita di polizia sono rimaste con le man! 
In mano? 

Ancora, il comunlcato dice che «in data 11 marzo perve-
niva il rapporto conclusive delle indagini di polizia»: il che 
vuol dire che il rapporto e stato consegnato 24 ore dope I'ln-
tervenfo di Restivo in Parlamento. Si e frattato forse di 
una formulazione frettolosa, dovuta all'« obbligo > di fare im-
mediata eco alle dichlarazioni minimlzzatrici del minislro? 

Infine, la nota della Procura conclude affermando che c alio 
stato non vi sono suffic:enti indizi di colpevolezza > per altri 
ordini di cattura. Chi, se non gli investigator!, doveva for-
nire questi indizi? 

II tempo non e certo mancato, tre mesi e mezzo: e II 
bilancio e ancora di soli cinque arrest a t i . 

Palermo: imponente 
corteo contadino 

Ventimila collivatori, mezzadri, colon! •sprimono una 
sever* condanna al blocco •grari-fascitt i - Cemizio del 
presidente dell'Alleanza, . Esposto A PAGINA 4 

OGGI 
^/ \WIAMENTE — ha 

*-* dichiaralo il porta-
voce della Casa Bianca — 
11 comportamento del ne-
mico influisce su quello 
delle tnippe che lo com
bat tono » e qui e seguita 
una lunga pausa durante 
la quale si e capito bents-
stmo che I'uomo di Nixon 
stara mtensamente • pen-
sando. Di fatti, lentamente, 
con gh occhi chiusi per 
non distrarsi, ha pot ag 
giunto: c Se 1'azlone del 
nemico fosse stata meno 
violenta. alcune posiziom 
sarebbero ancora nelle ma 
ni delle truppe di Sai
gon Se fosse stata piu 
violenta. le unita sudviet-
namite se ne sarebbero 
andate prima •. A questo 
punto un impercettlbtte 
soffio di vento ha mosso 
appena una ciocca di ca 
pelll del portavoce statu-
nitense: era V ombra di 
ClausewiU scesa ad acca-
rezzargli la povera testa 
affaticata, 

Non crediate che scher-

ziamo. La ritirata del sud-
vielnamiti dal Laos sta 
mettendo in mostra, oltre 
al resto. la schiera dei piu 
formidabilt imbecilli del 
mondo gorernativo ameri-
cano. e non e da dire che 
si tratti di anommi at qua-
li non sia il caso di dare 
troppa importanza- stamo. 
come si suol dire, ai piii 
alti Itrellt L'altro ten 
Melctn Laird, nientemeno, 
capo del Pentagono. ha 
dichiaralo pensoxamente 
< Una operazione di ritiro 
e sempre una cosa diffi
cile ». lasciando mtendere. 
senza dichiararlo • aperta 
mente, che a questa ope 
razione di ritiro cosi dif
ficile. t sudrteinamiti st 
sono decisi dopo esserst 
convmti che c'e un'altra 
operazione ancor piii di! 
ftcile: quella di avanzata. 
La loro prima idea, lo ri-
corderete, fu quella di con-
quistare mezzo Laos. In 
quei giorni il comandante 
supremo di Saigon accen-
nb al suo proposito di in-
voder* anche U Vietnam 

SAIGON. 24 
I/avventura nel Laos e finita. Gli ultimi malconci reparti 

sopravvissuti al disastro hanno riattraversato oggi il confine 
col Vietnam, che avevano oltrepassato l'8 febbraio scorso. Con-
lemporaneamente. gli americani hanno cominciato lo sgombero 
della grande base di Khe Sanh. bombardata oggi per il decimo 
giorno consecutivo dalle for7e di liberazinne. Entro due o tre 
settimane l'intera base, costituita da un complesso sistcma 
di campi fortificati. sara interamente abbandonata. Le truppe 
impegnate in questa parte del Sud Vietnam, e quelle che tornano 
battute e demoralizzate dal Laos, vengono trasportate alle 
basi di Dong Ha. Quang Tri e Phu Bai. sulla costa sud viet-
namita. Si realizza cosi un nunvo concentramento di forze nei 
pressi della linea di demarcazione del 17° paralleln. che po 
trebbe essere utili/zata. previa sostituzinne delle unita semi-
distrutte. come la prima divisione dei saigonesi. per nuove av-
venture. La tentazione di una avventura contro il Nord — 
suU'onda della ripresa ormai sempre piu frequente e massiccia 
ilei bnmbardamenti aerei — si fa sempre piu intensa: e neces 

(Segue in ultima pagina) 

Vigilanza ad Hanoi 
contro le mosse USA 

Dal nostro inviato 
HANOI. 24 

Che cosa fara Nixon dopo il clamoroso fallimento dell'avven-
lura laotiana ? La. sconfitta subita nel basso Laos, che rappre
senta un fatto mllitare dl immenso rilievo, sta avendo delle 
ripercussioni a Vientiane, a Phnom Penh e. soprattutto. a Saigon. 
Nel Vietnam del sud stanno ntornando i pochi sopravvissuti e 
i feriti i cui drammatici racconti non fanno che rafforzare il 

movimento contro la guerra. la 
protesta anti-amencana deph 
studenti nelle citta. la lotta con
tro il carovita. Tra gli stessi 
soldati del regime di Saigon 
si diffondono demoralizzazione. 
sfiducia e. talvolta. aperta ri-
bellione. Van Thieu e soci. che 
avevano imposto I'.nvasione del 
Laos al corpo di ufficiali mfe-
rion e medi — i quail, in mag-
gioranza. erano contrari. co-
scienti della loro debolezza — 
vedono crescere le loro diffi
colta. 

Che cosa fara dunque N.xon? 
1 recenti bombardamenti con
tro la Repubblica democratica 
del Vietnam non inducono cer
to aU'ottimismo. Al contra no. 
Ad Hanoi, dove Nixon viene giu-
stamente defmito « ostmato > e 
« avventuriero > non si esclude 
nessuna ipotesi. neanche la peg-
giore. perche e la logica stessa 
della politica di < vietnantizza-
zione» che. messa defimtiva-
mente in crist dalla disfatta nel 
Laos, spinge all'ultenore sca-
lata. 

La repubblica democratica 
del Vietnam e il popolo viet-
namita sono preparati ad 4f-
frontare. per quanto li rguar-
da, qualsiasi mossa dagli ame-
ncani. L'appello dei Comitato 
centrale del partito dei lavo-
ratori e del governo della RDV 
del dicembre scorso e <; suc
cessive eordine* dell'alto co-
mando dell'Esercito popolare 
non sono rim&sti vuote paro
le. «Che tutti siano perfet-
tamente pronti — proclaim-
va il secondo documento — a! 
combattimento sia sul piano 
morale sia su quello organiz-
zativo. che fissino piani con-
creti. che si addestrino con 
dlligenza per stroncare osfni 
attacco nemico. ovunque. in o-
gru momento. sotto qualsiasi 
forma e con qualsiasi forza es-
so awenga. Che tutti combat-
tano risolutamrate. in piana 
iniziativa. che essi colpiscano 
duramente e strappino la vit-
toria!». 

La possibile mossa di Ni
xon non riguarda solo I viet-
namiti. «La Repubblica de
mocratica dei Vietnam — dl-
ceva la dichiarazione del go
verno sovietico del 25 febbraio 
scorso — fa parte della fami-
gha socialista. LTJnione So-
vietica e gli altn Stati socia-
lo del Vietnam l'aiuto per re-
spingere raggressione degli 
Stati Uniti» E il oomunica-
to congiunto cmo-nord-viet-
namita emesso 1"8 mano, a 
conclusione della visita della 
delegazione cinese guidata da 
Ciu En-Ial. dichiarava: c II po
polo cinese e declso a pren 
dere tutte le mlsure necessa-
rie serin nsparmiare nean
che I pin grandl sacrifici na
zionali. per aiutare con tutte 
le sue forze il popolo rietna-
mita e gli altri popoll tndoci-
nesl • 

Esiste una alternatlva alia 
diaholica logica delta politi
ca di • vternamizzazlone »? E-
sl^te t- appena il caso di rl-
cordarlo. se il centro del con-
flitto ind<»cinese viene <p««sta-
to dai campi di r>attagl;a al 
tavolo delle trattative dl Pa-
rigi. Tutti 1 documenti clUtl 
fanno proprie le serle propo-
ste avanzate alia conferenza 
nella capitale francese dal ra^ 
presentanti vietnamiti. e doe, 

i gem 
del Nord e fece capire che 
forse avrebbe fatto una 
capatina fino a Roma per 
salutare Augusto Guerrie-
ro. Ma pot. come si e vi-
sto. le cote sono andate 
dirersamente. 
• Adesso la maggiore am 
bizione di Washington e 
di conrtneerei che le trup 
pe sudvletnamite si ritira-
no. si, ma si nttrano in 
ordine. tutte tnsieme. non 
c'e un soldato che st fer-
ml neppure un momento 
dietro un alhero Lo stes-
so presidente Nixon tiene 
molto a farci sapere che 
di 22 unita di Saigon im-
piegate nel Laos ben IS 
scappano in irreprensibili 
farmaziont E' la scena 
delle truppe dt France 
schiello. quando quel ser 
genie scongiurava- tCapt 
ta, fuimmo > « Asspettate 
o' cumanno» »ispono!ewi 
burbero il capitano. Pec-
oato che sia morto, se no 
lo avrebbero fatto genera
le al Pentagono. 

Ferteferaccla 
Romolo Caccavale 

(Segue in ultimm 
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Verso la conclusione a Bologna il III Congresso nazionale/ 
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II PSIUP discute i temi posti 
dalla crisi del centro-sinistra 

Forte rlconferma delta ragione d'essere del partito — Gli interventi di Valori, Scarrone, Libertini, Luzzatto e 
Lami — II saluto del FNL del Vietnam del Sud e i messaggi del PCUS e di Al Fatah 

Dal nostro inviito 
, BOLOGNA. 24 i 
Alia vigilia della sua conclu

sione. il III Congresso del 
PSIUP presenta una fisionomia 
nieglio defwita. Due giorni di 
dibattito sulla relazione di Vec-
chietti hanno portato, anzitutto, 
alia precisazione dei filoni di 
ricerca e di lotta politica lun-
go i quali il partito cerea di 
operare e di distmguersi (e 
che poi forniscono anche il 
terreno sul quale e chiamnta 
a misurarsi con impegno mag-
giore la dialettica interna): si 
tratta della scelta internazio-
nalista; e .si tratta. sul piano 
interno, delle questioni pro|x>-
ste dalla crisi del ccntro sini
stra (e quindi dei rapporti con 
le altre forze politiche. dei 
contenuti delle riforme, delle 
concrete prospettive da indu-a-
re). Specialtncnte sul serondo 
ordine di problenn. le differen-
ziazioni e le sfumature non so-
no niancate. Molto raramente 
si e trattato. pero. di un ri-
fiuto delle tesi congressuali; 
pin spesso. invece. della ricer
ca di chum interpretative di
verse di questo docuniento. in-
torno al quale si e raccolta la 

Una scelta 
unitaria 
di classe 

II III Congresso nazionale 
del PSIUP trarra questa sera, 
le conclusioni politiche e orga-
nizzative dei stioi lavori. Non 
e dunqu edavvero il caso — 
da parte nostra — di anticipa
te giudizi o di fare previsiant. 
Pub essere pert utile per U let-
tore sintelizzare i temi f gli 
orientamenti del dibattito, cer-
cando di andare al di la delle 
fortnule slereotipate mediante 
le quali gran parte della stam-
pa lia voluto ad ogni costo cri-
stallizzare e conirapporre le 
posizioni emerse. A noi sembra 
impossibile sottovalutare alcu-
ni motivi fondamentali di u-
nita — e quindi di operante 
presenza — di questo partito. 
Citeremo per prima cosa la 
collocazione inter nazionale, an-
timperialista, antiallantica, 
chiaramente inserita nello 
schieramento delle jorze so-
cialiste e rivoluzionarie: di 
cui si e avuta concreta con-
ferma al Congresso. Quanto 
alia politica interna, ci sem
bra di cogliere una linea ge
nerate larghissimamente mag-
gtoritaria attorno alia prospet-
tiva proposta dalle tesi con-
gressuali, che e quella dell'al-
tcrnativa di sinistra. La dl 
scusstone — motto impegnata 
e con indubbie diversificazio-
ni di accenti — riguarda i 
modi per la realizzazione di 
tale prospettiva. 

Entra in gioco, a questo 
punlo, esscnzialmente la que-
stione delle alleanze politiche 
e sociali. A parte qualche pun-
ta estremizzante e qualche a-
strattezza verbale, la preoccu-
pazionc principate appare 
quella di evitare che lo schie
ramento di classe si limiti a 
una funzione di puro condi-
zionamcnlo o di pura solleci-
tazione, per costruire invece 
una reale altcrnativa che si 
Jondi in larga mtsura sui nuo-
vi strumenti di democrazia di 
base nati dalle lotte. A tratti 
— non possiamo. francamente. 
nasconderlo — si i avuta tut-
tavia I'impressione che queste 
giuste esigenze si accompa-
gnino a una visione per cosl 
dire slatica delle forze politi
che, ivi comprese quelle inter
ne alio schieramento dt go-
rerno (sociahstt e smtslre de-
mocristiane) e talc visione ha 
dato luogo — come d stato ri-
levato — anche a qualche pole-
mica net confronti della slra-
tegia politica proposta dal 
Partito comunisla. Occorre 
pero immediatamente aggiun-
gere che pressochi unamme 
e emersa la consapevolezza 
dell'impossibilitd di una qual-
tiasi azione e prospettiva uni 
taria che prescinda dalla spe-
rimentata unita col PCI: ami, 
esplicita e stata la rtafferma-
xione del rvolo unttario inst 
to nello stesso atto di nascita 
del PSIUP. 

Ribaditi I'impegno nel pro-
cesso di unificazione sindaca-
le e il contestuale ri fiuto di 
ogni tendenza alia spoliticiz-
zazione delle masse lavoratri-
ei, Valtro polo attorno al qua
le si 6 concentrato finora il 
dibattito e stato tl tema delle 
riforme. Nell'arco delle opimo-
ni, non sono mancati accenni 
a una capacita e volonta delle 
classi dominanti di introdur-
re tnnovazioni razionalizzatri-
ei nelle strutture economiche: 
ma i frequenti riferimenti al-
I'aspro scontro sociale in at
to proprio attorno at proble-
mi di riforma nonche alle mi-
nacce eversive conseguentl 
all'offensiva delle forze lavo-
ratrici e democratiche s:i que
sto terreno, hanno rappresen-
tato altrettanti richiami alia 
esigenza della lotta per obiet-
tivi intermedi che 6 chiara
mente presente nella piatta-
forma del PSIUP. 

Un congresso vivo e aperto, 
dunque, dt cui va atteso con 
interesse I'esito. data I'impor-
tante funzione che il partito 
gocialproletario ha avuto fin 
dal suo sorgere e ha saldamen-
•r mantenuto nella battaglia 
ttmocratica e socialism nel 
nottro paese. 

I. pa. 

schiacciante maggioranza -. del 
partito. II primo rUultato tan
gible e stato. comunque. quel-
lo di una forte — e a tratti 
anche polemica — riconferma 

delle rauioni • di .essere del 
PSIUP. E' stato fatto rilevare. 
Ira I'aitro. che il recente di-
stacoo di • Basso non ha tro-
vato eco nel congresso. neppu-
re con un eenno di critica. 

( II vice segretario del Parti
to. Dano Valori. ha sottolineato 
questa mattina che il congres
so ha dato una < solenne tmen-
tita > a quanti avevano azzar-
dato previsioni circa contra
st! e pencoli di dissoluzione 
all'interno del PSIUP: la no
stra diafettica — ha detto — 
parte dalla volonta di e.splica-
re una autonoma funzione nei 
confront) delle altre componen-
ti del movimento operaio. Com-
pito immcdiato del partito < e 

, di lavorare verdie" dalla crwi 
dpi centro-sinistra non emeroa 
come sbocco un tentntivo neo-
centrista », nella consapevolex-
za — ha soggiunto — che nel
la situnzione italinna vi e un 

certo distacco «tra I'unita 
nelle lotte .rivendicative e la 
divisione nella ricerca di una 
nuova direzione politica del pae
se >. c In questo quadro — ha 
detto ancora Valori — si collo-
ca I'ambivalenza del PSI. che 
e tuttavia destinata a scioglier-
si prima o poi. e che 6 inte
resse del PSIUP di aiutare a 
sciogllersi in senso favorevole 
ad una scelta di unita a sini
stra. Verso il PCI. invece. I'at-
teggiamento del PSIUP e faci-
litato da una comune volonta 
di dare vita ad una alterna-
tiva al centro-sinistra, il che 
non significa che non esistano 
differenze sui modi e I mezzi 
per pervenirvi». 

Per quanto riguarda la ge-
stione del partito, Valori ha 
conrermato la decisione di mas-
sima per la creazione di un 
Uflicio politico come organo ne-
cessario per assicurare < una 
condolla pi ft collegiate >. " 

Circa i rapporti con i comu-
nisti ed i socialists Scarrone 
ha osservato che le lotte del-
I'autunno del '69 e quelle per 
le riforme. ed oggi la mobilita-
zione antifascista, sono conqui-
ste rese possibili dallo sforzo 
unitario del PSIUP e del PCI. 
sforzo — ha detto — che rap-
presenta un insostituibile pun-
to di riferimento per I'allarga-
n>ento dell'unita a sinistra ver
so il PSI e le sinistre cattoli-
che (su questo punto. egli ha 
invitato i congressisti a not) 
polemizzare in as tra tto. perche 
la formula dell'c area sociali-
sta > e sicuramente un comodo 
bersaglio, ma, al di la di essa. 
vi e il problema reale dell'ini-
ziativa politica nei confront) dei 
socialisti). 

L'intervento di Libertini ha 
dato delle teai una lettura di-
versa. Libertini ha detto che 
il rigurgito fascista e un «pro
blema della societa >. non un 
fatto di «debolezza del gover-
no verso la criminalita fasci
sta >. II pericolo — ha soggiun
to — e quello di una c stabiliz-
zazione gollista senza De Gaul
le >, fondata sull'« imbrigliamen-
to della sinistra >: per questo 
la proposta dl un governo bi-
colore fra democrisliani e PSI 
e le «aperture verbali » ven-
gono giudicate da Libertini mol
to pericolose. L'alternativa al-
lattuale situazione dovrebbe es
sere costruita poggiando essen-
zialmente c sugli strumenti di 
pot ere nuovi e suII'uniMcazione 
delle forze sociali >: il discor-
so sulle forze pohtiche. quindi. 
viene posto in seconda hnea. e 
con esso la problematic^ sui 
cosiddciti c obiettivi intermedi >. 
che e stata uno degli element) 
caratterizzanti di questo con
gresso. - • • 

Eho Giovannini, segretario 
della CG1L. ha _ aria to soprat-
tutto delle prossime lotte degli 
operai delfindustria e dei brac-
cianti. vedendo in esse una oc-
casione di rilancio di un t fe-
condo tempo > delle riforme. 

I] compagno Luzzatto. v)pepre-
sidente della Camera, ha sotto 
lineato. nella prospettiva dello 
inasprimento de'.k) scontro di 
classe. >l signilicato che assu-
mono i recenti episodi di vio-
lenza" fascista e di complotU 
reazionan. E' evidente — ha 
detto - il collegamento di que
ste spinte alia strategia impe
rialists su scala mondiale: ia 
scelta antimpenalista del PSIUP 
non e quxidi un sempiice atto 
di sohdanetti. ma un imoegno 
politico per portare avanti in 
concreto la loua rinno\atrice 
in Italia, oltre che a lavorare 
per I'unita internazionalista. ~ 
- Lam), dal canto suo. ha detto 
che «senza ricadere negh er-
rori del passato. ma senza nep 
pure compiere gli errori oppo 
sti, occorre riaffermare chiara 
mente rav<wtituib:lita de!la fun 
zione del campo socialista. e del 
1TRSS in pnmo luogo ». 

Espressione della collocazione 
internazionale dei PSIUP sono 
state, negh ultimi due giorm. 
le manifesiaziom calorose con 
le quali il congresso ha accoi-
to prima il discorso del raD?re-
sentante del Fronte di hbera-
zione del Vietnam del sud. poi 
la lettera aiviata dal PCUS a! 
congresso e infine il messag 
gio, molto caldo. del capo di Al 
Fatah. Yassir Arafat. 

Nella mattinata di oggi e in 
ter\enuto nel dibattito anche 
Jaures Busoni. a nonie del Mo 
\nmento dei socialist) auiorhtoi. 
Eali ha detto che oggi e piu 
che mai necessaria una npre-
sa della politica unitaria tra la 
sinistra, ne! quadro di un pro-
cesso. ha soggiunto. c che in nes-
sun caso puo assumere carat-
terkzazioni terzaforzi-te o vel-
leitarie >. 

: Deciso all'incontro nazionale di Napoli . 

fra FGCI, FGS, Movimenti giovanili della DC e del PRI l 

Raduno di massa dei giovani 
il 25 aprile nel Mezzogiorno 

Una lettera del responsabile della gioventu dc Pignata —• Per I'occupazione 
e lo sviluppo democratico del Sud 

II 23 aprile si terra in 
una grande citta del Mez
zogiorno un'as3ise naziona
le unitaria promossa dai mo
vimenti giovanili FGCI. del 
PSI. della DC. del PSIUP. 
del PRI (e con l'adesione 
della Gioventu aclista).' Al 
ter/nine dei lavori, il 25 
aprile, si svolgera un gran
de raduno giovanile unitn-
rio di massa. 

Queste sono le decision! 
scaturite dall'incontro svol-
tosi nei giorni scorsi a Na
poli fra le direzioni nazio-
nali della FGCI. della FGS. 
del Movimento giovanile dc 
e dei giovani repubblicani 
(erano assenti, pur aderen-
do all'iniziativa, i giovani 
del PSIUP e delle ACLI). 
In preparazione delle ini-
ziative che sono state de-
cise si terra niK» nei princi-

pali centri meridionali. nu-
merose iniziative. 

Al centro dell'assise del 
2325 aprile saranno i pro-
blemi dell'occupazione e 
della condirione sturtente-
sca dei giovani meridionali. 
della lotta antifascista e 
dello svjluppo di un'ampia 
iniziativa unitaria per • lo 
sviluppo economico e socia
le del Mezzogiorno. 

All'incontro di Napoli. il 
segretario del Movimento 
giovanile dc. che non ha po-
tuto essere presente perso-
nalmente. ha inviato una 
lettera alia presidenza. do
ve, fra l'altro. e detto: «II 
problema del Mezzogiorno 
trova oggi una soluzione 
principalmente attraverso 
scelte politiche. Non si trat
ta di varare scelte eco

nomiche atte a dirottare in-
vestimenti nel Sud per fa-
vorire lo sviluppo econo-
mico-produttivo; s'impone 
prioritariamente. dj sce-
gliere in favore di uno svi
luppo che sia momento di 
crescita politica di quelle 
regioni oggi condizionate da 
un apparato dj potere clien-
telare e sostanzialmente 
autoritario >. 

«IyO sviluppo del Mezzo
giorno deve essere un mo
mento di crescita politica, 
l'acquisizione della coscien-
za delle masse popolari di 
essere classe dirigente au
tonoma, capace di indiriz-
zare le scelte non ad un 
processo di sempiice accu-
mulazione e di benessere. 
ma ad un generate riasset-
to democratico della socie
ta nazionale >. 

Fra i rappresentanti del centrosinistra a pochi mesi dalle elezioni 

Sul caos urbanistico di Roma 
aspra polemica nella giunta 

Ognuno cerca di incolpare l'altro per la disastrosa gestione del piano re-
golatore - Una verita che i comunisti denunciano da anni - La dc Muu: non 
e'e niente da cambiare nelle leggi urbanistiche - Significative ammissioni 

La chiamano la polemica 
degli € anni perduti » e una 
definizione piu appropriata 
non si poteva trovare. <Lo 
scambio di accuse fra i di-
rigenti del centrosinistra ca-
pitolino sullu fallimentare 
gestione urbanistica di Koma, 
si e trasforrnato in una ul-
teriore documentazione degli 
anni perduti in Campidoglio 
ai danni della citta e in una 
nuova prova, se ancora ce 
ne fosse bisogno, del nialgo-
verno capitolino. Cos), una 
polemica nata per un chiaro 
motivo elettorale, si e tra-
sformata in documento di au
to accusa che > gli elettori. 
chiamati fra poco alle urne 
per rinnovare il consiglio co-
niunale dovranno imprimer-
si chiaramente nella niemo-
ria. 

Iji scambio di pesnnti ac
cuse e stato aperto dal socia
lista Carlo Crescenzi, assesso-
re capitolino ai lavori pub-
blici, con una dichiarazione 
pubblicata dall'« Avanti ! ». 
Crescenzi ha tirato in ballo 
tutto quello che non e stato 
fatto sulla scia del piano re 
golatore (asse attrezzato, pia-
ni particolareggiati, abusivi-
smo ecc.) per dire che la col-
pa e tutta dei dc, i quali han
no sempre gestito la politica 
urbanistica romana, e delle 
forze moderate del centrosi
nistra. Indubbiamente • le ac
cuse di Crescenzi hanno un 

Da oggi le riunioni delle organizzazioni e della base 

Si prepara lo sciopero 
generale per le riforme 

Le Federazioni degli edili per « una dura risposta » — I deputati socialisti esaminano 
le critiche alia legge per la casa — La corrente democristiana di « Base » a favore di 

radical! emendamenfi — La riunione della Direzione del PCI 

E' stato rimesso in liberta 

Incriminato il presunto 
aggressore di Vidali 

TRIESTE. 24 
Assume aspetti paradossali. e 

sempre piu oscuri. Ia vicenda 
dell'aggressione nei - confronti 
del compagno Vidali. Graziano 
Maccori. 1'uomo che si e auto 
accusato del gesto teppistico. e 
stato infatti rinviato a giudizio 
per lesioni aggravate, nonostan-
te che ne l'aggredito. ne l'unico 
testimone dell'episodio — la 
compagna Weiss — lo abbiano 
riconosciuto. 

. II magistrato inquirente e per-
venuto stamane alia decisione 
di incriminare il Maccori. Poi-
che il reato contestato non con-
templa la detenzione prevent iva. 
1'uomo ha potuto lasciare le 
carceri di via Coroneo nel po-
meriggio. 

Lungi daU'essere a\*\iata a 
conclusione. la vicenda risulta. 
a questo punto. ulteriormente 
intricata. Ancora stamane, la 
compagna Weiss era stata sen 
tita dal Sostituto Procuratore 
della Repubblica do'tor Bora-
cetti. che si era fatto ripetere 
un'altra volta la versione dei 
fatti. Tra l'altro. una sciarpa 

dai bordi verdi. appartenente al 
Maccori. non e stata riconosciu-
ta dalla compagna per quella in-
dossata dall'aggressore. Di fron
te a queste ulteriori circostanze. 
che confermerebbero non essere 
1'uomo attualmente incriminato 
il vero autore dell'aggressione. 
non possono non lasciare per-
plessi gli ultimi risvolti di que
sta storia. 

Alcuni degli interrogativi che. 
nel corso della conferenza-stam-
pa di ieri. lo stesso compagno 
Vidali ha posto. assumono. a 
questo punto. un rilievo del tutto 
particolare. Cosa pud indurre 
uno che non viene riconosciuto 
per autore di un gesto ad attri-
buirsene lo stesso la responsabi-
lita. sapendo di andare incontro, 
con questo atteggiamento. ad 
un processo e ad una pena? 

c C'e qualcuno che lo ricatta? 
Qualcuno che !o ha istruito? *. 
si chiedeva ieri. nel corso del-
1'incontro con i giornalisti. il 
dirigente comunista. II compa
gno Vidali sara a sua volta sen-
tito domani dal magistrato. 

- La decisione delle Confedera-
zioni sindacali di dare luogo ad 
una nuova e piu vigorosa fase 
di lotta per le riforme ha avuto 
eco imniediata fra i lavoratori 
e le forze politiche. Organizza
zioni territoriali e federazioni di 
categoria si apprestano a co-
minciare le assemblee di base 
per la preparazione dello scio
pero generale nazionale la cui 
data e le cui modalita verran-
no fissate sabato. Oggi avra luo
go, presso la CGIL, Ia riunione 
delle federazioni e dei sindacati 
di categoria e delle segreterie 
regionali. D previsto incontro del 
31 fra governo e sindacati sui 
temi della ripresa produUiva in 
collegamento con la politica del
le riforme potra fornire alle or
ganizzazioni dei lavoratori ulte
riori elementi di valutazione 
sulle intenzioni del governo. ma 
non e vero — come da qualche 
parte si e cercato di far credere 

— che le Confederazioni subor-
dinino all'esito da tale incontro 
le loro scelte di lotta. 

In riferimento aJ disegno di 
legge Lauricella e ai ventilati 
prov\-edimenti di rilancio del-
l'edilizia hanno preso posizione 
le tre Federazioni dei lavora
tori edili le quali hanno chiesto 
che governo e parlamento «in 
tempi brevi, facciano premiere 
nel provvedimento i propositi ri-
formatori* e la volonta di in-
centivare l'attivita edilizia sen
za cedimenti alia speculaziooe. 
In caso contrario i lavoratori 
edili daranno «una dura rispo
sta a difesa della effettiva ri
forma della casa e dell'occupa
zione operala gravemente mi-

c.f; 

Gli attentati alia Pirelli di Lainate 

Trovate due rivoltelle 
in abitazioni perquisite 

L'indagine si riferisce all'attivita di provocatori che si presentavano 
sotto la sigla di« Brigata rossa », ma che erano stati denunciati dai sin
dacati e dal nostro Partito come teppisti ai servizio della destra 

MILANO. 24. 
Perquisizioni sono state ef-

fettuate in due appartamenti 
di Milano in relazione all'at-
tentato compiuto il 25 gennaio 
scorso contro autocarn alia 
pista di prova pneumatic) del
la Pirelli di Lainate. Nelle 
abitazioni di due indiziau, il 
pittore Enrico C , 41 anni, via 
Castelfidardo 9, e Renato C , 
via Cesena, sarebbero state 
trovate micce idenuche a quel
le ritruvate a Lainate, e una 
macchina da senvere con ca-
ratteri simili a quella usata 
per i volant ini lasoati sul luo
go dell'attentato, A flrma di 
una sedicente «Brigata ros
sa *. Si sarebbero successiva-
mente rinvenute anche due pi
stole, stando almeno alle dt-
chiarazionl del responsabile 
deU*uf flcio politico, che ha cosl 
sneat i to In *erat* le dicoia-

razioni in contrario rilasciate 
mezz'ora prima dal questore. 

Si e forse di fronte a un 
tentativo di cercare un picco
lo contrappeso alle gravi nve-
lazioni sul complotto eversivo 
di destra? Si tratterebbe in 
questo caso di una manovra 
che si ritorce contro ch) la 
promuovere. Si deve ricordare, 
infatti che gli attentati av-
vennero durante la lotta per 
il contratto de> gommat e che 
essi avevano, chiaramente, lo 
scopo di rendere piu difficile 
la lotta dei lavoratori. Infatti, 
immediatamente, i sindacati 
del lavoratori e il nostro par
tito denunciarono il carattere 
provocatorio degli attentati 
esprimendo la condanna per 
gli «atti di teppismo di chia
ra lmpronta reazionaria», 1 
cui ispiratori erano gla allora 
facllmente lndlvlduabUl. SI la 

inline notare che gik nel caso 
del famoso circolo cosiddetto 
anarchico « 22 marzo » agenti 
fascisti e spie erano ben pre
sent! e ben attivi. 

Dona sottoscrive 
50.000 lire per 
la Federazione 

dell'Aquila 
D compagno Giuseppe Dozza 

del Comitaio Centra le del PCI 
ha inviato alia Federazione co-
munisU deH'Aqulla cinquanta-
mila lire, quale suo contributo 
peraonale alia ricostruzione del
la ouova sede del Partito. 

nacciata daU'attuale fase di re-
cessione ». Gli edili, comunque. 
si accingono a partecipare in 
prima fila alle lotte promosse 
dalle Confederazioni. 

La reazione delle forze poli
tiche alia decisione dei sinda
cati riproduoe le note differen-
ziazioni di linea e di concezione 
nei rispetti delle riforme. I so
cialisti, dopo un incontro. a 
quanto sembra. tutt'altro che se-
reno. fra Lauricella e i sinda-
calisti del PSI, hanno deciso di 
convocare Tassemblea del loro 
gruppo parlamentare incarican-
do Ton. Achilli di presiedere 
una commLssione che approfon-
dira gli aspetti del c pacchetto 
Lauricella > tenendo conto dei ri-
lievi formulati dalle organizza
zioni sindacali. II PSI, insom
nia, ha preso in parola Colom
bo circa la possibilita di inHui-
re sui contenuti del progetto 
nel corso della dLscussione par
lamentare, che iniziera merco-
ledi prossimo, con l'esame pre-
liminare del disegno di legge 
presso la commissione lavori 
pubblici della Camera, alia pre
senza del ministro Lauricella. 
Non e dato tuttavia sapere in 
che misura cio si concretera in 
midifiche del testo in esame. 
' I socialdemocratici, pur guar-
dandosi bene dal contestare nel 
merito le critiche dei sindacati. 
hanno subito rilanciato il loro 
tradizionale ricatto: se sciope-
rate (dice in sostanza l'agenzia 
tanassiana), sappiate che non 
avvicirierete ma allontanerete le 
riforme e. pet di piu. aggrave-
rete la gia difficile situazione. 
- Completamente comadente col 
giudizio dei sindacati e invece 
roptnione della corrente dc di 
< Base » che tramite una dichia
razione dcU'on. Pariula si e pro-
nunciata per * emendamenti ra-
dicali » al disegno di legge. con-
testa ndene. appun!o. le parti piu 
controverse. Padula cosl con
clude: < Si pud ben comprende-
re perchi i sindacati, e non so
lo i sindacati, abbiar.o accolto 
con malumore e perplessitd la 
proposta governatica e che si 
imponga, al di Id delle priorita 
che il gorerno sembra riser-
rare a misure congmnturali 
per il settore edilizio. un ap-
profondito e serin dihntlito par
lamentare per adeguare la ri
forma alle attese dei larora-
tori*. 

In quanto alle misure con-
giunturali. voci non ufficiali at-
tribuLscono a Colombo I'inten-
zione (dirimendo la disputa esi-
stente fra i ministri dei lavori 
pubblici e del Lavoro) di con
vocare il Consiglio dei ministri 
fra una decina di gwrni per ap-
provare un decreto finanziario e 
creditizio per I'edilizia ed altri 
prowedimfnti per le piccole e 
medie Industrie. 

PCI — La Direzione del Par
tito. riunitasi ieri. ha discusso. 
sulla base di una relazione del 
compagno Galluzzi. la prepara
zione del partito per le prossi
me eiezioni regionah in Sicdia 
e per le elezioni amministrative 
a Roma. Genova. Bari, Foggia. 
AscoU P.. e in altre localita. 

I-« Direzione ha ascoltato an
che un'informazione del compa
gno Napoli ta no sulla recente 
Coo/erenza nazionale dd PCI 
sulla scuota. Sono stati discussi 
e approvati un piano di inizia
tive e un cormtnicato che sara 
rcJO pubblico nei pco&suni giorni. 

fondo di verita. Una verita 
che l'assessore socialista sco-
pre pero con molto ritardo: 
eppure da anni i comunisti, 
al consiglio comunnle e in tut
ta la citta, denunciano i mo
tivi di fondo che hanno fatto 
saltare il piano regolatore. 
La speculazione sulle aree, 
che ha sempre trovato appog-
gi in vasti settori della DC e 
nelle forze moderate del cen
tro sinistra, ha portato al 
moderno « sacco » di Roma. 

II PSI e sempre rimasto 
nella maggioranza. conclivi-
dendo le responsabilita con 
gli altri tre partiti anche per 
la fallimentare gestione urba
nistica della citta. Una respon
sabilita che non puo certo 
essere cnucellutn da una tar-
diva polemica con gli allea-
ti di centrosinistra. 

A Crescenzi hanno poi re-
plicnto il socialdemocratico 
Pala. il repubblicuno Mam-
mi ' che ha abbandonato la 
giunta capitoiina dopo aver-
ne fatto parte per anni. e la 
dc Cautela Muu, assessore al 
piano regolatore. Ognuno de
gli interlocutor) ha puntato il 
dito sull'ultro. nel vano ten
tativo di allontanare la re
sponsabilita degli « anni per
duti ». Pala 6 giunto persino 
a scomodare il piano auto-
stradale predisposto dall'IRI 
nell'Unione Sovietica. per ri-
portare in ballo la nota que-
stione dell'Ente che dovra 
costruire e gestire il fanto-
matico asse attrezzato. Una 
forma maldestra per dimo-
strare, alia vigilia delle ele
zioni amministrative, che 1'as-
se attrezzato non si e fatto 
perche 1'IRI e stato messo in 
disparte. Non e certo con que
st) giochetti che si puo copri-
re il caos urbanistico della 
capitate, un caos dove la spe
culazione sulle aree vive e 
pruspera ai danni dell'iutera 
citta. 

La dc Muu nella foga della 
polemica. scagliandosi contro 
Crescenzi e la rappresentanza 
socialista al governo. ha fat
to delle ammissioni abbastan-
za significative e qualifjcanti. 
Ha detto che non « uno dei 20 
pidni particolareggiati di zone 
residenziali per oltre 300 mi-
la abitanti e 3500 ettari e non 
uno dei sette piani di zone in
dustrial) per circa 3 mila et
tari o dei quattro piani per 
servizi • e verde per quasi 
300 ettari» non sono stati an
cora approvati. A sentire que
ste denunce sembra di assiste-
ra a una tavola rotonda fra 
interlocutor) che non hanno 
mai avuto alcun incarico nel
la giunta capitoiina. Eppure 
la Muu da anni occupa posti 
di grande responsabilita nel-
l'amministrazione comunale: 
se i «piani > non sono stati 
ancora approvati la respon
sabilita e quindi anche sua. 

Ma c'e di piu. NeH'ultima 
parte della sua lunga autodi-
fesa. l'assessore dc afferma 
che in materia urbanistica 
non c'e da inventare c nuove 
formule programmatiche ». Le 
leggi che ci sono. in sostanza. 
vanno bene. E' una dichiara
zione eloquente indirizzata a 
quanti si hattono. socialisti 
compresi. per una profonda 
riforma urbanistica. capace di 
tagliare le unghie alia specu
lazione sulle aree. Questi sono 
gli alleati scelti dal PSI al 
Campidoglio. C'e poi da me-
ravigliarsi se le cose urbani
stiche a Roma continuano ad 
andare nella direzione di sem
pre. cioe verso la specula
zione? 

t . C. 

PISA: 
quindicimila 

in corteo contro 
il fascismo 

La mobilitazione democrati-
ca ed antifascista contro le mi-
nacce eversive della destra 
continua e si estende In tutta 
Italia. Oltre alia grande mani-
festazione unitaria di Roma, 
neiranniversario dello eccidio 
delle Fosse Ardeatine, di cui 
diamo notizia in altra parte 
del giomale. ieri a PISA quin
dicimila persone hanno rispo-
sto all'appello unitario antifa
scista. Un lungo corteo ha per-
corso le vie della citta, con alia 
testa le bandiere partigiane, 1 
gonfalonl di amministrazioni 
comunall, dei partiti democra
tic! 
• A PISTOIA, I lavoratori del
la Breda hanno sospeso il la
voro per un'ora. 

A FERRARA 1 gruppi con-
siliari PCI. PSI, PSIUP. DC. 
PSDI. PRI e PLI del comune 
hanno approvato un telegram-
ma di condanna « del tentativo 
di azione eversiva contro 1'or-
dinamento democratico» 

Oggi, domani e sabato altre 
manifestazioni antifasciste si 
terranno in numerose localita 
in provincia di FERRARA. La 
mobilitazione popolare calmi-
nerk nel grande corteo che si 
terra domenica nel capoluogo. 
La manifestazione sark con-
clusa da un comizio del com
pagno Gian Carlo Pajetta. 

La visita del presidente dell'assemblea 

Gli ultras isolati 
a Reggio Calabria 

La citta — secondo I'aopello del « comitato d'azlo-
ne — avrebbe dovuto rimanere paralizzata, ma 
sono rimasti aperti anche i bar che hanno rinun-

cir'o alio sciopero degli eserci-i pubblici 

Dal nostro corrispondente 
RKGGIO CALABRIA. 24 

Per la terza giornata conse-
cutiva gli ultras del comitato 
d'azione hanno registrato un 
nuovo fallimento: oggi. in oc-
casione della visita a Reggio 
Calabria del presidente dell'as-
semblea regionale. avvocato Ca-
salintiovo e di alcuni assessori 

e consiulitTi regionali. la cit
ta avrebbe dovuto restare pa
ralizzata. Invece sono rimasti 
aperti persino i bar e le trat-
torie — nonostante la procla-
mazione dello sciopero nazio
nale di categoria — in consi-
derazione « del fatto die la ca
tegoria si trova in grave disa-
gio economico a seguito dei 
noti eventi ». 

Uno sforzo massiccio era sta
to particolarmente rivolto nel
le scuole nella speranza di 
riutilizzare gruppi di studenti 
per ricreare un clima di ten-
sione e violenza. Ma solo qual
che centinaio di studenti e 
stato racimolato per inneggia-
re al latitante Ciccio Franco. 
al tritoto e per estendere an
che a Battaglia 1'accusa di tra-
ditore. 

Un banale incidente d'auto 
e servito a bloccare per qual
che ora il traffico automobili-
stico sul Corso Garibaldi. Ne 
ha approfittato qualcuno per 
sottrarre le chiavi all'autobus 
dell'azienda municipale. auto
bus targato RC 16(105 e piu 
tardi per sgonfiare qualche 
copertone. Polizia, carabimeri. 
vigili urbani non si sono fatti 
vivi per circa due ore. La di
rezione dell'azienda municipa
le autobus, anziche dirottare 
i servizi su altre vie ha pre-
ferito disporre il ritiro di tutti 
gli autobus nel deposito per la 
intera giornata. 

Alle ore undici circa, sparu-
ti gruppetti hanno cominciato 
a lanciare. in prossimita del 
Teatro Comunale. sassi contro 
la federazione del Partito so
cialista itahano e la polizia. 
E" bastato il lancio di pochi 
candelotti per far dileguare 
i pochi c animosi >; un grup-
petto ha, poi, tentato una sor-

tita verso la federazione della 
Democrazia cristiana. anche 
qui con il lancio a distanza di 
alcuni mattoni Sono stati nies-
si in fuga rapidamente dalla 
pattuglia pre<hsposta in servi-

. zio. Anche in Piazza Italia. 
il punto piu critico. I negozi 
sono rimnsti ai>erti, normale 
il traffico pedonale ed auto-
mobilistico. 

II presidente del Consiglio re
gionale. avvocato Casalinuovo. 
nel conferniare gli orientamen
ti di insediare il consiglio re
gionale con tutti gli uffici nella 
sede municipale di Reggio Ca
labria, ha annunciato la deci
sione di tutto il consiglio regio
nale di voler coneludere al 
piu presto il dibattito sullo 
statuto. per proclamare uffi-
cialmcnte la «carta» della 

regione Calabria in una gran
de manifestazione die sara te 
nuta nel mose di aprile a 
Regcio. In quella stessa oc-
casione. alia presenza di tutti 
i sindaci della Calabria, dei 
rappresentanti politici. sinda
cali. economici e'di mighaia di 
cittadini provementi dall'intera 
regione sara ufficialmente <an-

cita la sede del consicho regio
nale a Regeio Calabria. 

Enzo Lararia 

Alle 21 in TV 

Stasera Bufalini a 
«Tribuna polifica» 

Stasera alle 21. sul proeram-
ma nazionale della televisione 
e della radio, andra in onda 
per < Tribuna politica » un di
battito sul tema «Quali sonu. 
secondo il PCI e secondo il 
PSDI, ) requisiti fondamentali 
perche un paese come il nostro 
possa dirsi oggi autenticamente 
democratico». Parteciperanno 
al dibattito il compagno Paolo 
Bufalini. per il PCI. e Ion. Ca-
riglia, per il PSDI. 

Domenica 28 marzo 

Modena diffondera 
quarantamila copie 

Centinaia di migliaia di 
copie dell* Unita verranno 
portate domenica prossima 
di casa in casa garantendo 
cosi il successo di questa 
nuova diffusione straordi-
naria che coincide con un 
momento politico partico
larmente delicato e con 
una generale mobilitazione 
politica del Partito. 

Continuano a pervenire 
dalle federazioni, consisten-
ti impegni. Alio scopo di fa-
cilitare il lavoro dell'ufficio 
diffusione, si invitano gli 
Amici de i'Unita e le or
ganizzazioni interessate a 
trasmettere al piu presto 

- le prenotazioni. 
Segnaliamo oggi BRE

SCIA, che si impegnera a 
diffondere 9.500 copie. LEC-
CO 1.500, notevolissimo e 
I'impegno di MODENA con 
40.000 copie. cifra raggiun-
ta e superata nella diffu
sione del cinquantesimo. il 
24 gennaio scorso. La PU-
GLIA con le 18.000 copie 
prenotate, raddoppia la dif
fusione domenicale, per 
centri come FOGGIA e 
BARI, quella di domenica 
sara Ia prima diffusione 
elettorale. 

Ecco nel dettaglio le co
pie che i compagni han
no prenotato: BARI 5000, 
BRINOISI 2000. TARAN-
TO 4000. E ancora CO-
SENZA 3000. CATANZARO 
2000. GROSSETO 6500. 
FROSINONE 2500. Buoni 
gli impegni che ci comu-
nicano anche i compagni 
della LUCANIA. E ancora 
ROVIGO 5000 copie: FRO
SINONE 2500; FERRARA 
18.000; POTENZA 1200. 

Notevole I'impegno di 
PISA. Pubblichiamo di se
guito alcune consistenti 
prenotazioni della provin
cia: CASCINA 500 copie. 
CASTELFRANCO 320. Se-
zione PORTA, A MARE 350. 
POMARANCE 500. PON-
TE a EGOLA 300. PON-
TEDERA 2.100. S. CROCE 
825. VOLTERRA 900. 

A BOLOGNA si sta av-
viando un notevole lavoro 

per la valorizzazione e la 
utilizzazione de I'Unita, 
riunioni di comprensorio e 
di zona sono gia state con-
vocate, uno fra gli obiet
tivi piu immediati che il 
Partito si propone, come 
rileva una lettera del se
gretario della Federazione 
Vincenzo Galetti ai segre 
tari di sezione, e quello di 
raggiungere nel corso del
le diffusioni straordinarie 
le 65.000 copie. 

La mobilitazione antifa
scista seguita alia denun-
cia dei tentativi eversivi 
della destra. ha impegnato 
diverse organizzazioni in 
diffusion) straordinarie, * 
il caso di NAPOLI, dove 
il giorno 18 scorso sono sta
te diffuse 1.165 copie di-
nanzi ai maggiori comples-
si industriali della citta. 
Sempre giovedi a MANTO-
VA citta sono state dif
fuse 800 copie. 400 a SUZ-
ZARA (grosso centro della 
provincia) e 900 a LA SPE-
ZIA. Dopo LECCE, un'al
tra federazione ha supe-
rato I'obiettivo della cara-
pagna abbonamenti. si trat
ta di GROSSETO, dove 
I'impegno del partito ha 
creato le condizioni per 
realizzare oltre sette mi-
lioni di lire in abbo
namenti. risultato che la 
Federazione conta di su-
perare di alcuni milioni 
ancora entro la fine di 
maggio 1971. I compagm 
di GROSSETO hanno inol-
tre raccolto 300 mila lire 
in abbonamenti elettorali 
per la Federazione di 
ENNA. Molte altre orga
nizzazioni sono vicine al 
raggiungimento deU'obiet-
tivo. e il caso di AOSTA, 
al 94% dello stesso, BO
LOGNA al 90%. IMOLA al 
92r MODENA al 96%. 
REGGIO EMILIA al 94%. 
LIVORNO al 91%. 

Infine un'altra notizia po-
sitiva sull'andamento della 
campagna abbonamenti. do
po LECCE e GROSSETO, 
anche IMOLA ha raggiunto 
I'obiettivo di 7.500.000 lira. 
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Viaggio in URSS di sindacalisli delta CGIL 

LAFABBRICA 
EL'UOMO 

Dai «principi della legislarone sul lavoro» a 
tutti gli altri modi di intervento per futelare la 
salute dei lavorafori — Come si verifica il grado 
di «umanita» di un sistema sociale — La neces
sity della partecipazione dal basso e il problema 

dell'autogoverno sociale — La prevenzione 

E* stata una « svista » im-
perdonabile per la slampa 
opcraia e democratiea in 
Italia la mancata registrazio-
ne (anzitutto informativa, 
eppoi anche critica) del nuo-
vo Codice del lavoro del-
l'URSS, la cui promulgazio-
ne risale all'estate dell'anno 
passato. 

I « Principi della legisla-
zione sul lavoro », cosi come 
altri atti legislativi (nuovo 
codice della famiglia, codice 
terriero, statuto-tipo dei kol-
kos, e cosi via) non costitui-
scono solo un aggiornamen-
to funzionale di testi preesi-
stenti: sono piuttosto il ri-
flesso di una fase nuova di 
sviluppo del paese che coin-
volge rapporti sociali, garan-
zie giuridiche, modificazioni 
di condizioni strumentali. In 
UHSS, come in ogni altro 
paese ad alto ed accelerato 
sviluppo, il progresso tecni-
co, la rivoluzione informati
va, l'innalzamento e la di-
versificazione della doman-
da culturale stanno ripropo-
nendo in termini nuovi il te
nia dell'uomo come soggetti-
vita e come cellula sociale, 
a partire dall'aspetto prima-
rio del diritto alia salute. 

Questo diritto non ci in-
teressa in se. (si tratta, per 
cosi dire, di una acquisizio-
ne di civilta che in astratto 
e riconosciuta in ogni latitu-
dine a regime sociale): ci 
interessa nel suo concreto 
modo di essere e, quindi, co
me portato pratico del livel-
lo di sviluppo e della forma 
di aggregazione delle forze 
produttive, e dei rapporti di 
produzione dominanti. Ora, 
non v'e dubbio che la politi-
ca della salute e, piu spe-
cificatamente, la politica del
la salute del lavoratore ri-
epecchia i contenuti concreti 
dell'assetto sociale e le sue 
finalita politiche ed etiche. 
Ed e proprio su questo ter-
reno che si pud piu visiva-
mente verificare il grado di 
umanita di un sistema socia
le. E il metro di verifica e 
principal mente questo: in 
che misura la fabbrica (cioe 
l'insieme dei fattori ambien-
tali, strumentali, organizza-
tivi e normativi) e concepita 
in funzione dell'uomo e non 
viceversa? 

Impiegando questo metro 
metodico, una delegazione 
di dirigenti ed esperti della 
CGIL visito l'URSS dal 22 
febbraio al 12 marzo 1969, 
ospite dei sindacati; ebbe in-
contri con organismi centra-
li e di repubMica. fece so 
pralluoghi in fabbriche di 
Mosca, Leningrado, Tblisi, 
Erevan. II diario di quel 
viaggio, corredato da una 
amplissima documentazione 
(che da sola renderebbe rac-
comandabile il libro) e stato 
raccolto in volume dalla Edi-
trice Sindacale Italiana 
(« L'ambiente di lavoro nel-
TUnione Sovietica » — pagg. 
351, lire 2.500 — ESI). Og-
getto specifico dell'indagine 
era raccertamento dei meto-
di. degli strumenti tramite i 
quali viene salvaguardata la 
salute del lavoratore, tenen-
do di \ista — a scopo com
parative e di verifica — la 
•ituazione in Italia 

Profilassi 
generale 

II dato essenziale che sca-
turisce da quest a indagine e 
che in URSS esiste un si
stema di intercenti in difesa 
della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, dove il ter-
mine sistema marca la diffe-
renza qualitativa rispetto a 
cio che accade nei paesi ca-
pitalistici. Cio significa, an-
zitutto, un atteggiamento ge
nerate verso la tutela della 
salute e della sicurezza che 
e inconcepibile laddove re-
gna la legge del profitto: 
« nell'economia sovietica, la 
salute e la sicurezza dei la
voratori sono un fattore im-
portante, largamentc pregiu-
diziale, salvo le deviazioni 
possibili*. 

A questo atteggiamento 
generale corrisponde un po-
deroso insieme di garanzie 
giuridiche (le leggi sanita-
rie, il codice del lavoro, i 
contratti, le sanzioni penali 
ed amministrative), di stru
menti di elaborazione (270 
organ izzazioni scientifichc 
con oltre 10 mila ricercato-
ri), di controllo (le com-
missioni per la protezione 
del lavoro nelle aziende. 
3.500 ispettori tecnici delle 
Sezioni territoriali di prote
zione del lavoro, 2 milioni e 
mezzo di ispettori sociali), 
M profilassi generale e spe-

cifica (un esempio per tutti: 
« Prima che la fabbrica ven-
ga costruita, il progetto vie
ne esaminato, e non somma-
riamente ma con modelli di 
simulazione, sotto il profilo 
della sua risponden7a alle 
esigenze fisiologiche dell'uo
mo » e se tale corrisponden-
za non sussiste il progetto 
viene bocciato o addirittura 
la costruzione interrotta), di 
assistenza medica aziendale 
(13.000 medioi di fabbrica), 
e cosi via. 

Infortuni 
e nocivita 

Naturalmente l'indagine 
dei sindacalisti italiani si e 
appuntata in modo speciale 
sulla normativa e sulla stru-
mentazione antinfortunistica 
e contro la morbilita profes-
sionale: in proposito, e som-
mamente interessante la do
cumentazione in appendice 
(in particalare, il regola-
mento e il decreto di attua-
zione deH'ispezione tecnica 
del sindacato, e il contratto 
aziendale di una fonderia 
della regione di Mosca). In-
certo rimane, invece, il qua-
dro dinamico degli infortuni 
e delle malattie professio-
nali, e giustamente si lamen-
ta che < la non pubblicazio-
ne dei dati sugli infortuni e 
sulle malattie professional! 
in URSS e un danno preciso 
alia lotta internazionale del
la classe operaia >. Gli ef-
fetti economici ed umani di 
un cosi avanzato sistema di 
protezione della salute, non 
concretandosi in una stati-
stica dimostrativa e impie-
gabile per valutazioni com
parative a i r in temo del mon-
do capitalistico, perdono 
molto del loro portato esem-
plare e trascinante e priva-
no la lotta operaia in Occi-
dente di un punto di riferi-
mento ideale-pratico. 

Gli estensori della rela-
zione, inoltre, avanzano una 
obiezione che va ben oltre 
il terreno specifico della po
litica sanitaria. A loro giu-
dizdo « i l punto critico e che 
l'impegno di lotta contro 
la nocivita del lavoro in 
URSS ha certo prevalente-
mente il carattere di una tu
tela e non si realizza che 
parzial mente come processo 
di partecipazione dal basso*. 
Si ripropone, cioe, sotto una 
angolazione specifica, i l 
grande e irrisolto interroga-
tivo che grava sul socialismo 
sovietico: l'intrinseco carat
tere libertario e umanistico 
dei rapporti socialisti di pro
duzione non entra — e in 
che misura — in contraddi-
zione con la ristrettezza, i l 
carattere piramidale e di tu
tela delle forme di autogo-
verno sociale? 

D pur notevolissimo po-
sto che il sindacato occupa 
neU'esercizio della tutela 
sembra non consentire, di 
per se, di sciogliere positiva-
mente questo interrogativo, 
proprio per il tipo di collo-
cazione politico-istituzionale 
che caratterizza 1'organizza-
zione di massa. Cosi che « si 
possono avere delle preoccu-
pazioni sui limiti di efficacia 
di un sistema prevalente-
mente di tutela, anche senza 
rimperativo del profitto ca
pitalistico, quando entrano 
neH'industria inevitabilmen-
te quei nuovi problemi della 
" fatica industriale " che in-
vestono piu direttamente la 
sfera psicologica. Infatti, nei 
confronti di questi problemi, 
Pesigenza della massima par
tecipazione delta base non 
puo non essere riproposta >. 

Tuttavia, i nostri sindaca
listi hanno potuto riscontra-
re in URSS non solo mecca-
nismi di difesa delta salute 
migliori e piu organic! che 
in Italia, ma la loro connes-
sione con altri fattori che li 
sono acquisiti e che nel no-
stro paese sono tuttora obiet-
Uvi di lotta: ritmt umani di 
lavoro, rotazione del lavoro, 
periodi di riposo, e cosi via, 

nel quadra di un tipo di 
fabbrica che non si giustap-
pone al tessuto sociale ma 
che in certa misura to com-
prende sotto aspetti essen-
ziali per le condizioni mate
rial i e morali di vita (sanita, 
cultura, ricreazione, scuola, 
una parte dei servizi). «In 
definitiva, il problema del-
Pambicnte di lavoro e af-
frontato in URSS in una 
nuova dimensione e secon-
do un sistema coerente. tan-
to che le sue soluzioni in-
ftuenzano certamente la real-
ta tecnica ed economica ». 

Perche i cervelli elettronici non vengono pienamente utilizzati 

a mezzo serozio 
Gli interessi industriali impediscono l'uso in comune dei nuovi strumenti tecnici - La banca arriva prima e l'ospedale 
ultimo - Dove va a finire la « rivoluzione» della tecnica, se e applicata al profitto - Un impero mondiale destinato 
a superare quelli del petrolio e delPautomobile - Tre generazioni di calcolatori nel tempo di una generazione umana 

Bulldozer contro studenti 

Ne avevamo wiste tante nel corso degli scon-
tri tra polizia e studenti negli Stall Uniti (anche 
gli spari e I'uccisione di ragazzi e ragazze, co
me avvenne nel campus di Kent), ma un'lmma-
gine come questa sembra addirittura inverosi-
mile. Siamo nei giardini del'Universita dell'llll-
nols settentrionale: i poliziotti si sono tmpadro-
niti di un bulldozer, inseguono gli studenti che 
manifestano, puntano ia ruspa addirittura con

tro un albero in cima al quale ha trovato rifugio 
un ragazzo, e se ne .servono per catturarlo. 
Dodicl arrest! hanno concluso la manifestazione, 
indetta dagli studenti per pro testa re contro la 
costruzione di una nuova facolta nel parco uni 
versitario. Vole va no difendere il verde: hanno 
visto il bulldozer, che si preparava ad abbattere 
gli alberi, manovrato anche contro di loro. 

Abbiamo un piano per la 
elettronica: nessuno, o qua
si, se n'd accorto. Lo appro-
vo, quasi un anno fa. un Co-
mitato di ministri per la pro-
grammazione. ponendovi al 
centro la costruzione di un 
grande complesso di laborato
ry e fabbriche per la costru
zione di calcolatori elettroni
ci nel Mezzogiorno. Ma nei 
« pacchetti » di investimenti 
per il Mezzogiorno il calcola-
tore non c'e. II piano per 
l'elettronica e rimasto un bi-
done vuoto sul quale 1'IRI 
suona la grancassa dei suoi 
meriti < per dotare il paese 
di industrie tecnologicamen-
te avanzate ». 

Con questo l'era del calco-
latore arriva ugualmente. an
che per l'ltalia, sull'onda del
la propaganda dei servizi di 
vendita delle societa ameri-
cane. E' un prodigioso pro-
dotto scientifico, questo cal-
colatore. capace di cambiare 
le basi dell'economia e della 
stessa vita civile e intellettua-
le deH'uomo contemporaneo. 
Dobbiamo pero accontentarci 
di ricavarne, per ora, soltan-
to uno stimolo di mercato, 
cioe limitarci a vedere se con 
gli stessi soldi, incanalati nel
le stesse strutture. spesi con 
gli stessi criteri di prima si 
puft — e in che modo. in 
che misura — utilizzare piu 
ampiamente il calcolatore. 

Niente rivoluzioni. questa e 
la morale del mercato. per la 
rivoluzione dell'informatica. 

Falliscono i 
piani di calcolo 

Del resto. la Francia col 
suo Piano calcolo ha prova-
to a percorrere altre strade 
ed ha fallito. Ha creato una 
sua impresa nazionale, la Com-
pagnia internazionale per Pin-
formatica* (CII). ma e co-
stretta a cercare Palleanza di 
imprese USA e lo sbocco sul 
mercato statunitense. E la 
Francia aveva alcuni obbiet-
tivi nazionali connessi al cal
colatore nazionale — una bom-
ba atomica da provare. dei 
missili da mettere in orbita 
— esauriti i quali rimane-
vano solo dei c miseri obiet-
tivi civili ^. economici. E l'ln-
ghilterra non riuni. a suo 
tempo, le sue industrie elet-
troniche nella International 
Computer Limited? Erano i 
tempi in cui un govemo la-
burista si costituiva con Ia 
promessa di una rivoluzione 
tecnologica, cercando di co-
stitutrne le basi, pero, riu-
nendo le sparse membra del 

II 19 marzo mezzo milione di crtfadini di Saigon sfidarono le truppe USA 

NEL '50 LA PRIMA SCONFITTA 
DEGLI AMERICANI IN VIETNAM 

Una grande manifestazione di massa che fece fallire la parata dimostrativa aeronavale - il pro-
messo aiuto ai francesi e il disegno di sostituirli- II comizio interrotto dalle bombe lacrimogene 

Enzo Roggi 

All'inizlo del 1950 Saigon 
contava un milione e mezzo di 
abitanti; cinque anni prima 
ne aveva solo trecentomila. 
Questa immigrazione di conta-
dini — fuggiti dalle campagne 
occupate immiserite dalla 
guerra, dairaumento dei prez-
zi e dalla svalutazione della 
piastre — non rese la cittk 
una metropoli, non le dette 
Taspetto di quella grossa ca
pitate che i francesi volevano 
costruire per i loro govern! 
vietnamiU e sostituire a Pa-
rigi ' per dare - un'immagine 
delle guerra coloniale piii rl-
spondente alle loro intenzioni, 
quelle di costruire un esercito 
aU'imperatore Bao Dai e far 
scorrere (h la strada che se-
guira Nixon vent'anni dopo) 
soprattutto sangue indocmese. 
Alcuni ostacoli rendevano ir-
realizzabile tale progetto: in 
pnmo luogo la situazione mih-
tare, volgendo a favore delle 
forze di liberazione del Viet-
minh, toglieva agli occupanti 
il terreno sotto I piedi e nello 
stesso tempo ogni possibile 
piano di prospettiva coloniz-
zatrice ad una * madre pa-
tria» che gift non riusciva a 
sopportare le spese del conflit-
to; ed in secondo luogo que
sta stessa capitale stava rapi-
damente trasferendosi a Wa
shington, all'indomani della 
vittoria della rivoluzione in 
Cina ed alia vigilia dello scop 
pio delle ostilita in Corea. 
L'Asia orientale stava diven-
tando il confine occidentale 
degli SUti Uniti che gia pen 
savano di assumere in pro
prio « la difesa dell'Asia dal 
comunlsmo » e quindi di ogni 
forma di lotta di lndipenden-
za contro la dominazione oc
cidentale. 

Per queUo che rlguanU l l n -

docina nel febbraio dl quel-
1'anno il govemo dl Washing
ton aveva riconosciuto gli 
« stati associati » costituiti dal 
francesi nella penisola (il 
Vietnam di Bao Dai, la Catn-
bogia, il Laos), primo passo 
per un successivo accordo di 
• mutua assistenza » e per la 
creazione delle basi di un in
tervento a lungo termine. In 
questo modo le tapp?, che se-
gnarono l'inizio dl un'interfe-
renza destinata ben presto a 
trasformarsi in presenza di-
retta, militare e politica, furo-
no bruciate in pochl mesi, con 
l'invio di massicci aiuti al cor-
po di spedizione francese (al
ia meta del "53 saranno sta
ti inviati dagli Stati Uniti. 
con uno sforzo contenuto nei 
limiti imposti dalla guerra di 
Corea. 218 milioni di cartucce. 
1^00 automezzi militari, 20.000 
mezzi di trasporto, 300 aerei 
da combattimento. 325 imbar-
cazioni o mezzi da sbarco, 
14.000 apparecchi radio, 
142.000 armi individuali e 14 
milioni di obici), con mission! 
militari mandate ad ispeziona-
re le zone d'operazione e con 
il progetto di una parata di
mostrativa aeronavale, nelle 
acque e nei cieli del Vietnam 

II significato della tv is i ta 
d'amicizia» della flotta statu
nitense del Pacifico e di an
nunciate manovre congiunte 
con le forze francesi era chia-
ro: non si trattava soltanto 
di mtimidire la resistenza di 
Ho Ci Min e di appoggiare 
moralmente la politica colo
nialist* di Parigi, e'era bens] 
il tentalivo di porre un piede 
In Indocina, di sancire un 
« diritto neo-coloniale » che si 
sarebbe precisato ben presto 
oltre le stesse intenzioni: dap-
prlroa spendere soldi per far 

scorrere sangue francese, pol 
sostituire l'alleato europeo nel
la zona, come awenne nel '54. 
Ma questa visita segnb an
che un awenimento diverso, 
quello che i vietnamiti ricor-
dano come la prima sconfit-
ta americana nel loro paese. 
La data e il 19 marzo del 
1950, ventun'anni fa. n teatro 
fu Saigon. I protagonisti fu-
rono mezzo milione di saigo-
nesi che raccolsero la sflda 
e costrinsero la flotta ameri
cana ad andarsene con una 
manifestazione che duro quasi 
una giomata 

II 18 marzo due cacciator-
pediniere statunitensi, la SU-
ckell e VAnderson, dopo aver 
risalito con il gran pavese inal-
berato il fiume di Saigon, ap-
prodarono al porto militare 
della « capitale v, mentre por-
taerei ed altre navi da guer
ra erano alia fonda in mare; 
nel pomeriggio i marinai 
« ospiti » in libera uscita pas-
seggiarono per i boulevards 
imbandierati con i color! fran
cesi e americani. L'appunta-
mento era per 1'indomani e 
quel pomeriggio non si verifi-
carono incident!. Ma alle otto 
della mattina del 19, dopo che 
nella notte il maqnis aveva 
tirato colpi di mortaio sul 
potto militare, senza pert) col-
pire le due cacciatorpediniere, 
la folia si radunb nel cortile 
e nelle strade vicine alia scuo
la Ton Tho Tuang, nei press! 
del grande mercato, nel cuore 
della citta, dove una delle 
component! delta' resistenza, 
la «Delegazione dei rappre-
sentantl di Saigon* aveva in-
detto la manifestazione. Aveva 
appena cominciato a parlare 
Nguyen Huu Tho. un glovane 
awocato allora dirigente del
la « Delegazione » ed ora pre-

sidente del FNL e del Gover-
no rivoluzionario prowisorio, 
quando la polizia attacco con 
le bombe lacrimogene la folia. 

n comizio fu interrotto, ma 
dopo un attimo di sbandamen-
to mezzo milione di persone 
travolse gli agent! e dette vita 
ad un corteo che ben presto 
diventb padrone della citta. 
Pocne vecchie fotografie pub-
blicate allora mostrano i fa]6 
con cui furono bruciati cartel-
li di propaganda francese e le 
bandiere che pavesavano Sai
gon; mostrano edifici pubblici 
occupati e la StickeU e VAn
derson che ridiscendono il fiu
me, dopo rannullamento del
la • visita d'amicizia* e la 
soppressione delle nuove ma
novre aeronavali congiunte. 
Non mostrano pert) le auto-
blinde ed i carri armati che 
attaccarono qua e la la folia, 
la polizia francese e di Bao 
Dai che aprt il fuoco sui di-
mostranti uccidendone sette; 
tale fu infatti il bilancio di vi-
te umane dl una giomata di ri-
volta che costrinse la flotta 
americana ad andarsene e che 
Impedl l'attuazione di cosi mi-
nacciose manovre, che umili6 
ed inflisse una prima sconfit. 
ta al govemo di Washington. 
• Agli occhl dei saigonesi — 
scrisse piii Urdi Nguyen Huu 
Tho, ricordando quella gioma
ta — il nemico potenziale, 
llmperialismo statunitense, 
era apparso chiaramente die-
tro il nemico principale di 
quel momento, il colonialismo 
francese. II popolo vietnamita 
cap! cosi quale fosse il suo 
nemico piu pericoloso e que
sto, secondo me, fu di grande 

lmportanza per lo sviluppo del
la lotta*. 

Renzo Foa 

piu vecchio capitalismo del 
mondo. La ICL. che pure e 
un gigante col suo 3,9% del 
mercato mondiale dei calcola
tori. cerca l'aiuto della Inter
national Data e lo sbocco sul 
mercato statunitense. 

Unici portatori di velleita. 
data la loro favolosa ricchez-
za finanziaria, sono rimasti i 
tedeschi che vogliono spinge-
re la Siemens a fondersi con 
l'AEG. per il settore calcola
tori, sulla base di un t primo 
stanziamento » statale di 700 
miliardi di lire. 

Tutti ragionano sul merca
to potenziale. Entro l'anno 
duemila. forse molto prima. 
il calcolatore avra un merca
to maggiore di quelli del pe
trolio e dell'automobile. I 60 
mila calcolatori istallati in 
venti anni negli Stati Uniti 
costituiscono la pietra di pa-
ragone: cosi, fatti i conti in 
base alia popolazione e al 
reddito. si trova che l'ltalia 
e in ritardo di sei anni su
gli Stati Uniti, e che. di con-
seguenza. di qui al 1975 dob
biamo acquistare esattamente 
6.665 calcolatori, per passare 
dagli attuali tremila a 9.675, 
appunto. Calcoli piu o meno 
fondati. Eppure la nostra pri
ma contestazione riguarda. ap
punto gli sviluppi futuri del 
mercato. Noi vediamo infatti 
nella diffusione del calcolato
re in base alia attuale strut-
tura economica. una distor-
sione profonda nell'uso di un 
prodotto scientifico ed un osta 
colo sostanziale al suo pieno 
impiego. 

Stiamo all' esperienza. II 
primo calcolatore e stato in-
stallato (su basi commercia-
li) nel 1951. In soli 15 anni 
si sono susseguite tre gene
razioni di calcolatori. La tec-
nologia fondamentale del cal
colatore, cioe, e cambiata tre 
volte in uno spazio di tem
po inferiore a quello di una 
generazione umana. Al l'inizio 
era la valvola termoionica al
ia base del funzionamento, 
del calcolatore; essa ne ha 
consentito l'impostazione lo
gics . Ma il progresso decisi-
vo si e avuto con la scoper-
ta del transistor (1955) che 
ha aperto la via a tutta una 
serie di perfezionamenti ba-
sati sulla riduzione d'ingom-
bro deU'elemento di base del 
calcolo elettronico. Potenze di 
calcolo sempre piu grandi si 
sono potute riunire entro una 
macchina di dimensioni adat-
te al Iaboratorio. all'ufficio. 
al magazzino. persino ad una 
scuola o ad un ospedale. 

Vediamone le conseguenze 
economiche. AU'inizio con la 
spesa di un dollaro si pote-
vano ottenere 600 operazio-
ni «d'uso commerciale> e 
3.500 cd'uso scientifico ». Con 
il calcolatore della terza ge
nerazione dalla spesa di un 
dollaro si possono ottenere 
I milione e 230 mila opera-
zioni commerciali e 508 mila 
di calcolo scientifico. II pro
dotto scientifico « calcolato
re » e divenuto. nel giro di 
quindici anni, un moltiplica-
tore gigantesco dell'energia 
umana. Esso contiene senza 
dubbio in se la potenzialita 
di un cambiamento radicate 
nelle condizioni della produ
zione. Ma questo cambiamen
to. in realta, e ben lontano 
dal verificarsi neU'economia. 

In primo luogo, fra gli 
stessi calcolatori istallati (per 
lo piu in affitto), vi e un 
grado di utilizzazione molto 
limitato. Si parla anche del 
15% della potenzialita. ma e 
un campo di sabbie roobili. 
II primo. naturale fattore di 
sottoutilizzazione del grande 
calcolatore e. quasi sempre. 
Ia sproporzione fra la mac-
china e il reale fabbisogno 
di calcolo dell'azienda che lo 
impiega. Per sua natura il 
calcolatore nasce con carat-
teristiche di potenza talmen-
te elevate da proporsi, nei 
confronti delle imprese. come 
un'infrastruttura pubblica, un 
servizio che decine o centi-
naia di imprese utilizzerebbe-
ro bene in comune. Ma l'im-
presa, nel sistema capitalisti
co. e un microcosmo che tro
va le sue ragioni vftali non 
solo nell'autonomia. ma tal-
volta persino nella contrap-
posizione alia societa. Ecco 
dunque che la utilizzazione 
in comune del calcolatore e 
reccezione; la regola e Ia sot
toutilizzazione o la rinuncia 
ad usarlo. 

Adeguarsi al mercato, in 
questa situazione, significa 
sforzarsi di produrre calco
latori meno potenti, piu fles-
sibili. E* quello che l'mdu 
stria fa. Ma le possibilita di 
successo sono 1 imitate su un 
secondo fronte. quello della 
capacita di utilizzare il cal
colatore. 

II calcolatore e una mac , 
china in senso integrale. Ese 
gue quello che gli si chiede 
e da, quindi, in proporzione 
alia capacita di impostarvi 
programmi di lavoro. H buon 

risultato lo si elabora prima 
di metterlo nel calcolatore, 
fuori di esso. In base alle 
elaborazioni esterne il calcola
tore diventa flessibile. abbrac-
cia situazioni piu ampie o 
piu circoscritte. fa dei rozzi 
lnvori di aggiornamento del
la situazione di un magaz
zino di merci o analizza qua-
litativamente i risultati di 
una complessa gestione azien
dale. La capacita di lavoro 
del calcolatore e attivata dal
la capacita di chi lo impie
ga. 

In ritardo 
di sei anni 

L'ostacolo ad introdurre il 
calcolatore e dunque I'impre-
parazione degli uomini cui 
sond affidate le imprese. la 
amministrazione pubblica, la 
scuola stessa. Nella situazio
ne del mercato, si cerca di 
superarlo offrendo in vendi
ta. accanto al calcolatore. il 
servizio della elaborazione dei 
programmi. dell'assistenza al 
personale che dovra usarli. 
dello studio dell'applicazione 
della macchina a realta di
verse e con diversa dinami-
ca. Questo servizio e il modo 
piu diretto, nella situazione 
data, di scavalcare la diffi-
colta della sostanziale man-
canza di cultura che. in ba
se alle sue esigenze puramen-
te strumentali. l'organizzazio-
ne capitalistica del lavoro in
duce negli uomini che pure 
hanno la responsabilita della 
cosidetta « direzione manage
r i a l ^ 

Ma e chiaro che l'ostacolo 
e affrontato parzialmente e, 
ancora una volta. mettendo 
in moto il meccanismo selet-
tivo, in base al quale si equi-
paggera per primo chi ha 
piu profitti o comunque chi 
e meglio finanziato; mentre 
al livello della organizzazio-
ne della direzione e del la

voro si affermera una nuova 
netta separazione fra chi e 
capace di intendere il lin-
guaggio del calcolatore e chi 
no. irrigidendo ulteriormente 
nella specializ/azione una po- , 
tenzialita che si presenta. al-
l'inizio, come formidabile mnl-
tiplicatore delle capacita pro
duttive dell'uomo. 

Alcune conseguenze macro-
scopiche: 1) si equipaggera 
per prima la grande impre
sa (l'ltalsider. i'Alitalia). men
tre la miriade delle piccole 
imprese. industriali o agrico-
le. rimarra sistematicamente 
esclusa: 2) fra due servizi 
— ospedali o banca; scuola 
o societa di assicurazioni — 
utilizzera per primo il cal
colatore quello d ie ne nca- • 
va diretti profitti (la ban
ca. la societa di assicurazio 
ne) e non quello che da il 
risultato economico soc ale 
piu elevato (eliminazione del
le permanenze in ospedale 
con analisi istantanee; mse-
gnamento di piu alto livel
lo); 3) fra due servizi pub
blici — anagrafe fiscale o ana-
grafe demografica — si equi-
paggera per primo quello che 
implica un « rendimento » ti
po razionalizzazione capitali
stica rispetto a un rendimen
to tipo risparmio di lavoro 
sociale; 4) la nascita del cal
colatore a impiego multipro-
grammi con relative infra-
strutture (calcolatori delle 
universita con utilizzazione 
« a ore » da parte di utenti 
esterni; trasmissione dati su 
rete telefonica: banche dei da 
ti) si modella non sulla base 
dell'inventario dei bisogni a 
base territoriale. bensi sul 
raggruppamenlo di interessi. 

Appare cosi fin troppo chia
ro perche falliscono i < piani 
calcolo > e si presenta come 
una necessita inevitabile di 
questo sistema l'abbandono 
del settore alia concentrazio-
ne in poche societa trans-
nazionali. 

Renzo Stefanell i 
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Sono ptrtarito disponibili died volumi. 

Entro Fanno con la pubblicazione dei volumi: 

IV La decadenza della Spagna e la guerra dei trent anni (1610-1641) 
XII I grandi conflitti mondiali (1898-1945) 

Topera sari compleuta. -

12 volumi rilegati, 10.000 pagine, 3500 illustrazioni in nero. 
450 tavole a colori fuori testo. 
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BEFFA DEL GOVERNO A MILIONI Dl FAMIGLIE 

PENSION! RIVALUTATE 
Si pagano aumenti da 850 
a 1200 lire sui minimi 

Rotto il principio della riforma: in un anno salari (e contributi) piu 20%, 
pensioni piu 4,80% — Grave retroscena di distorsione di fondi dall'INPS 

L'INPS paghera da doman! la rivalutazlo-
ne del 4,8°/o delle pensioni. I pagamentl sa-
ranno scaglionatl, secondo le categorle fino 
el 6 aprile. La decorrenza e dal gennaio • 
1971, nonostante che l'aumento del costo 
delta vita cut si riferisce decorra dal 
1° gennaio 1970. La misura del 4,8% e 
stata stabllita sull'lndlce del costo del!a vita 
anzichS stigli aumenti medi delle retribuzio-
ni dimodoehS 11 rapporto pensione-salarlo, 
dopo questa « rivalutuzione », si riduue. Que-
sto e il risultato, per niente paradossale in 

Suanto realizza una precisa volonta politica . 
el governo, del rifiuto di procedere sulla -

via della riforma previdenziale. II governo 
ha rifiutato, sia di contrattare con i sinda-
cati questa parte del provvedimento — rl-
chiesta di stabilire il mlnlmo di 500 lire dl 
nvalutazione per ogni punto dl scala mobile; 
decorrenza gennaio 1970 — sia la proposta 
parlamentare. presentata dal gruppo del PCI, 

fier una diversa scala mobile che colleghl 
'incremento delle pensioni a quello dei salari. 
II governo, cloe, si sta muovendo in dire

zione dello svuotamento dell'accordo sinda-
cale e deU'orientamento del parlamento sulla 
riforma previdenziale che si espressero nello 
stabilire che la penslone dovesse raggiungere 
1*80 per cento della retribuzione. In pen
slone si va per6 a 55 e 60 anni, il periodo -
di pensionamento dura in media oltre died 
anni e, per 1 pensionati piu longevi, anche 
20 o 25 anni, cioe un periodo durante il 
quale il livello dei salari si raddoppia o tri-
pllca. Dove va a finlre, in mancanza di una 
scala mobile basata sui salari, il rapporto 
dell'80 per cento? Gia in riferimento all'anno 
passato le retribuzioni sono aumentate del 
20%, le pensioni (a posteriori) adeguate al 
costo della vita salgono del 4.8%. Tre quart! 
del terreno guadagnato dal salari non si e 
trasferito sulle pensioni. Quando 11 penslo-
nato va a fare spesa alimentare, o a chie-
dere una casa In affltto, si accorge dl que
sta perdita effettiva di potere d'acqulsto. 

I lavoratori. d'altra parte, hanno pagato 
contributi previdenziali aumentati non del 

4,8%, ma del 20% polchd 11 contributo e una 
percentuale flssa del salario. Percib 11 siste-
ma previdenziale ltaliano, alio stato dei fat-
tl, e uno strumento di tassazlone occulta dei 
salari nella misura In cui preleva contributi 
che poi non restltuisce attraverso le presta-
zlonl. E* un slstema che viola un principio 
di diritto: il contributo si adegua al salario, 
la penslone. Che non si tratti di un «erro-
re », ma di una calcolata scelta — sia pure 
non confsssabile nel pubblic! coroiz! — .o 
si rlcava dal fatto che 1'INPS, mentre pro
pone 1.100 lire d'aumento al pensionato che 
ne ha 23.000; 1.200 lire al pensionato che ne 
ha 25.000 e addirittura 850 lire d'aumento ai 
pensionati con 18 mila lire, lngola circa 500 
mlliardi dl lire di magglori contributi che 
non si fermano affatto nelle casse previden
ziali ma proseguono il viaggio verso le cas
se del Tesoro. 
• Nel progetto dl legge speclale per 11 Mez-
BOgiorno si pub apprendere, poi, dove fini-
ranno i soldi dei lavoratori: al padronato. 
Una norma apposlta prevede sgravi contri
bute! a favore degli lmprenditori cul manca 
la corrlspondente dlsposlzione per reintegra- _ 
re i soldi tolti all'INPS con versamenti da 
parte del Tesoro. Gia sappiamo che lo Stato 

' anche quando si e impegnato a reintegrare 
i fondi lo ha fatto con ritardo e in misura 
mlnore di quello che ha tolto impedendo 
con cib stesso tempestivi adeguamenti delle 
pensioni. Ma ora addirittura si giunge al 
punto di prelevare centinaia di mPiardl de-
stinati alle pensioni per trasferlrli dlrettamen-
te al padronato. 

I sindacati hanno protestato, chiedendo un 
impegno sostitutivo dello Stato. Ma c'e da 
porsi una semplice domanda: se e lo Stato 
che deve pagare, se non c'e un Intento truf-
faldino, perchS mettere ancora una volta le 
mani sui fondi dell'INPS? Tanto vale che lo 
Stato paghl direttamente e rlspettl, una buo-
na volta, l'autonomla dei fondi previdenziali. 
E' un problems politico di fondo da cui dl-
pende, come abblamo visto, la possibility 
effettiva di difendere 11 potere d'acqulsto 
det lavoratori Italian!. 

Imponente risposta alle manovre eversive degli agrari 

VENTIMILA CONTADINI 
IN CORTEO A PALERMO 

Per le riforme 

e il lavoro 

Metallurgici 
in corteo 

a La Spezia 

LA SPEZIA. 24 

lute e il posto di lavoro ». < man-
tenere gli impegni. andare avan-
ti con le riforme». «dietro il 
complotto c'e la mano dei pa
droni >. 
• Dietro tre grandi striscioni 
migliaia e migliaia di metalmec-
canici spezzini ieri mattina han
no dato vita a una imponente 
manifestazione facendo rivivere 
alia citta l'atmosfera delle in-
dimenticabili giornate dell'au-
tunno sindacale. Un corteo in-
terminabile ha percorso le vie 
del centro scandendo slogans. 
cercando il contatto diretto con 
la poDolazione, con i rammer-
cianti. gli artigiani, le ma&saie. 
gli studenti. La citta ha rispo-
sto in modo positivo a questa 
dimostrazione di forza. di gran 
de consapevolezza del valore 
della lotta per andare avanti 
per le riforme, per sconflggere 
il disegno di rivincita del pa
dronato, per dire no al fasclsmo. 

Alia testa del corteo c'erano 
i lavoratori della Pertusola la 
fabbrica dove e in atto 11 ten-
tativo padronale di decurtare 
drasticamente le maestranze — 
si parla di una riduzione del 40 
per cento del personale — ad-
ducendo il solito motivo delle 
sfavorevoli condizioni del mer-
cato del piombo. 

Convegno domanl . 

a Roma 

I contadini 
e la riforma 
della scuola 

Venerdl 26 marzo si svolgera 
?!'a Casa della cultura vi* dfl 
Corso 267. I'annunclato conve
gno nazionale sulla riforma del-
1'istruzione scolastica e della 
formazione professional nelle 
campagne. II convegno. che si 
annuncia particolarmente inte-
ressante anche per le numsro-
se adesioni pervenute. e stato 
organizzato dal Centro istruzlo-
ne professionale agricolo insle-
me al Centro nazionale studi 
cooperativi. Durera 1'intera gior-
nata e verra aperto da una re-
lazione dell'on. Gaetano Di Ma
rino. mentre le conclusioni sa-
ranno tenute dal dott. Giuseppe 
Banchieri. Scopo del convegno 
e quello di affrontare le que-
stioni della nromozione cultu-
rale e professionale nelle cam 
pagne. nel quadro della rifor
ma della scuola e deU'assunzio 
ne dei pieni poteri in questa 
materia da parte delle Regioni. 

D movimento contadino demo-
cratico ritiene che un vera ri-
forma della scuola sara coraple-
ta soltanto se conterra. insie-
me alia soluzione del proble-
mi culturali. tutti i presuppostl 
dl una autentica prepara?ione 
professionale. adeguata alle mo 
derne esigenze di sviluppo del
la societa. 

RIUSCITA GIORNATA Dl PROTESTA CONTRO TASSE E CARO - FITTI 

Pubblici esercizi chiusi al 9 0 % 
Assemblee in molte citta - La partecipazione della Confesercenti - Le proposte del PCI 
per la riduzione delle imposte sui consumi e la eliminazione della rendita sui fondi affittati 

Bar, ristoranti, tavole cal-
de, gelaterie e pasticcerie so
no rimasti chiusi per tutta la 
giomata dl ieri per protestare 
contro la politica fiscale del 
governo, l'adesione alia deci-
slone della associazione di 
categoria, e stata del 90-95% 
secondo un comunicato emes-
so dalla Fipe. A Roma hanno 
partecipato la stragrande 
maggioranza dei pubblici 
esercenti che si sono riunitl 
In assemblea. Al termine del
la riunione i manifestanti si 
sono diretti verso Palazzo 
Chigi, dove una delegazione 
si e incontrata con il sotto-
segretario Antoniozzi. A Ge-
nova e piu in generate in tut
ta la Liguria i pubblici eser
cizi sono rimasti chiusi nella 
quasi totalita. Massicce ade
sioni anche a Palermo, Cata
nia, Messina e negli altri ca-
poluoghi della Slcilia; solo 
nei piccoli centri lo sciopero 
ha registrato basse adesioni. 

Dai lavoratori 

Occupata 
la cartiera 
di Barletta 

Sono in ioffa per ie qua-
iifiche e miqlioramenfi 

economici 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 24 

La cartiera dl Barletta e 
stata occupata questa matti
na dai lavoratori. La decisio-
ne e stata presa In seguito 
alia rottura delle trattati-
• e con la direztone awenuta 
ieri sera in sede dl ufflclo 
provinciale del lavoro. E' que
sta tntransigenza padronale 
che ha portato all*Inasprtmen-
to della lotta. La vertenza tra 
gli opera! della cartiera e la 
direzione (la fabbrica e a par
tecipazione sta tale) ha avuto 
origine diverse settlmane fa 
quando Ie organizzazioni sin-
dacali presentavano alia dire-
sione una serie di rivendica-
xlonl in cui era prevlsta tra 
l'altro la richiesta dell'organl-
oo di fabbrica, rattribuzione 
delle qualifiche e mlgllora-
menti economici. 

La direzione della cartiera 
rlsponde^a subito con due 
prowedlmentt che erano nel
lo stesso tempo di ricatto e 
d! rappresaglia: con la serra-
ta e con la sospensione a tem
po Indeterminate di quindici 
operai. I lavoratori, tramite !e 
organizzazloni sindacall. si ri 
volgevano al pretore di Barlet
ta perche ritenevano queste 
mlsure padronalt dl vlolazio-
ne delPartlcolo 24 dello statu 
to det lavoratori. II pretore 
di Barletta, infattl. riconosce-
va 11 carattere discrimlnatorio 
• antlsindacale del prowedl-
tnentl dell'azienda e dichlara-
Tm lUegittima la serrata e In 

llustlfic&te le sospenslonl dal flustific 

In Piemonte l'adesione 6 sta
ta molto vasta: a Torino han
no partecipato alia astensione 
anche i gross! local! pubblici. 
Saracinesche abbassate per 
tutta la giornata pure a Mila-
no dove sono rimasti chiusi 
anche i negozi che fanno capo 
a grandi organizzazioni dol-
ciarie ed alcune catene di ri-
storanfi. In Alto Adige. tutti 
gli esercizi sono invece ri
masti aperti: pur condividen-
do i motivi della agitazione 
infatti si e ritenuto di non 
dover aderire alia forma in 
cui si applicava la protesta. 
A Firenze adesione quasi to-
tale. Nel corso di una assem
blea ha preso la parola 11 
compagno on. Cesare Nicco-
lai, membro della Commissio-
ne Finanze della Camera che 
ha ricordato le battaglie so-
stenute dai comunisti. Un cor
teo e poi sfilato per Ie vie 
del centro. 

Alia manifestazione ha par
tecipato anche la Confeser
centi anche se, per alcuni 
aspetti, sono stati post! obiet-
tivi divers] chiedendo forme 
nuove di finanziamento per le 
attivita di ammodernamento 
degli esercizi, in modo da 
svincolarli dal «prestitl dei 
fornltori». La Confesercenti 
condivlde lnoltre ia richie
sta dl riduzione dell'Imposta 
sui valore aggiunto dal 12 al 
6%, nonche la soiledta appro-
vazione della legge • suH'awia-
mento commerciale ». 

I lavoratori dipendenti non 
hanno ritenuto di aderire alia 
manifestazione. I! sindacato 
aderente aila CGIL ha affer-
mato die «il caiattere corpo-
rativo degli obiettivi della 
Fipe » ha lmpedlto una intesa 
globale anche se i lavoratori 
comprendono «1 motivi di 
cntica» al provvedimento di 
c riforma » tributaria del go
verno. 

Sulle questlonl che sono al 
centro deU'agitazione II PCI 
ha poslzloni precise. L'impo-
sta sui valore aggiunto, che 
dal prossimo anno sostituira 
1'IGE e le imposte comunali 
sui consumi, • deve mandare 
esenU tutte le merci e servizi 
che sono dl prima necessita 
delle famiglle. II governo, 
invece, ha dedso di appli-
care in ogni caso il 6%, esten-
dpndo la tassazioiH> a generi 
alimentari fino ad oggi esen-
ti (come il grano e Ia farina), 
all'acqua, aU'energia elettrica, 
al gas d*uso domestico, 1 gior-
nali ed i Iibn. II fatto poi dl 
applicare addirittura if 12% 
alle attivita annuali dei pub
blici esercizi aggrava un pre-
lievo che, per la parte riguar-
dante benl e servizi d'uso po-
polare, e da respingere in 
principio. 

Anche riguardo al caro-affit-
tl 11 PCI ha presentato pre
cise proposte. Si tratta di tu-
telare la categoria in partl-
colare, con una legge che im-
pedisca il passaggio ai pro-
prietari fondiari della rendi
ta di postzione dei negozi, 
ma anche dl colpire Ia ren
dita del suoli in generale. E-
sproprio generallzzato delle 
aree edlficablli e fitti calco-
lati in base ad un meccani-
smo di equo canone sono 
contenutl nelle proposte par-
lamentari del PCI. II succes-
so di queste rivendlcazionl e 
tuttavia legato a mutamenti 
d'indirizzo politico che 1 dl-
rigenti della Confcommercio, 
legati al grande padronato, 
continuano ad ostacolare. 

BRACCIANTI, MEZZADRI, CONTADINI 

Una grande stagiorie 
di lotte nei campi 

Nelle campagne italiane, si sta sviluppando 
un ampio movimento dei lavoratori agricoli. 
dei mezzadri. dei coloni. dei contadini. 

Siamo in realta agU inizi di una grande sta-
gione di lotta che in questo 1971 investira 
nelle campagne sia il fronte padronale sia 
la politica agraria del governo. 

Si stanno infatti preparanob le piattaforme 
per il rinnovo di 40 contratti provinciali. tra 
cui quelli emiliam, pugliesi e campani. e del 
patio nazionale dei lavoratori agricoli; nelle 
prossime settimane sa ranno presentate in tutte 
le province meridionali le richieste dei coloni 
per il rinnovo dei patti di colonia. per avan-
zare sia sui terreno contrattuale che di una 
prospettiva rawicinata di superamento dei 
contratti agrari. 

I lavoraton vogliooo cambiare profonda-
mente Is lore ccndiziorie. i fappurii di poi ere 
esistenti nelle campagne. e irtsieme trasfor-
mare profondamente Ie strutture produttive 
che fanno deiragricoHura un settore com-
plessivamente arretrato e subalterno nella 
societa e nella economia nazionale. Per que
sto. i toro obiettivi non sono soltanto con
tra tuiali ma rnvestono tutta la loro condi-
zione sociale e civile e pongono quindi in-
sieme i problemi deD'occupazione. delle ri
forme in agrioottura. del Mezzogiorno e di 
un nuovo potere sindacale e democratico 
che si realizza con I'esercizio dei diritti sin-
daeali (assemblee-delegati) con il controUo 
sui coUocamento. con lo sviluppo di una 
nuova capacita contrattuale collettiva sui 
piano sindacale e su quello eoonomico con 
I'associazionismo. 

Di fronte a queste iniziative e sopratutto 
alia prospettiva chiaramente delineata dagli 
obiettivi del movimento gli agrari italiani 
sono scesi in campo. sono venuti alio sco-
perto. 
- E&si attaccano il Parlamento che ha gia 

varato la legge sull'affiUo e dovra discu-
tere le proposte per il superamento dei con
tratti agrari: le regioni che dovranno pro-
grammare Ia politica agraria e la destina-
zione degli investimenti; attaccano i mez
zadri. ed i coloni con migliaia di disdette; 
violano la lease sui ooJInrnmeeto nelUs as 
sunzione dei lavoratori e nella marwata pre-
sentazione dei piam colturali; vogliooo con-
tinuare ad arraffare i finanziamenti pubblici 
negati alle grandi masse contadine e aHe 
cooperative. 

Scontro aperto 
con gli agrari 

Ma non si limitano solo a quesro. Minac-
ciano ed in parte gia attuano apertamente 
azioni di Upo fasdsta daH'E>nilia a tutto 
il Mezzogiorno dove sopratutto ritengono di 
poter trovare una piu ampia base per la 
loro azione. Siamo quindi in una situazione 
di scontro aperto. determinato. e bene riba-
dirlo, dalla ripresa deU'iniziativa dei brae 
aanti. dei mezzadri. dei coloni. dei conta 

- dim. dai loro obiettivi di avanzata sociale. 
di nforma. di democrazia. 

In questa situazione la nostra imziativa 
si svduppa su quattro linee principah che 
danno obiettivi unitari al movimento perche 
uniscono gli occupati e disoccupati i brae 
cianti ed i coloni. i mezzadri e i contadini. 

1) La presentazionc rapida delle piatta
forme contrattuali per i braccianU e i co

loni (che vogliamo discutere con i contadini 
e con Ie loro organizzazioni) e la richiesta 
di trattativc . rapide con la controparte 
agraria. 
- 2) L'iniziativa sindacale nelle azaende e a 
livello zonale. per l'occupazione e le trasfor-
mazioni agrarie, e per rilanciare con il so-
stegno di un movimento coe abbia obiettivi 
precisi la vertenza con il governo sulle 
riforme in agricoltura per roccupazione e il 
Mezzogiorno. 

3) La creaziooe nelle campagne di un 
fronte sociale di lotta dei lavoratori e dei 
contadini per il coUocamento e la previden-
za. rapplicazione della legge sull'affitto e 
per il superamento dei patti agrari. 1'asso-
ciazionismo e la creazione di un potere di 
contrattazione collettiva. per la difesa del 
reddiio contadino per nuovi indinzzi di ra
pida attuazione della spesa pubblica. 

Occupazione 
e coUocamento 

4) L'iniziativa di un nuovo rapporto tra 
questo schieraroento sociale con i suoi obiet
tivi attuali. ed i partiti e le istituzioni pub-
bliche nella Regione. nei Consigli comunali 
e provinciali. dove e necessario ed urgente 
aprire un serrato dibattito sulla giustezza. 
sulla validita generate delle lotte dei \axo-
ratori e sui ruolo degli stessi Enti pubblici 
neU'azione per le riforme. 

Abbiamo coscienza che il movimento at-
tuale pur cos! ricco di iniziative ed anche 
di parziali risultati e ancora del tutto ina-
deguato. Sappiamo, anche cbe non bastano 
qualcbe volta gli scioperi e le maniresta-
ziom e cbe occorre inventiva e creativita 
anche nelle forme di lotta riacoprendo se 
necessario (ed e necessario) sopratutto nella 
lotta per roccupazione. gli scioperi a rove-
sck) e rintervento di massa a livello azien-
dale c zundie per reaiizzare con i'azione 
sindacale. il lavoro e le irasformaaoni che 
gli agrari. e la pohtica del governo negano 
ostinatamente. 

Sappiamo anche che il processo di umta 
sindacale presenta nelle campagne difficolta 
sene a cui non sono estranei ne I'azione dei 
padroni ne d clienteusmo di tutti gli stru-
menti di potere pubbuoo che ostacolano con 
tutti i mezzi rautononua di classe dei sin
dacati e lo sprigionamento di tutto il poten-
ziale di lotta dei lavoratori. Sappiamo inoi-
tre che un certo massimalismo anticontadino 
esistente in una parte del sindacalismo agri
colo nasconde (ma non troppo ormai) la 
sudditanza reale al padronato agrario e alia 
sua politica complessiva. Ma sappiamo an
che che c'e oggi nelle campagne e sopra
tutto nei grandi coinuni del Mezzogiorno un 
nnnovato potenziale di lotta che richiede 
chiarezza di obiettivi. un coordinamento, una 
direzione contro controparti vicine e lon-
tane per far avanzare l'unita dei lavoratori 
e l'unita sindacale. 

I lavoraton agricoli italiani con le loro 
lotte e con i Sindacati dell'industria vogliooo 
essere un polo di attrazkme di tutte que
ste forze in nome del loro diritto di avan
zata sociale dell'unita dei lavoratori italiani. 
della democrazia e della giustizia. 

Feliciano Rossitto 

La manifestazione promossa dall'Alleanza con 
l'adesione dell'UCI, del movimento studentesco e 
degli operai della cittd - Esposto propone «un 
collegamento di tipo nuovo» tra organizza
zioni dei lavoratori della terra e le Confederazioni 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 24 

Con un raduno a Palermo 
di ventimila tra coltlvatorl, 
coloni e mezzadri giunti nella 
cltt da tutte le province del-
1'lsola, la Slcilia contadlna ha 
dato stamane una decisa ri
sposta dl massa al conati 
eversiv) dell'agrarla che ha 
scatenato e continua ad ali
mentare intollerablll attacchl 
alle Istituzioni repubblicane 
prendendo di mlra (ma anche 
a pretesto) la legge per la tra-
sformazlone del patti dl colo
nia e mezzadrla In aifitto dl 
lmmlnente dlecusslone al Par
lamento reglonale. 

E' stata una splendlda di
mostrazione dl forza e di ma
turity 11 cul valore politico 
generale era testlmonlato dal-
l'lmponente partecipazione al
ia manifestazione — promos
sa dall'Alleanza con I'lmpegna-
ta adesione dell'UCI — del mo
vimento studentesco (molte 
scuole sono rlmaste oggi chiu-
se) e del comltatl di base del
le princlpall fabbrlche paler-
mitane. 

Cib che appunto ha dato al 
raduno contadino, ancha vlsl-
vamente, carattere e valore 
esemplare di una risposta dl 
tutte le forze democratlche 
slclllane non solo al tentatlvl 
autoritari ma anche alle ma
novre moderate - che si svl-
luppano sui vari plan! per rl-
tardare 11 movimento di llbe-
razione e dl sviluppo delle 
campagne. 

Quest! elementi e 11 dramma-
tico contesto In cui si collo-
cano (contesto — e stato ri
cordato stamane da tutti, a 
Palermo — di cui sono emble-
matica espresslone la collera 
esplosa ieri a Bruxelles e la 
vlolenza con cui e stata re-
pressa) sono emersi con vlvl-
di acoenti dal comizio a piu 
voci che nella tardlsslma mat-
tlnata, davantl alia preslden-
za della Regione, ha segnato 
solo la fase culmlnante dl una 
manifestazione cominclata dl 
prim'ora con 11 comporsl dl 
un corteo lungo quasi due 
chllometri e ancora In corso 
questa sera dl fronte al Par
lamento dove a migliaia 1 con
tadini sostano in attesa che 
una serie di impegni assunti 
dal president! del governo e 
dell'Assemblea comlncl a tra-
dursl in fattl concreti. 

Dobblamo prendere coscien
za. aveva detto al comizio 11 
preslden te deH*Alleanza nazio
nale Attllio Esposto, che se 1 
contadini hanno gia3 conqul-
stato la legge sui fittl. questo 
si deve alia loro forza e alia 
loro unlta. Dobblamo contl-
nuare su questa strada tanto 
piii si acutizza la crisl nelle 
campagne, resplngendo con 
fermezza 1 tentativl di stru-
mentalizzazlone degli agrari, e 
realizzando • intese salde e 
chiare col lavoratori delle cit
ta e con gli student!. Esposto 
ha aggiunto che anzl «e ne
cessario e urgente un awlo 
di collegamento di tipo nuo
vo tra le organizzazioni conta
dine e Ie confederazioni ope
rate per verificare quail punt! 
delle ' rlspettlve piattaforme 
possono costitulre oggetto dl 
Intesa concreta e operatlva. 
Questa e una delle novita po-
lltlche necessarle oggi per 
sbarrare 11 passo al fasclsmo 
e insieme per fare avanzare 
la politica delle riforme che 
gli agrari non vogllono, in Ita
lia come nell'Europa Comuni-
tarla, per poter enntinuare ad 
attingere alia comoda greppla 
dei contributi comunitaris. 

• I fattl dl Bruxelles — ha 
aggiunto Esposto — sono la 
espressione di un profondo 
malessere che dura da anni in 
conseguenza della politica co-
munltaria. Essa e un falllmen-
to che non consente appello 
n^ in Italia ne* nel MEC. Per 
questo, dappertutto nelle zone 
agricole dell'Europa comuni-
taria, si viene configurando 
una sollevazione contadlna ge
nerale che deve essere Indl-
rizzata con azioni unltarie ver
so soluzionl che, ripudiano 11 
corporativismo, consentano di 
conquistare per 1 coltivatori 
di tutta l'Europa le indispen-
sabili mlsure riformatrici per 
1'agricoltura ». 

Sui legame oggettlvo tra pa
dronato e fasclsmo avevano in-
sistito prima di Esposto an
che Corradino Mineo e Vhv 
cenzo Pino (1 due rappresen-
tanti degli student! hanno par-
lato — applauditissiml — del 
ruolo attivo che compete al la-
voratore inteilettuaie neiia ge-
stione delle lotte operaie e con
tadine), 11 segretario della Ca 
mera Confederate del Lavoro 
Fantaci (che, portando alia 
manifestazione, il saluto del
ta classe operaia palermltana 
ha sottolineato la comunan 
za degli obiettivi antiautori-
tari delle fortissime lotte che 
si sviluppano nelllsola), 11 
presldente provinciale del
l'UCI Giambalvo, che ha Insl-
stito sui valore dell'unita rea-
lizzata con I'Alleanxa 

Come articola 11 movimen
to contadino siciliano la sua 
risposta alle mene degli agra
ri? Gil obiettivi Immediatl so
no stati al centro deU'inter-
vento del presldente reglona
le dell'Alleanza Scaturro. La 
manifestazione di oggi — ha 
detto — segna lo sviluppo del
la battaglia awlata nel no-
vembre quando un altro ra
duno pose con forza le que 
stionl della legge sui fitti (poi 
varata dalle Camere) e d! 
quella — teste varata dalla 
commlssione e pronta per lo 
esame da parte dell'Assem
blea reglonale — per l'lnte-
graxione degli assegnl familla-

rl e per r'stituzione deU'assl-
sbenza farmaceutica ai coltlva
torl. Ma 11 vero nodo e la leg
ge che trasforma in affltto co
lonia e mezzadrla; 11 e lo scon
tro con la rendita parasslta 
ris; 1! sta Is molla che hs 
fatto scattare le mlnacclo 
se sortite degli agrari. La lot 
ta per questa riforma non va 
dunque mollata nemmeno per 
un Istante: 1'oblettlvo deve es 
sere la sua approvazlone en 
tro questo scorclo dl leglsla 
tura. 

I colloqul che successiva-
mente, una folta delegazione 
contadlna ha avuto con gli 
onorevoli Faslno e Lanza non 
hanno certo portato a concre
ti risultati su questo punto: 
la DC e profondamente divl-
sa sulla legge. e una parte di 
questo partlto e gia schlera 
ta a fianco degli agrari e dei 
loro mazzlerl fascist! che do 
po le adunate dl Trapani e 
Agrigento si preparano ora a 
quelle di Palermo e Ragusa 
indette per domenlca prossl 
ma. Nessun impegno nemme 
no alia richiesta di mlsure 
antlspeculatlve per fronteggla-
re la crlsi vlnicola. Qualcosa 
dl concrete, Invece, per af-
frettare il pagamento dell'In 
tegrazlone ollo-grano e per an-
tlclpare la rlfuslone del dan-
nl provocatl dalla slcclta. 

Clb che non basta certo a 
soddlsfare 1 contadini. I quail 
da) grande sucoesso dell'odier-
na giornata dl lotta, traggono 
nuovo motivo per Intenslflca-
re la lotta. forti del sostegno 
tutt'altro che formale di stu
denti e operai; e consapevoli 
che la loro lotta si salda. nra 
piu che mat. non solo a quel 
la dei contadini d'ltalia e dl 
Europa ma anche alia lotta 
per la liberta e II progresso 
che portano avanti tutte le 
forze democratlche. 

Le rlvendicazloni contadine 
sono state portate questa sera 
in Parlamento dal compagno 
Rindone che ha chlesto a no
me del deputatl comunisti, la 
immedlata iscrizione all'ordl-
ne del giomo delle prossime 
sedute del disegnl di legge gia 
pronti o (come e nel caso del-

vla riforma per colonia e mez
zadrla) che le commission! 
non possono esaminare per il 
bolcottagglo della DC e delle 
destre. 

A tarda sera 1 contadini 
continuano ad assediare il 
Parlamento reglonale. Sono 
decisi a restare sino a quan
do 11 governo non si pronun 
cera sulla richiesta PCI-PSI-
PSIUP dl Iscrivere all'ordlne 
del giorno della seduta dl ve 
nerdl, la legge per la trasfor 
mazione, in affltto della cola 
nla e della mezzadrla. 

29 e 30 

Riunione delle 
Confederazioni per 

i problemi 
dell 'unita 

1 problemi relativi alio svi 
luppo dell'unita sindacale sa 
ranno nuovamente esaminati dal 
le segreterie della CGIL. CISL 
e UIL in una riunione congiun 
ta, confermata per il 29 e 30. 
che si svolgera — secondo no 
tizie di agenzia — a Castel Fu 
sano presso I'albergo dell'Enalc 

La riunione segue quella in 
terconfederale che si tenne a 
Tarqirinia il 4 e 5 marzo scorso 
e quella svoltasi a Firenze alio 
inizio di febbraio e servira per 
approfondire i temi della natura 
del sindacato. del suo ruolo nel 
la societa e soprattutto la que 
stione dell'autonomia e delle 
incompatibilita. anche alia luce 
di quanto emerso su quest'ordi 
ne di problemi dalla seconda 
conferenza unitaria dei metal 
meccanici. 

Taranto 

Manifestazione 
di operai per 
la difesa del 

posto di lavoro 
TARANTO. 24 

«Ci h*nno $fnjtMti. or* ci 
vogliono cacciare >: questo car 
tello. posto al centro della stra 
da statale per Ban. dinanzi 
agK uffia delta direzione delle 
Italsider. preannunciava il bloc 
co stradale atuiato stamane da 
gli operai della SIMI e della 
IEMSA per la difesa del po
sto di lavoro. 

Negli ullimi giorni. infatti, 
all'mterno del Quarto Centro 
siderurgKo. a commciare dal
le ditte metalmeccanicbe sum-
menzionate, e stato dato il 
t via» ad una vasta opera 
zione di licenziamenta. Sono 
circa 200 (160 della SEMI e 
30 della IEMSA) gli operai che 
finora hanno avuto il preawiso 
di licenziamento. A questi. bi-
sogna aggiungere altri 30 lavo
ratori della stessa ISMSA per 
i quali U prov\«dimento e gia 
opera nte. 

La lotta portata avanti. ha 
comunque Dermesso che gia 
oggi si addivenisse immedlata 
mente ad un incontro tra i se 
gretari del tre siodacati di 
categoria metalmeccaniri e i 
massimi responsabili deua Ital 
sider. La riunione. pero. ha 
sbloccato solo parxialmente la 
situazione. 

Let tere— 
all9 Unita 

Si fa poco per i 
ginvani che stu-
(liano e lavorano 
Cara Onita, 

ho seguito con interesse la 
conferenza nazionale del PCI 
sulla scuola. Pert to, studen 
tessa, vorrei dire ancora qual
cosa a proposito degli stu-
dentilavoratori per i quail si 
fa tanto poco (o nulla). Mi 
riferisco a quegli studenti che 
lavorano tl pomerigglo per 
poter continuare a studlare. 
Blsogna intanto dire che dl 
postt non se ne trovano o 
quando si e trovato pagano 
pochisslmo e trregolarmente, 
sfruttando la particolare situa
zione del giovane assunto che 
niente puo fare per far vale-
re le proprie ragloni. 

La scuola non aiuta certo 
questi suoi allievt. ami li o 
stacola _ in quanta pretende 
un reiidimeTtiu pari a quello 
dt coloro che possono star-
sene a casa a studiare o an 
darsene Uberamente in biblio-
teche. La scuola non giustifl-
ca le assenze ad una lezio-
ne pomcridiana togliendo, in 
tal modo, il diritto al pre-
salario per il quale occorro-
no un certo numero di pre-
senze. Come sappiamo non 
e poi che per il presalario 
siano sufficfentl le presenze: 
c'e la media da rispettare e 
naturalmente non bisogna 
presentarsi agll esami nella 
sesslone autunnale (o, se fre-
quentiamo il 1" anno, bisogna 
essere itati promossi a giu-
gno, come se Vesame a set-
tembre facesse comodo a 
noi (vedi. per esempio, le 
ripetizioni). 

Quando pot si e in regula 
e ci hanno concesso il bene-
detto presalario non credia 
mo di recarci, puntualmente, 
in banca e ricevere clb che 
ci spetla. No, spesso i mesi 
passano e dei soldi nemme
no I'ombra, e se per caso 
protestlamo sembra quasi 
che ci diano I'elemosina. 

Non e proprio possibile far 
qualcosa per questi studenti, 
che per primi dovrebbero es
sere aiutati? 

Rinqrazio per I'attenzione e 
saluto. 

ANDREINA ANDREON1 
(Firenze) 

La delinquenza v. 
i poliziotti «dal 
grilletto facile » 
Can amid de ITJnita. 

molto interessante la lettera 
di Bertolami dl Torino, pub-
bltcata I'll marzo. Interes
sante soprattutto perche e da 
me condivisa in buona parte, 
non solo, ma perche apre una 
dlscussione necessario, che si 
impone anzi, su un problema 
di scottante attualita. 

Ora. se il nostro giornale e, 
come deve essere ,11 portavoce 
delta classe operaia, deve rac-
cogliere e far conoscere tl 
pensiero popolare su questo 
argomento. 
• Dirb subito che sono d'ac-

cordo con Bertolami, ma fino 
ad un certo punto. C'e ben 
poco da sperare sulla recupe-
rabillta dei delinquents basta 
osservare quanto accade gior-
nalmente per convincersene. 
Se la societa dovra essere mi-
gliore, come speriamo. pro-
mulghiamo pure buone leggi 
per impedire od ostacolare lo 
sviluppo della delinquenza, ma 
se non vogliamo cadere nella 
retorica, guardiamo anche al 
mondo odierno ed ai fatli gior-
naliert 

Not siamo contro la proprie-
ta privata, d'accordo, ma dei 
mezzi di produzione. Ma quel 
minima di proprieta guada-
gnata con sudato lavoro, ab
biamo pur diritto a dlfender-
cela, e purtroppo. quasi mat 
vengono pescatl i ladri, i ra-
pinatori, gli scippatori, ecc. 
E proprio noi dobblamo pian-
gere se talvolta accade che 
un tadro, anche se giovane ma 
armato, preso in flagrante, si 
busca una pallottola? 

Pensiamo prima a difendere 
la genie onesta fe disarmata), 
che nessuno difende, e poi si 
potra pensare a recuperare il 
delmquente, se e possibile. 
Nella risposta si passa eleaan-
temente dal ladruncolo. alio-
peraio. alio studente. colpito 
durante una manifestazione. 
Prego, non facciamo confusio 
ne. In quest'ultimo caso sono 
completamente con voi e sen-
za riserve, ma nel seguito del
la nostra risposta c'e solo re
torica, a perlomeno soluzioni 
che potranno realizzarsi nel 
futuro, ma tasciano tntatta la 
tragicita odierno. 

...Per concludere, non vor
rei piu sentir dire che il Par-
tito comunista e il prima a di
fendere i delinquenti. II nostro 
giornale ha compiti e funzioni 
molto piu nobiii, che merita-
no tutto il nostro appoggio 

Fraterni salutL 
MARIO GUARNASCHELL1 

(Torino) 
* 

Carl compagni, 
ho letto la lettera con lo 

vostra risposta — che piena-
mente condivido — sulla que
stions della « polizia dal gril
letto facile ». Di solito chi • k 
d'accordo» non scrive per 
dirvi che siete brad: e il vo-
stro dovere. Ma ho deciso dt 
scrivervi ugvalmente per sol-
lecitarvi a trattare piu am-
piamente e con maggiore fre-
quenza anche questi problemi 
di costume, per aiutare mag-
giormente i compagni ed i 
lettori a comprendere la real
ta delle cose, a non rimane-
re alia superfi.de, a non la-
sciarsi influenzare dal qua-
lunquismo della stampa bor-
ghese. 

lo vivo a Torino da oltrt 
trent'anni (sono oriundo /lo-
rentino) e potso quotidiana-
mente rendermi conto quan
to pernidosa & Vinfluenza dt 
quella Stampa che i nostn 
veccht compagni degli anni 
20 chiamavano *la bugiarda* 
Con i suoi grossi titoli di cro-
naca nera, in cui si esaltanc 
sempre le cosiddette forze 
dell'ordlne e sempre si metto-
no alia gogna anche certi 
poveri ladruncoli che avreb-
hero piu bisogno di un assi-
stente sociale che non di un 
guardiano carcerario, questo 
giornale condiziona Vopinio-

ne pubblica, distoglienao la 
sua atlenzione dai reali pro
blemi. Un ladro d'auto virne 
presentato come il ptygmre 
criminate di questo mondo e 
se un poliziotto lo msegue e 
gli spara addosso viene pre
sentato come un ewe Intan
to il prima ladro di Torino, 
quello che froda il flsco sulle 
spalle di tutta la collettivita. 
viene giudicato un grande an-
lantuomo. \ 

Ma voglio fare un esempio 
concreto. di questi giorni. La 
Stampa. a suo tempo diede 
grandi titoli e non sprecb 
elogi ai carabinieri che arte-
starono nla banda dei rapi-
natori di Crema », considerati 
appunto gli autori di una ra-
pina che venne efjettuata an
che a Torino. Si sentiva dire 
allora dalla gente: Fucilarli 
subito bisognere.bbe! Poi si 
scopr) che quel « rapinatori» 
erano totalmente innocetiti, 
che i carabinieri It torturaro-
nu \tKt iurli confessare. ctis 
essi erano degli onestt citta-
dini. Adesso c'e il processo 
ai carabinieri torturatort. ma 
non vt capitera. piu dt tro
vare grossi titoli sulla Stam
pa su questo processo Ecco, 
e contro queste mistiflcazio-
ni che il nostro giornale de
ve battetsi, perche almeno i 
nostri compagni non si fac-
ciano portavoce, anche se in 
buona Jede, di test conserva-
trici, lasciando queste ai co-
siddetti benpensanti. 

Fraternamente. 
LORENZO PASSERINI 

(Torino) 

Scrivono alcuni 
carabinieri: « Ania-
reggiati e delusi. 
faremo le valigie » 
Signor direttore, 

siamo alcuni appuntatt del 
carabinieri e presto faremo Is 
valigie, amareggiati e delusL 
Ci hanno sempre bistrattato 
moralmente ed economica-
mente e adesso, come se non 
bastasse ancora, ci hanno hef-
tato per I'ennesima volta. 

Intendiamo riferirci at lamt-
gerati parametri; ai 6 anni di 
servizio duramente prestatt 
che con tanta disinvoltura a 
hanno toltt; alia mostruusa 
sperequazione della tndennila 
di istituto fra gli appuntatt 
e la gerarchta piu elevata Ci 
astenlamo dal tare commen-
ti... Vorremmo soltanto save-
re se tl trattamento che ci 
hanno riservato esprtme un 
principio di giustizia del go
verno di centro-sinistra. Ci 
hanno fatto appuntatt a 24 
anni di servizio e adesso ci 
tolgono 6 anni: perche? in ba
se a quale oscuro criterio? 
E' vero che dal 1971 in poi i 
carabinieri verranno promossi 
appuntatt a 17 anni di servi-
zto, ma con quali vantaggi 
dal momenta che saranno loro 
tolti 6 anni agli effetti della 
paga base? 7n compenso ci 
lianno gravati di ritenute va-
rie pari al 10,95 per cento. 

Fino a quando porteremo 
la divisa continueremo a «ub-
bidir tacendov, ma con qua
le entuslasmo? Siamo stanchl 
della retorica e dei soprusi. 
Avremmo preferito che non 
ci avessero concesso nessun 
aumento piuttosto che riceve
re un trattamento cosi awi-
lente. Non ci lamentiamo per 
il trattamento economico in 
se (sappiamo che oltre cate
gorle di lavoratori sono retri
bute peggio di noi), ma per 
la discriminazione che emerge 
dal confronto. 

Grazie per Teventuale pub-
hlicazione. 

LETTERA FIRMATA 
da alcuni appuntatt della 
Legione del CC di Cagliari 

Su questi stessi argomentl 
ci hanno scritto: Un gruppo 
di carabinieri di Messina, R. 
M. dl Ferrara (che tratta 'a 
questione dal punto di vista 
del personale collocato in 
quiescenza prima del 1* gen
naio 1970), un gruppo di ap-
puntati di Roma, un appunta-
to di P.S. di Roma, un grup-

Po dl guardie ed appuntati dl 
S. di Bar!, il «comitato dl 

agitazione dei comi di poli
zia» di Genova, set ex agent! 
di polizia di Urblno. 

L'uso del telefono 
in Italia 
Egregio direttore, 

in riferimento alia note 
« L'ltalia in coda nell'uso dei 
telefono» pubblicata da ITJ
nita, la SIP fa le seguenti 
precisazioni (I dati si riferi-
scono al 1' gennaio 1970). 

L'ltalia occupa il 7* posto 
tra i 36 Paesi del mondo che 
hanno superato i 500 mila ap-
parecchi in servizio: delta 
graduatoria e stata stabilita 
i base all'ordine decrescent* 
della conslstenza degli appa-
reccht. 

Per la densita telefonica l'l
talia occupa ancora. tra i sud-
detti 36 Paesi, il 17' posto 
con 15,71 apparecchl ogni 100 
abitanti. mentre in Europa * 
al 12* posto preceduta da: 
Svezia (53,74 per cento), Svi*-
zero (45JS), Danimarca 
(32.45), Norvegia (2820), Gran 
Bretagna (24$6), O tan da 
(24.09). Finlandia (23.13), Ger-
mania federate (20J36). Belgio 
(20.05), Austria (18.07) e Fran-
ria (16,05). 

Nei riguardi del grado di 
automazione del servizio l'l
talia e la 5* naztone nel mon
do ad avere raggiunlo que
sto traguardo dopo I'Olanda, 
ta Svizzera, la Germania fe
derate, la Germania democra
tico ed & stata segulta da 
Hong Kong. 

Prendendo in esame lo svi
luppo della densita telefonica 
registrata negli ultimi 20 an
ni il tasso di sviluppo in Ita
lia e stato dl oltre il 500 per 
cento, inferiors solo a quel
lo del Gtappone e delta Gre-
ola. 

La densita telefonica in Ita
lia al 1* gennaio del 1971 era 
ii 17,1 apparecchi ogni cento 
ibltanti con oltre 9 mllioni 9 
'recentomila apparecchi in 
-.rvizio. 

dott. A. OARZILLI 
(Direzione commerciale 

della 4' zona SIP • Roma) 

file:///axo
http://superfi.de


l ' U n i t d / giovedl 25 mano 1971 PAG. 5 7 c r o n a c h e 
GRAVE PROVVEDIMENTO A ROMA 

Trasf eriscono 
i pretori 

per insabbiare 
le inchieste 

L'iniziativa presa da! ministro di Grazia e Giusti-
zia • Che fine fara lo scandalo dell'ONMI? - In 
assemblea magistrati e cancellieri per protestare 

contro la decisione ministeriale 

Non potendo bloccarli in 
altro modo (e vari tentativi 
ministeri e alti gradi dclla 
magistratura ne hanno fatti!) 
ora spostano 14 pret'ori tli Ro
ma. li mandano al tribunale 
dei minori e privano 1'ufTicio 
di 12 cancellieri. 

La decisione e stata presa 
ufTicialmente dal ministero di 
Grazia e giustizia e giustifi-
cata con il fatto die il tribu 
nale dei minori non funziona 
per scarsezza di personale. Ma 
non e difficile capire invece 
cosa c'e dietro questa mano-
vra. 

E' noto che le piu grosse in
chieste giudiziarie aperte in 
questi ultimi tempi a Roma, 
sono state condotte dai giova-
ni pretori. Per ricordarne al-
cune: inquinamento. racket 
delle cambiali. ONMI e tutela 
dell'infanzia. speculazioni edi-
lizie e lottizzazioni, procedi-
menti a carico di poliziotti. 

E' evidente che tutto questo 
ha dato fastidio a molti e niol-
ti. anche autorevoli. non han
no fatto mistero della loro vo-
lonta di colpire in ogni modo 
questi magistrati. 

Si era iniziato con il tenta-
tivo di passare questi procedi-
menti per competenza alia 
procura della Repubblica. Si 
era passati poi alle incrimi-
nazioni e ai procedimenti di-
sciplinari, ai pesanti inter-
venti censori sull'operato di 
singoli magistrati (si pensi al-
l'intervento della Gotelli con
tro il pretore Infelisi). Infine 
siamo arrivati al trasferimen-
to dei magistrati e dei cancel
lieri: il che in parole povere 
significa bloccare tutte le in
chieste. ' '•' 

E la giustificazione addotta 
dal ministero e assolutamente 
risibile: primo perche in ogni 
modo non dovrebbe riguarda-
re i cancellieri, secondo per
che potrebbero essere fatti ben 
altri spostamenti, visto che vi 
sono degli uffici e delle circo-
scrizioni giudiziarie dove ve-
ramente i magistrati sono in 
soprannumero. 

La situazione e stata denun-
ciata con forza ieri da pretori 
e cancellieri i quali hanno te-
nuto una assemblea nella qua
le il pretore dirigente, Mario 
Romano, ha comunicato ufTi
cialmente le richieste del mi
nistero. sottolineando di esser-
si subito adoperato per scon-
giurare un provvedimento 
c che rende la situazione della 
pretura gravissima ». 

L'assemblea ha votato anche 
un ordine del giorno nel quale 
tra 1'altro si afferma che « la 
amministrazione della giusti
zia presso la pretura di una 
citta con oltre 3 milioni di 
abitanti corre gravissimi pe-
ricoli di ulteriore paralisi. in 
termini sia di efficienza che di 
contenuti. nel momento in cui 
ai sempre piu gravoso impe-
gno dei pretori in materia di 
inquinamenti. abusi edilizi. tu
tela dei minori, cause di la-
voro. procedimenti esecutivi. 
si conlrappone un provvedi
mento amministrativo di ridu-
zione del personale anche giu 
dicante. mentre sarebbe dove 
roso un potenziamento com-
plessivo dell'utTicio per met-
terlo in grado di far fronte, 
con tempestivita ed efficacia, 
alia crescente domanda di giu
stizia che sale dalla colletti-
vita. come segnalato dalla re-
lazione del Consiglio supenore 
della Magistratura per I'anno 
1970 ^ 

L'ordine del giorno conclude 
impegnandu lullo ll personale 
della pretura. magistrati. can
cellieri e ausiiiari «a intra-
p rende re. nell'interesse supe-
riore della giustizia, ogni op-
portuna azione e. in particola-
re. impegnando i magistrati 
ad asienersi dalle udienze ove 
non \enisse assicurata la pre-
disposizione dei servizi che 
consentono di tenerle nei modi 

' prescritti dalla legge». Quin
di se il provvedimento del mi
nistero non sara ritirato si ar-
rivera probabilmente alio scio-
pero bianco. 

E' evidente che questa 6 la 
unica arma che rimane in ma
no al pretori per far recedere 
il ministero dalla decisione. Lo 
scarso numero dei cancellieri 
in particolare prmoca dei ral-
lentamenti notevnli nell'attivi-
ta di tutti gli utTici: gia ora 
molti preton sono costretti a 
« dividersi > i cancellieri e se 
ne andranno via altri dodici c 
facile immaginare quale sara 
IB situazione. 

p. g. 

Micro 
pantalone 
anche per 

Finverno '71 
G' appetia arrlvata la prl-

mavcra, ma a Lonclra sono 
gia in corso le sfilate di mo-
da per I'nutuimo Non cl so
no, srrondo le ultime notl-
zie, grdssp novita, ma solo 
confcrme: anche per II pros-
sinw invcrno sara sempre 
valirio il hiiioiuio ma\ l -cap-
potto, « hot pants ». Insom
nia, la jrucrra del hacchetlo-
ni per metterc fuorl clrco-
lazlnnc le tnlnigonne ha 
portato al pantalonclno. Co
st, ancora una volta, con
tent! i produttori che so
no riuscltl ad lmporre un 
altro genere dl consumo, ma 
contento anche chl vede e 
forse perflno le due sorri-
dentl modelle della foto. 

II giudizio definitivo alle soglie della prescrizione dei reatl 

Vajont: oggi la sentenza 
Estremo sforzo difensivo 
per f ermare la giustizia 

La richiesta di annullamento della sentenza d'appello comporterebbe la cancella-
zione di ogni responsabilita per la morte di duemila persone — Una attesa di ol
tre sette anni — Le gravi alternative su cui deve decidere la Corte di Cassazione 

La IV sezione della suprema Corte di cassazione che oggi e mettera la sentenza definitiva nel processo del Vajont. 
II PG, Lapiccirella. Al centro II Presidente, Rosso 

Parla 

Siamo giunti al momento delle decisioni definitive. Oggi sapremo se la trage-
dia del Vajont sara iscritta nella storia giudiziaria e civile del nostro Paese con 
il nome e cognome delle responsabilita penali, politiche, morali che l'hanno deter-
minata, oppure s e verra cancellata dal colpo di spugna della prescrizione. Negli 
ultimi tre giorni la difesa ha giocato in extremis tutte le sue carte. Ha puntato ancora una 
volta non - tanto a sfuggire delle pene,, quanto ad impedire un giudizio. Ha mirato, piu che 
a salvare degli imputati, a distruggere l'intero processo. Dietro la figura dell'ing. Alberico 
Biadene ha giganteggiato ancora una volta l'ombra della SADE, il meccanismo del «sistema» 

La deposizione del ministro Viglianesi al processo per I'estorsione a De Laurentiis 

Ergas mi parlo dei piani di Pisano 
II produttore ammette: « Ho scritto io gli articoli sul cinema per il Candido » — Udienza arroventata — Sono 
calcolati in quaranta milioni i danni provocati dal ricatto organizzato dal direttore del rotocaIco fascists 

MILANO: lo ha ammesso il PM 
_ _ _ — . i 

E incompleta 
1' istruttoria 
fatta contro 

i anarchici gi 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 24 
Nuovi incident! al proces

so contro gli anarchici. ma 
anche un primo sintomo del-
1'incertezza dell'accusa. In-
fatti le eccezioni sollevate 
ieri mattina dai difensori 
hanno indotto oggi il PM. 
il dott. Scopelliti ad ammet-
tere che l'istruttona va com-
pletata e a chiedere quindi 
tre nuovi accertamenti sui 
volantini rinvenuti sui Iuo-
ghi degli attentati e altri-
buiti ai giovani. 

Ora, se si considers che 
questi volantini sono uno dei 
pi lastri del processo. insie-
me con le parziali ammis-
sioni e le contraddizioni de
gli imputati e le accuse del
la « supertestimone » Re-
semma Zublena. in fatto ac-
quista un precLso significato. 

Alle 10. dopo un'ora di at
tesa. entrano in aula due 
soli imputati. Giuseppe Nor-
scia e Clara Mazzanti: il 
perche !o spiegano i mare-
scialli dei carabimeri che 
comandano la scorta. Gli al
tri imputati si rifiutano di 
\enire in aula perche anche 
stamani sono stati soUoposti 
ad una perquisizione perso
nale. che li ha lasciati nu-
di. I difensori chiedono spie-
gazioni; i marescialli afler-
mano che le perquisizioni 
sono obbligatorie ad ogni 
spostamento. per evitare at-
ti inconsulti od autolesioni: 
co^ur^uc la dignltA uma-
na ed il pudore sono salvi 
perche si lasciano ai pngio-
nieri le mutandme e le 
scarpe. 

1 difensori nbattono che 
cio non e mai avvenuto (in 
realta, sembra che un giu-
dice. funoso per la sigaretta 
fumata e la bandiera sven-
tolata I'altro ten dal Delia 
Savia con la scritta cViva 
la Comune di Pangi! » se 
la sia presa con i CC. i qua
il, ovviamente, hanno pro-
ceduto a controUi piu radi
cal!). La Corte sospende la 
udienza e alia ri presa, av-
vocati e PM discutono sul 
caso in verita inedito. Per 
i primi, nessuna norma pre-
vede « ispeziom personali > 
dopo quelle efTettuate all'in-
gresso »i carcere; per il 
pubblico accusatore. invece. 
le ispeziom stesse sono pre
sence, in enso di trasferi-
menti. sia dal regolamento 
degli agenti di custodia. sia 
da queilo dei carabinien, 
anche per I'assenza di altri 
mezzi (ad esempto, stmmen-
ti elettronici) in grado di se-
gnalare sulla persona even-

tuali oggetti pericolosi. Se 
poi gli. imputati hanno da 
protestare sulle modalita, si 
rivolgano alia Procura; il 
processo deve continuare an
che in loro assenza. E la 
Corte decide in tal senso. 

Sembra ora che i difen
sori tenteranno di convin-
cere i giovani a presentarsi 
in aula, dopo aver ottenuto 
garanzie sulle modalita. Va
le la pena di rilevare che 
gli imputati hanno tuuo da 
perdere da un processo con-
dotto solo sulla piu che di-
scutibile istruttoria scritta. 

Poi. il dottor Sconelliti re
plica alle eccezioni solleva
te ieri dai difensori- Tutti 
gli atti compiuti in Svizze-
ra, ivi compresa restradi-
. zione del Delia Savia «al-
largata > dalla polizia elve-
tica ad altri reati. sarebbe-
ro va'.idi appunto perche 
compiuti dalle autorita dl 
quel paese nelPesercizio del
la sovranita nazionale: le 
altre irregolanta verificate-
si in Italia, sarebbero pu-
ramente formali. oppure do-
vute al ritardo di ben 15 an
ni con il quale il nostra pae
se ha adeguato le norme di 
legge alia Convenzione in-
ternazjonale sui dintti del-
l'uomo (assistenza del di-
fensore agli interrogatori ec-
cetera). 

Ma per quanto riguarda 
i volantmi (identita di scrit-
tura costiUnrebbe una pro-
va o almeno un indizio a 
canco degli imputati), li 
pubblico accusatore ntiene 
suo dovere chiedere nuovi 
accertamenti tecnici. onde 
fugare ogni dubbio. 

La matUnata e ormai tra-
scorsa e cosi il presidente 
dott. Curatofo rinvia la deci
sione in merito a domani. -
Ma mentre i giudici esco-
no. ecco il nuovo incidente. 
Un gruppetto di anarchici 
nmprovera al giomalista En-
zo Tortora (gia noto. a quan
to pare, per articoli ostili 
agli extraparlamentari) gli 
scritb sul processo. pubbli-
cati in questi giorni su « La 
Naziono: e To segue nel-
1'atrio trattandolo da < fa
scists >. A questo punto. lo 
immancabile vice questore 
Vittoria. si butta nel mezzo 
seguito dai carabinien e na-
see un parapiglia: vengono 
cosi fermati gli anarchici 
Jo Pallisi. rilasciato subito 
dopo. e Roberto Corradini. 
di Livorno. che verra inve
ce probabilmente denuncia-
to per resistenza a pubblico 
ufficiate. 

I I produttore Dino De Laurentiis (al centro) in aula durante I'udienza di ieri 

p. I. g. 

n ministro dei trasporti Italo 
VigiiaiMSa &uii<l pcuoTu u6a tc-
stimom al processo Pisano-De 
Laurentiis. Un colloquio tran-
quilk) con il presidente e. gli av-
vocati. per quanto burrascosa, e 
spesso anche drammatica, era 
stata I'audjzione del produttore 
Moris Ergas. Quest'ultimo. che 
sostiene una versione diametral-
mente opposta a quella del mi
nistro. ha tentato uno sproloquio 
che allargara di moHo i limiti 
del processo ed e stato piu volte 
nmbeccato dal presidente Jan-
nuzzi. E" stata un'udienza. co-
munque. che ha aggiunto ben 
poco alia tesi dell'accusa (1 'estor-
sione di 4 milioni. la tentata 
estorsione di altri 6 milioni al 
produttore De Laurentiis da par
te dei 'fratelli Pisand). e alia 
difesa del direttore e del redat-
toce del rotocalco fascista < Can
dido > (ctutta una montatura 
politics, un modo per far tacere 
la nostra campagna di stampa 
contro Ton. Mancini >). 
' II ministro Viglianesi. dap-

prima. ha confermato per filo e 
per segno la sua testimonianza 
resa in istruttoria. Poi l"ha ri-
petuta ai gi»Aci. >nfine ha vo-
luto precisare akmne circostari-
ze. Ma andiamo per ordine. «.\'el 
periodo tra il 27 dicembre e U 
6 pennaio 1971 sono stato cer-
cato piu volte al telefono dal 
produttore Eroas — ha detto — 
gli hanno risposlo almeno cin
que persone (due mie-domesti-
che. I'autista. il mio segretario 
particolare dr. Di Sola, una se-
gretaria del ministero). II pro
duttore ha lasciato vari numeri 
di telefono. Una volta ci cono-
scevamo ma adesso erano sette 
anni che, salvo un fugace saluto 
in piazza Ungheria. non ci vede-
ramo.~ ». 

c 71 7 gennaio mi ha chiamato 
di nuovo al ministero — ha pro-
seguito il sen. Viglianesi — in 
mattinata. appena rientrato, ave-
vo saputo che mi areva cercato. 
1M prima reazione era stata di 
diffidenza: per questo aveto ri-
badito al personale che non de-
fideravo parlargli. Ma la mat
tina, alia seoretaria. aveva det
to di acere urgenza assoluta di 
parlarmi... Cosi lo feci richia-
mare; mi chiese un cotloquio che 
si svolse in casa miala mattina 
del 10 gennaio. domenica... >. 

PRES.: « Vunl precisare I ter
mini deU'incontro? >. 

VTP1 Tl VESI: « Ergot vent* a 

trovarmi per dimostrarmi ami-
cizia. Mi racconid i suui yuai, 
anche familiari, parlammo di 
questo soprattutto. Aggiunse che 
doveva avvertirmi che "Candi
do" stava per pubbUcare una 
serie di articoli contro di me 
ed altre personalitd del mio par-
tito. Solo alia fine, incidental-
mente. accenno a problemi cine-
matografici. ad una serie di ar
ticoli che "Candido" avrebbe 
pubblicato contro Dino De Lau
rentiis. Risposi che la cosa non 
mi interessava; al pomeriggio 
comunque avvertii il produt
tore... ». 

Tra Viglianesi e Ergas c't 
stato un secondo colloquio. il 17 
gennaio. dopo che Pisand e De 
Laurentiis si erano gia kicon-
trati la prima volta nei viali del-
l'Eur. *Fu Ergas a soUecitare 
un nuovo incontro — ha spiegato 
il ministro — dopo i convenevo-
li. sottotined tra un sorriso di 
derisione e una sorpresa irrita-
ta. che De Laurentiis aveva of-
ferto a Giorgio Pisand soltanto 
due milioni perchi stesse zitto. 
una somma buona. disse, per un 
morto di fame. Avesse almeno 
nifprin sei. sette viUioni. assizm-
s'e Ergas. si sarebbe potuto di-
scutere... Poi mi ripeti che sta-
vo per essere attaccalo a mia 
volta; si offri di fare il media-
tore ma aggiunse che per far 
star huor,i quei signori b'tsogna-
va che io contribuissi. Rifiutai 

Uccide la 
f idanzata 

poi si spara 
TERNl, 24 

Un agricoltore di 33 anni 
ha ucciso con due colpi di 
fucile da caccia la fsdanzata 
sedicenne e si e pot ucciso 
con la stessa arma. II fatto 
e accaduto stamane lungo la 
strada che da Montecchio 
conduce a Civitella del Lago, 
a poca distanza da un magli-
ficio dove lavorava la ragazza. 
Protagonisti sono Giampietro 
Guerrieri. nato e residente a 
Montecchio, e Serenella Man-
naMi, Data ad Orvieto • iml-

a Montecchio, . . 

naturalmente la^mediazione...». 
Aw. AuLfAJuANO (difesa;: 

«Dopo il 17 gennaio ha piu ri-
visto Ergas? ». 

VIGLIANESI: «Lui mi cerco 
ancora ma io non volli piu par
largli. Le ultime sue telejonate 
risalgono al 4 e al 13 febbraio ». 

Tutte qui le dichiaraziom del 
ministro. Prima e dopo e stato 
ascokato Ergas. D produttore ha 
raccontato cose esattamente con-
trane: fu il ministro a cercar-
lo. i coUoqin non furono brevi 
conversazioni ma lunghissimi in-
contn. lm non disse a Viglianesi 
che « Candido > avrebbe pubbli
cato articoli contro De Lauren 
tns. E cosi via. L'audizione del 
teste si e scaldata quando Ergas 
ha cercato di allargare il di-
scorso. 

ERGAS (mostrando una pagi-
na di una pubbucazione fasci
sta): *Se e vero queilo che e 
scritto qui, Viglianesi mente*. 

PRES.: < Non pud fare queste 
accuse*. 

ERGAS: « E to invece le fac-
cio...*. Al che il presidente ha 
ordinate di mettere a verbale la 
fra.se incnminata. 

•*aOT»S •^v'gcaS ••« h*** A I T H I K O C V 
di aver scntto hn gli articoU di 
c Candido » sulla situazione del 
anema itahano. sull'Ente gestio-
ne cinema. Non vo!e\a che ve-
msse normnato Mano Gallo. ha 
spiegato, a capo del Consigho 
d ammmtstrazione deil'Ente ge-
stione anema. 

Aw. D'AGOSTINO (parte ci-
viie): <Ha mai scntto. Ergas. 
articoli sull'eventuale vendiu <h 
Duio-citta alio Stato? O erano in 
programma questi pezzi? >. 

ERG.KS: < .Vo ». 
Sono stati anche aacottati un 

notaio. Alberto Misura, che ri-
cevette il puco con la prima de-
nuncia di De Laurentiis. e il 
consulente legale del produttore. 
Antonino Castana. E' torriato 
brevemente sulla pedana anche 
Dino De Laurentiis: ha risposto 
ad alcune contestazioni della di
fesa, ha precisato che calcola 
m 30. 40 milioni il danno effet-
tivo subito in conseguenza del-
restorsione. Al termine PM e 
difensori hanno fatto alcune n-
chieste alia Corte; la principale 
riguarda 1'ascolto in aula delle 
registrazioni delle telefonate tra 
Giorgio Pisand e Dino De Lau
rentiis. 

n. c. 

che rifiuta qualsiasi sindacato 
del proprio operare, anche 
quando esso e costato la vita 
di duemila innocenti e di-
struzioni immani. 

Si e colta la misura di que
sta impostazione nelParringa 
dell'ultimo difensore di Biade
ne, l'avv. prof. Giovanni 
Conso. Lunedi, l'avv. Brass 
aveva svolto una difesa che 
si proponeva di ottenere il 
massimo che si pud strappare 
alia Cassazione senza l'an-
nullamento della sentenza: 
l'assorbimento del reato • di 
inondazione in queilo di frana, 
e la riduzione di altri due an
ni della pena gia esigua che 
Biadene dovrebbe scontare. 
Conso e andato molto piu in 
la. Ha attaccato il processo 
in radice. Ha lasciato inten-
dere che l'istruttoria — la 
lunga. tormentata istruttoria 
del giudice Fabbri — non si 
concluse con un'archiviazione 
solo perche le parti civili non 
erano state tempestivamente 
risarcite. La terribile strage 
del 9 ottobre 1963 non costi-
tuirebbe quindi che una cdi-
sgrazia >. un infortunio sul 
lavoro di una grande impresa 
che nel suo sforzo di progres-
so per la creazione di nuove 
fonti di energia deve pur cor-
rere qualche rischio. Se muo-
iono duemila persone, si in-
dennizzano i superstiti, e poi 
tutto riprende come prima. 
La collettivita non dovrebbe 
chiedere conto della ferita che 
le e stata inferta. 

Non essendoci stato — al
meno nella fase istruttoria — 
un indennizzo — questa la tra-
sparente tesi del prof. Conso 
— si e « voluto > fare un pro
cesso che non avrebbe delle 
basi solide, un processo c sba-
gliato > in linea di diritto e 
di fatto. Come e noto. davan-
ti alia Corte di Cassazione si 
possono impugnare solo i mo-
tivi di diritto di una sentenza. 
Ma Conso. che pure e un pro-
ceduralista famoso non ha esi-
tato a travolgere questa nor
ma imponentdo per ore e ore 
una nuova discussiooe di fatto 
della causa che la Corte. sor-
prendentemente. ha tollerato 
con una larghezza senza pre
cedent!'. Cosi. ancora una vol
ta. ha trasformato il processo 
a Biadene ed a Sensidoni, al
ia SADE ed agli organi di 

controllo dello Stato, in un 
processo alia montagna, alia 
frana che si e comportata 
come « non avrebbe dovuto » 
comportarsi. 

Sicche non ne discendereb-
be alcuna responsabilita su 
chi gestiva il bacino, nessuna 
colpa su chi doveva tutelare 
la pubblica incolumita. Col
pa semmai e di quanti hanno 
voluto «a tutti i costi» in-"; 
staurare un giudizio • per ri-
spondere all'interrogativo dei 
superstiti e dell'intera co- . 
scienza civile del nostro Paese 
se duemila persone sono morte 
per una stupida « fatalita > o 
per gli errori evidenti e col-
pevoli di determinati uomini, 
Colpa, secondo il prof. Conso. 
e semmai quella di essere 
giunti aU'ultimo grado di giu
dizio mentre incombe la mi-
naccia della prescrizione. 

Un condizionamento pesan-
te, che impedirebbe piena li-
berta di giudizio alia stessa 
suprema corte. Inutile dire 
che per il difensore questa 
€ liberta» dovrebbe essere 
quella di annullare la senten
za della Corte d'appello del-
l'Aquila, di rinviare la causa 
addirittura ad un giudice di 
primo grado, per rifare un 
€ vero » processo del Vajont. 
Forse per concluderlo. se esso 
davvero f o s s e ipotizzabile, 
con una medaglia di beneme-
renza a tutti gli imputati ed 
alia SADE 

L'indubbia dottrina giuridi-
ca e la grande preparazione 
del prof. Conso sono state po-
ste a servizio di un'arringa 
aggressiva e fortemente < sug-
gestiva». tesa a sostituire 
nella Ccrte al «condiziona
mento* della prescrizione un 
altro condizionamento: queilo 
di garantire agli imputati (do
po un'istruttoria di 5 anni. 
un processo in Tribunale e uno 

•in Corte d'Appello!) un giu
dizio < meditato ed equanime*. 
Inutile dire che, per quanto 
abilmente proposto. tutto cio 
non 6 che artificio. Giacche 
non giudizio si avrebbe, ma 
solo la cancellazione dei rea
ti. I'annuHamento di qualsiasi 
responsabilita. la sanzione de
finitiva che i duemila morti 
del Vajont rimarrebbero senza 
giustizia. 

Mario Passi 

Per I'italiano 

ucciso a Zurigo 

Assemblee 
di emigrati 

denunceranno 
il razzismo 
La salma di Alfredo Zar-

dlni, U carpenliere ifallano, 
. seivagglamente aggredilo ed 

ucciso a pugni, a calci in una 
- birreria di Zurigo, e stata 

fatta partire ieri alia volta 
- di Cortina d'Ampezzo, la cit

ta dove I'operaio era nato. 
Dopo due giorni di silenzio 

anche la stampa della Svlz-
zera romanda riporta II gra-
vistimo eplsodto di Zurigo 
sottolineando la gravita del 
fatto che il carpenliere ita-
llano sia rlmasto abbando-
nato sul marciaplede dopo es
sere stato percosso a morte. 

c Inutile tarsi illusion! — 
scrive il quotidiano glnevri-
no « Courrier » — la Svizze-
ra e, per una parte piu gran
de di quanto non lo si am
mette malata di razzismo ». 
Altra reazione registrata e 
quella dei lavoratori delle 
Acli in Svizzera che hanno 
inviato al consiglio federate 
elvetico un telegramma chie 
dendo che venga fatta « pie
na luce sull'episodio e siano 
denunciati i responsabili del 
grave crimine verificatosi in 
circostanze difticilmente dis-
sociabili da motivazioni de-
cisamente xenofobe >. 

Una term a presa di posi-
zione e stata assunta dalla 
Federazione italiana lavo
ratori emigrati e famiglie 
(Filef) la quale afferma che 
< occorre una vasta mobilita-
zione democratica per col
pire ed eliminare dalle fon-
damenta la campagna di odio 
razzista condotta contro gli 
immigrati stranieri >. « Con
tro questa campagna — pro-
segue H comunicato — non 
vi sono state adeguate mi-
sure e anzi le passivita la 
hanno spesso incsrsggists =. 

La Filef afferma che e ne-
necessario punire i responsa
bili e chiede quindi al go-
verno svizzero di interyenira 
d'urgenza sottolineando I'esi-
genza di c modiflcare i Irat-
tati, riprendere immediata-
menfe le trattative, interrol-
te a dicembre del 1970 per 
garantire agli emigrati la 
piena parita, la fine della dl-
scriminazione contro gli sta-
gionali, una condizione degna 
e civile per tutti ». 

SALONISUD 
ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE - NAPOLI 

2° Salone Intemazionale 
delle attrezzature e dei materiali 
per I'edilizia sociale 
e le opere pubbliche 

dal 9 al 16 maggio 1971 
In collaborazione con la S0PREM 

Society Pubbliche Relazionl per il Mezzogiomo 
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II19° Congresso del la FGCI \mni\m mmiititmmk mum 

Dal noitro inviito 
FIRENZE. 24 

Con la nnmina della prcsidenza e con la relazlonc del segretarlo nazionale 
Glan Franco Bor^hlnl, si apre alio ore 10 dl statnane a Firenze, nel palazzn del 
congress!, il dlclannoveslmo Congresso na/lnnalo della FGCI. Ad esso parteclpano 
750 delegatl ed oltre 300 invitati. LMmportanza delle masslnie assise della gloventu 
comunista italiana d sottnlineata dalla presenza — oltrechd di una autorevole delegazione 
del partito. gufdata dal compagno Enrico Berlinguer e composta dai cnmpagni Pecchloli. Dt 
Giullo. Cnssutta e Mlnuccl della Direzlone. da Quercini della commission? giovanile del par
tito e da numerosi membrl del Comitate centrale e rilrigenti dl organizzazioni provlnciall e 
regmnnii - di ranpresentanze 
gmvaniil di ogni parte del 
mondo- dai cnmpagni Nguven 
Ngo Choan e Me Hung Dnan 
del Viet Nam del nord. e del 
compagno Le Van Loc del 
GRP dH Viet Nam del sud. ai 
compagnl Arutinlan e Prole 
nnkov del Komsomol dpll'llrss, 
ai compagni degh altri Paesi 
socialist! e dell'Europa occi-
dentale e di Paesi dell'A^ia, 
dell'Africa e dell'Amerlca La-
tina Saranno present!. Inoltre. 
delegazioni del movlmenti glo 
vnnill democratici italiani: i 
giovuni del PSIUP. del PSI. 
della DC. della «Gioventu 
achsta ». del PRI. 

Alia convocazione del 19 
Congresso della FGCI si e 
giunti dopo die sun trascorsi 
circa 5 anni da quello pre-
cedenle. E non si e trattato 
di anni « quieti > per il mondo 
giovanile italiano. di un un-
mobilismo che rendesse super-
fluo o non indispensabile un 
nesame politico collettivo 
Tutt'altro! Basta ncordare 1 
movimenti e le lotte sviluppa-
tesi dal 1968 ad oggi Gia que-
sto semplice dato — o meglio 

la sfasatura o I'anacronismo 
ch'esso rivela tra sviluppi 
« esterni » del mondo giovani 
le e vita della FGCI - indica 
dunque una delle caratteristi 
che principal! del Congresso 
che si apre domani Che non 
potra non sanrinnare II deft 
nitlvo superamento non solo 
delle analisi errate. che con 
dussero negli anni seorsi a un 
oscuramento della coscienza 
della « specificita » della con-
dizione giovanile in Italia, e 
quindi della funzione dei movi 
menu politic) govanili e in 
primo luogo della FGCI. ma 
anche delle residue incertez 
ze. remore od esitaziom a por 
tare avanti I'opera di ncosti-
tuzione e nlancio della Fede 
razione dei giovani comuni 
sti. 

In verita. nel corso stesso di 
quest'opera. gia avvtata a 
partlre dai primi mesi dello 
scorso anno, quando venne 
condotta una campagna di 
conferenze provinciali di or-
ganizzazione. ma entrata nel 
vivo soprattutto con la prepa 
razione congressuale. quasi 

Attualita 
di Gramsci 

rtGGI, a Firenze ha inlzlo 
" il diclannovesimo Con
gresso nazionale della Fede-
razione giovanile comunista 
italiana. I giovani delegati 
portano al Congresso non 
soltanto I rlsultatl di un va-
sto dibattito di <jrande inte-
resse politico, awenuto nel-
le assemblee di circolo e nel 
congressi provinciali. Essl 
portano soprattutto l'espe-
rienza di inizlative e di lotte 
unitarle contro il fascismo, 
contro l'aggressione impe-
riallsta, per le riforme e lo 
sviluppo della democrazia. 
Su questo terreno e awenu-
ta Infatti quella ripresa del
la FGCI. che ha caratterizza-
to gli ultimi mesi. sia pure 
con profonde differenze da 
lncalita a locallta: molto ac-
centuata in alcunl centri, 
appena iniziata in altri Que
st a piu forte presenza dei 
eomunisti tra la gloventu ita
liana e il fatto piu impor-
tante. e per certi versi nuo-
vo. che negli ultimi tempi 
si e veriflcato nel mondo 
giovanile. E' stata la smenti-
ta dei fatti alle analisi e pro-
fezie superficial! sulla crisi 
comunista tra i giovani che 
hanno riempito tanto spazio 
su quotidianl e rotocalchi 
nel corsn degh ultimi anni 
E di questa nuova reaita an
che i piu ciechi dovrebbero 
essersi ormai rest conto di 
fronte per lo meno ai fatti 
piu clamorosi Bastl ncorda
re la grande manifestazione 
giovanile unitaria contro il 
fascismo tenuta a Roma U 
13 febbraio e quella che e. 
stata in quella circoatanza 
la presenza dei giovani eo
munisti. 

QUESTA crescita del movi-
mento giovanile comuni

sta avviene come ncerca di 
una nsposta reale a quelle 
tensioni social! present! nel-
la gloventu e che sono state 
alia base dei movimenti stu 
denteschi del '68 e degli an
ni successive come del resto 
dei grand! movimenti operai 
di quest! stessi anni. E' an
che il fallimento delle ipo-
tesi politiche basate su un 
estremismo infantile ed a 
volte ingenuo quello che 
spinge oggi molt! giovani a 
nccrcare nn nuovo collega-
mento con le tradizioni rivo-
lu/ionane del movimenlo 
operam italiano e le orga 
nizzazioni. che queste conti 
ftuita espnmono. innanzjtut-
to il Partito comunista ita
liano. Certo ai va a quatto 
Incontro non per accettare 
•aaaivaroeot* i Talori «labo> 

rati nelle lotte passate ma 
per ripensarle criticamente, 
non per continuare soltanto 
una grande tradizione di lot-
ta. ma per rinnovarla ed ar-
ricchirla di nuove esigenze. 
di nuove analisi. di nuove 
prospettive: rinnovamento 
che e anche 1'unico modo di 
essere veramente fedeli alia 
tradizione di un grande mo-
vimento rivoluzionario come 
no! siamo. Ed e in questo 
contesto che riemereono va
lor! essenzlali che superano 
la stessa immediatezza dello 
scontro politico. Si riaffer-
ma contro lo spontaneismo. 
il valor? dell'unita. della or-
ganizzazione. della discipli-
na. Contro la faciloneria in-
tellettuale. la frase vuota. la 
demagogia si ribadisce il va
lor e della rtcerca e dello 
studio rigoroso. attento alia 
concretezza dei fatti Contro 
ropportunismo. il serv»Usmn. 
i vuoti gtochi di potere ri-
surge il valore dell'impegno 
morale. E non a caso il no-
me d! Gramsci ritorna sem-
pre piu di frequente e non 
solo come maestro di rigore 
intellettuale, di pensiero 
critico, ma anche come esem-
pio di vita. 

V O N SPERI nessuno. come 
** fa il Messaugero. che la 
crisi dei gruppi estremisti 
port! a un ntorno della glo
ventu italiana a posuiom di 
passiva accettazione dell'or 
dtne esistente. Pu6 essere 
che qualeuno, deluso, passi 
dalla fraae rivolusionaria al-
1'ordine moderato. Ma nella 
gioventu operano ormai for-
ze che dall'esperienza di que-
sti ultimi anni hanno tratto 
non la spints a! ripiegamen-
to. ma la volonta di andare 
mnanzi. di rend ere la pro
pria lot la piu efficace e piu 
incisiva Ed una di queste 
forze e la FGCI. 

Questo Congresso consen-
Ura un primo bilancio, per-
mettcra dj valulare i risulta-
U raggiunti, in molt! casi di 
grande valore. Non sara pe
r i un Congresso trionfaiisti-
eo. E non lo sara non solo 
perche ogni trionialismo e 
estraneo alia nostra visione 
ed al nostro costume, ma an
che perche sappiamo che, 
per important! che siano i 
nsultati acquisiti, siamo sol-

I tan to ai primi passi del cam 
mino. lungo e difficile, per 
fare della gioventu italiana 
una protagonista essenziale 
del rinnovamento democratl-
co e socialista del nostro 
paaae. 

Nrnando Di Giulio 

ogni residua scoria e stata 
bruciata dal dibattito. che ha 
investlto — in centlnaia e cen-
tinala di assemblee del circo-
II e nei 100 e piu congressl 
federal! — non meno di 25 
mila giovani e ragnzze Per 
ciA. pii'i che da augurarsi. 6 
da prevedersi che il Congres
so non si attarderfi tanto in 
superate analisi retrospettlve. 
ma che sapra subito. di slan 
cio. porsi davanti al venta 
glio dei problem! gravi ed 
urgent! di oggi. delle lotte cht> 
la gioventu ,nelle fabbnehe. 
nelle scuole. nei campi puo e 
vuole condurre per le rifor 
me. per una avanzata verso la 
democrazia e il socialismo, 
per una pit) Incisiva azione 
antiimperialistica (tema. que-
st'ultimo. che e stato tra i 
dominant! nei congressl pro 
vmciali. secondo le miglion 
tradizioni della gioventu ope
ra la italiana). 

Grazie a quest'opera la 
FGCI e ormai ncostituita in 
tutte le feder<izioni. anche se 
penn<int>i)nii zone piu arretm 
te dal pun to di vista della 
luiza urgdinzzata Basiario pu 
chi dati per dimostrare non 
solo il forte progresso realiz-
zaio in menu di un anno, ma 
anche la conferma della « ne
cessity > — evidentemente av-
vertita da tanti giovani ..* la 
risposta e stata cos! positiva 
— dell'esistenza della FGCI. 

Nel Nord, Torino e gia ol
tre il 100% degli iscritti dello 
scorso anno. Venezia oltre il 
150%. Padova e passata da 
266 ad oltre 320 iscritti; men-
tre — nel Sud — Avellino e 
cresciuta da 80 a piu di 400 
iscritti, Capo d'Orlando (Sici
lian da 185 a piu di J50. Brin-
disi da 166 a 364, Nuoro da 
420 ad oltre 500; e - nel Cen
tre — Firenze ha superato i 
3U00 iscritti, Pisioia e passa
ta da 452 a 621, rwma da 2500 
a piu di 3.000. Perugia da 
431 ad oltre 750. E la FGCI si 
ricustuuiace anctie an eauriu, 
tra i giovani lavoraton emi-
grati: a Zungo. in Svizzera. e 
statu cre*iio un circoio cun 
piu di IUU ibcrilti. 

Un processo di crescita no 
tevole, dunque, contermato 
dai dati nazionali: oiire 14 
mila reclutati nei primi mesi 
di quest anno; piu di 50 fede-
raziom che hanno superato il 
numero di iscritti dello scor
so anno; mentre complessiva-
uit-iiit si e ai lM% uegu iscrit
ti del 1970 alia stessa data. 
Tutte le organizzazioni si so
no impegiute a giungere al 
CongreiiO nazionale con il 
luuvo degli i-scriUi del 'Hi. co 
me bait per un'ultenore for
te eapansione organizzativa. 

Nfs>ur) trimilaiiMiiti 1 com 
nagni della FGCI sono i pri
nt. a IIKJ.CCUC I Ilium c I Hid 
degudlezza della lui/d orgd 
n\7zata nspettn ai suoi grandi 
compiti. Ma cosa significano 
qucstc citic pui pdi^.diif Co
sa c*e dieiro? Dietro vi e un 
grande lavoro. la dimostrazio-
ne dello spirito di sacrificio. 
dello slancio. della capacita di 
cenlinaia e centinaia di gio 
vani quadn politici. una nc-
che/za nuova per la demo 
crazia e il movimento operaio 
italiano Ed esse sigtuhcano 
che in meno di un anno si 
e potuto rictJ^iituire un largo 
quadro di base e dingente a 
livellu intermtrdio e naziona 
le In altre parole, si e in 
gran parte reahzzato un ncu 
pero. nel mondo giovanile, del 
le caratteristic!ie della milizia 
comunista organizzata. Tutto 
questo lavoro e auesti risul-
tati rendono possibili la rea-
lizzazione di una delle indica-
zioni organizzative delle «te
st » congressuali: la ricompo-
sizinne del Comitato centrale 
della FGCI. 

Caraitenstici dell, prepara 
zione congressuale sono stall 
altn due elementi di nlievo 
I-d parteCipazione alle is^em 
blee dei circoH ed ai con 
gressi rederali di molti giova 
ni operai. di apprendisti. di 
ragazze lavoratrici: segno di 
un allargamento del quadro 
orgamzzato nella FGCI, che si 
era ristretto negli anni scor-
si quasi esclusivamente agli 
studenli. E la presenza di rap-
presentanti degli altn movi
menti giovamli. dai socialpro* 
leian. ai socialist!, ai demo 
cnstiani. agli acli«ti .ai re 
pubhlicani Non si e trattato 
di una presenza formale. da 
« osservaton » Nella meta al 
meno dei congressi provmcia 
h i rappresentanti degli altn 
movimenti hanno preso La pa 
rola. hanno c dialogato » con 
i giovani eomunisti. partecipi 
della stesaa tematka di lotta. 

AndrM Pirandello 

Si apre stamane a Firenze - 750 delegati ed oltre 300 
invitati - La delegazione del PCI guidata dal compagno 
Berlinguer - Rappresentanze giovanili da ogni parte 
del mondo - Delegazioni dei movimenti giovanili del 
PSIUP, PSI, DC, PRI e « gioventu aclista » 
Venticinnuemila giovani e ragazze hanno partecipato 
ai dibattiti che hanno preparito l'ass^se nazionale 

Marche 

Impegno 
del PCI 

per superare 
la mczzadria 
Incontro del compaqno 
Barca con i lavoratori 
della terra nel Mace-
ralese — lllustrata la 
pruposta di legge del

le sinistre 

Dalla gloriosa storia di ieri alle battaglie di oggi 

«Chi ha la gioventu ha Fav venire» 
Dal primo Congresso dello gioventu socialista nel 1907 all'adesione all'internazionale comunista - II 
PCI h nato come un partito di giovani - Migliaia di ragazzi davanti ai tribunali fascisti - Le brigate 

garibaldine in Spagna - DalPepopea partigiana ai dibattiti sulla reaita degli anni sessanta 

Durante 1 suoi dlciassette 
anni di attlvlla, il rribunale 
speclale (ascista emise 4.596 
cunaanne. poco meno dl due 
terzi dl quesie — esattamente 
3.507 — colpirono giovani mi 
non dl 30 anni, poco meno di 
un term — 1.508 — colpiro 
no giovani che non avevano 
ancora 25 anni L'enorme 
maggioranza di quesr< condan 
nati erano eomunisti. 

Nel ncordare queste cifre 
si sa bemssimo che ogni movi 
mento rivoluzionario ha una 
spina dorsale costttuiia dai 
giovani che per entustasmo. 
vigore fisico. maggiure dispo 
moilita di se stessi ne custi 
tuiscono I'avanguardia operan 
te. che per ciO siesso si trova 
piu frequentemenie alio sco-
perto. piii esposta alia repres-
sione Ma fermarsi a questo 
— parlando del perjodo fasci 
s u — signifies valulare un 
dato anagrafico e trsscurar-
ne uno poiiuco: D dato politi
co 6 formto dalla schiacciante 
majqdoranza dl giovani e in-
sieme dalla consapevolezza 
che is resist*nza ai fascismo 
non si svoigeva sui piano del
lo scontro fn>ntale ma del la
voro quotldiano di pf-nrtrnrjo-
ne ideoioRica- it fatto che in 
questo lavoro fosx^ro ancora * 
giovani a dlstmguersi. sposta 
— evidentemente — I crtt*ri 
di vaiutazione del dato. e in 
sieme tdemifica meglto cosa 
nanno signifies to I giovani nel
la storia del Partito comuni-
s u , 

Componente 
essenziale 

Nel 1931 Togllattl scriveva: 
«ChI ha la gloventb ha I'sv 
venire» e I swenire del co 
mumsmo iUliano — da quel 
lo che era nel 1931 a quello 
che e oggi quarant mm drpo 
— e legato appunto ai suo ccm 
tatlo con i giovani. il comuni 
smo aveva con se la gioventu 

Daltra parte gta tl PCI 
era nato come un partito di 
giovani: nel 1921, si congres
so di LlYorno — rlcordava 
Secchia In un artioolo su 
« N u o v a generazione s * 
Ormmsci e TogllstU non ave-

vano ancora 30 anni; e se non 
avevano ancora trent'annl 1 
dingentl del Partito k facile 
Immaglnare quale fosse I'eta 
media dei suoi aderenti. an
che se fra essl, owiamente, 
vi erano molti vecchi milltantl 
del partito socialista; ma la 
componente essenziale, deter
minant*, era proprio quella 
della gloventu dei suoi aderen
ti. II che. tra Paltro, sptega 
anche le cifre con le quail 
abblamo inlzlato: se tra 1 con-
dannati del Tribunate speclale 
i eomunisti erano la stragran-
dp maggioranza. pra naturale 
che questi condannatj fossero 
in massima parte molto gio 
vani Cosl come e naturale 
che si npeta il discorso quan 
do si parla del cadutt della 
Reslstenza- nella stragrande 
maggioranza erano giovani e 
giovanisslmi e nella stragran
de maggioranza erano eomu
nisti appunto perche il partito 
comunista era il partito del 
giovani 

Ma prima dl arrivare agli 
imputati gludicatl dal Tribu
nate speciate fascists e ai 
combattentl dells Reslstenza, 
II cammino della Federazione 
giovanile comunista e stato 
molto lungo Ouello che si tnt 
zia oggi a Firenze e II di 
<*iannovesimo rnn«resv>- uno 
del pochl casi in eul una cifra 
ha un valore relativo. poich^ 
i congressi della Federazione 
giovanile comunista Italians 
sono statl In reaita — con 
questo — undid. Ma come 
bisognava trasformsre 11 dato 
anagrafico in dato politico. 
cosl blsogna trssformare in 
dato politico quello che appa-
rentemente e un dato aritme-
tlco: la numerazlnne parte dal 
primo rOngrP'Jso. tenuto nel 
lPOt a Bologna dal Movimen 
to giovanile wlallsTa; anche 
1 surresslvl ^pttp congrpssi so 
no del movimento giovanile 
socialists, ma quest! giovani 
— negli anni — confluisoono 
necessarmmente verso le po 
sizioni comuniste Ed e noto 
che appunto sH'ottavo Con
gresso. tenuto nel gennalo del 
1921 • Pirense, i quattro quln-
U degli iscritti si pronuncla 
no per I'adeslone al partito 
comtmisU, eapellono la mlno-
rsnxa rlfonnltta • ajtumono 

I la denominazione di Federa 
zione giovanile comunista. il 
valore relativo della cifra. 
quindi, e legittlmo: e'e un 
nesso ideologico costante nel 
le assemblee giovanili sucoe-
dutesi dal 1907 al 1921. 

I Congressi 
clandestini 

Ma I giovani eomunisti non 
nanno molto tempo davanti a 
se: tl primo Congresso con 
la nuova denominazione che 
tengono I'anno success! vo e 
ancne I'ultimo che si svolga 
nella legalita. prima che la 
violenza fascista apra il perlo 
do dei Congressi clandes'Jm, 
dei tribunali speclaii e quindi 
della Resistenza armau. Un 
congresso clandestino. a Biel 
la. nel 1925. un altro a Zurigo. 
nel 1931; poi per vent'anni 
piu niente. C16 non signifies 
che l'attivita dei giovani eo
munisti e finiU, ma — al 
contrano — che ora e una 
dura, tensce attivita di mita. 
dl resistenza; ft la lunga sfi 
lata davanti al gludici del »ri 
bunslt fascisti. I'ostinato mm 
battere quando mnlti si f w i n 
vano se addirlttura. mm si 
rassegnavano 

II punto e questo: i gio/ani 
eomunisti finivano In gaiera 
a centlnaia e si rinnovavano, 
ne giungevano altri quando 
sembrava Imposslbile risor-
gere. 

Alia vigllia del Congresso 
tenuto a Zurigo. In un discor
so al Comiuto centrale della 
FGCI, II compagno Togllattl 
aveva detto: «Il vostro com-
plto fondamentale credo sia 
quello dl riusclre ad avere In 
questo momento una politics 
giovanile e di svllupparla am 
piamente tra le masse enormt 
di giovani che 11 fascismo op 
prime, sfrutta e cerca dt cor 
rompere Dovete riusclre a 
poruire in quesU massa di 
giovani lo spin to di nvolta 
e la rivolu effettiva contro II 
fascismo e contro tl regime 
caplUlistico Dovete riusclre 
ad essere vol a fare dl questi 
giovani un'avanguardla. 

In seno a quesU massa do-
i vet* riusclre a avolgera una 

attivita moltepllce dl agita 
zione e di propaganda, ui pc 
netrazione nelle organizzazioni 
awersarie per disgregarle.. 
L'importante e che vol sap 
plate che 11 vostro lavoro e 
un lavoro di importanza pri 
maria per tutto 11 partito. Un 
fermento che venga seminato 
e si diffonda su di un terreno 
cosl favorevole. tra le masse 
giovanili. sara un contrlbuto 
potente per Tacceleramento 
non solo del vostro lavoro. 
ma del movimento rlvoluzio 
nario in generate a. 

II fermento. »ppunto, era 
stato seminato e si ditfondeva 
su un terreno favorevole e ga 
rantiva un costante afflusso dt 
forze nuove al posto di quelle 
che la repressione poliziesca 
fascista rlusciva a ugiiare 
fuori dalla lotu. Certo si ca
dre bbe nella mitizzazione se si 
affermasse che questo accade-
va senza scosse, con regolan-
ta e che «sempre» I vuotl si 
riempivano e che «Uittl» i 
vuotl si riempivano. In ulti
ma analisi. ami, affermare 
que?to signlfichprebbp toglle-
re valore alio spin to dl sacri
ficio alia capacita dl lavoro 
di quei giovan che ritevsevano 
contmusmente una tels che 
gli altn continusmente lare 
ravano. la nteasevano in una 
sttunztone disperata daila 
quale non si vedeva una via 
d"uscita prosslma. Pero la ri-
t esse vano. 

II Fronte 
della Gioventii 
In fondo, per molti del gio

vani di quegii anni, andare a 
combattere in Spagna fu qua
si una liberazione: si mette 
va in perlcolo la vita, ma al 
meno si aveva 11 nemlco dl 
fn>nu» — lul armato. loro ar 
matl — e lo scontro era fac 
cla a faccia. piu immedlato e 
piu drammatlro. ma meno lo-
gorante del silenzioso. oscuro 
lavoro dl ogni glorno del qua 
le al sapeva che prima o poi. 
In un modo o neiraltro, avreb-
be fatto finlre nelle manl del
la pollUs, 

Per6 11 lavoro piinclpaJe re-
aUva quello • 1 f rutu al vl-

dero nella guerra dl Libera 
sicne. I! rnaggior numero dei 
giovani che entrarono nelle 
formazioni partigiane er-ino 
eomunisti; ma solo una pic-
cola parte entrarono nella Re 
slstenza perche erano gia eo
munisti: la magglor parte 
scoprl dl essere comunista 
nella Reslstenza. Insomma: 
era 11 fermento che germo-
gllava; un fermento di ribel-
Hone che portava forze — 
tdeologicamente inconsapevo-
II — a chi si era sempre ri 
bellato La conquista della 
consapevolezza era un dato 
successive ma che non si sa-
rebbe verificato senza tutta 
1'oDera precedente 

Nella Resistenza (e negli an 
m immediatamente success! 
vi) operO il Fronte della Gio
ventii; ma quando si parla del 
Fronte — nel quale confluiva-
no tutte le forze giovanili de-
mocratiche e antifasciste — si 
parla necessariamente di Cu
rie!: si parla dl un glovane 
comunista. Non per patriottl-
smo di partito. per rivendica-
re comunque dei meritl. ma 
perche lul ne fu Panlmatore 
e se il Fronte non riuscl a 
consp«uire gli oblettlvl che si 
era preffssl, molto dipese — 
sen7<* dnbhio — proprio dalla 
morte di Curlel 

Nel "50 la FGCI ha rlpreso 
la sua stona ed e ormai sto
ria recente Resta forse solo 
da ricodare che al XIV Con
gresso Togllattl dlsse a! gio
vani: cSapniate volgere lo 
sguardo e I'anlmo al di Ik, 
molto al d) Ik del vostrl grup-
pl. del vostrl clrcoll, della no
stra org&nlzzazlone»: era tl 
1955. si comlnclava ad usdre 
dalla «guerra freddas, dalle 
contrapposlzionl rlgide e In-
translgentl per cercare un in
contro nella reaita con le al
tre forze Dn Incontro che si 
manifesto nelle grandi glorna-
te dt iotta del glugno e del 
lugllo isfin e rhe forse non fu 
poi custndlto e compreso co
me sarebne stato necessatio 
se I "ultimo Congresso della 
FGCI e del 1966: un « salto» 
dl cinque anni aU'Interno del 
quail e un perlodo dl Incer-
tezza e dl crlsl. Ma questa 
b storia di oggi e aark ap
punto 11 Congresso dl Flrenae 
a valuUme 11 slgnlncato. 

Dil noitro inviato 
MACERATA. 24. 

Incontro dell'on. Luciano 
Barca, vice presldente del 
gruppo del deouLati eomuni
sti, con i mezzadri di contra-
da Botondolo, a 10 chilometri 
da Macerata: siamo nel cuo 
re della campagna marchigia 
na. E' presente pure 11 com
pagno on. Domenico Valori, 
uno del presentatori della pro-
posta dl legge PCI PSIUP per 
la «trasformazlone del con-
tratti di mezzadria e colonla 
ed altn In contratti d'afflt-
to» E' appunto questa con-
versione del contratti oggetto 
dell'incontro. svoltosi In un 
circolo «4 R» stracolmo dl 
contadlni. Inizlative del gene-
re. promosse dal nostro par
tito. avvengono in questi gior-
ni In numerose zone agrico-
le delle Marche. Intervengono 
deputatl e conslglierl regio-
nail eomunisti La parteclpa-
zlone dei mezzadri e eleva-
tisslma Qui a Botondolo. tut-
tovia, una particolarita- la 
quasi totallta deU'assemblaa 
e costituita da mezzadri non 
eomunisti. Moltisslml hanno 
votato finora per la DC 

Tocca al compagno Valori 
lllustrare sia le nuove nor
ma suirafflttanza <che hanno 
profondamente modificato le 
precedentl a tutto vantaggio 
del coltivatore), sia la que-
stlone del superamento della 
mezzadria attraverso l'affltto. 
Su quest'ultimo punto vi sono 
anche proposte di legge della 
sinistra d.c e del PSI, men 
tre se ne preannunciano al
tre La proposta PCI PSIUP ha 
il merito di preclsare tutti 
gli aspettl della converslone 
del contratto Ad esempio 
quella DC accoglie per la con 
versione anche I contratti 
« nulli ». cioe. stipulati dopo 
II 1964 Ma si ferma II PCI 
e PSIUP agglungono 1 con 
trattl dlsdettati (sono 9 mila 
solo nelle Marche) e i con 
trattl per I quail ai mezza-
dro e stata fatta sottoscri-
vere la rescissione ad una 
determinate scadenza 

Altro partlcolare importan 
te della proposta PCI PSIUP: 
in essa si prevede II man-
tenlmento'ai mezzadri dive 
nuti affittuari dell'assistenza 
medlca. 

Al circolo (i 4 R» la dlscus-
slone e stata Intensa ed inte-
ressante. I mezzadri hanno 
chiesto e dato pareri su im
portant! problemi tecnici con-
nessl alia trasformazlone del
la mezzadria In affltto: il pas-
saggio delle scorte vive e mor 
te. I mutui sulle mieliorle 
fondlarle promosse dal col
tivatore. 1'entita del titto il 
meccanismo per la valutazio 
ne del prezzo della terra 

Circa le prospettive imme
diate un « vergaro a parla per 
tutti: «Sono d'accordo con 
quanto e stato detto qui Pe-
r6 blsogna far presto Sono 
vent'anni che aapettlamo... ci 
siamo invecchiatl sopra ed 1 
flgll vogliono andarsene dalla 
terra. Questa e la volta decl-
siva. Blsogna spuntarla Sen-
n6 1 padroni ce la fanno pa-
gare e I'agricoltura la fanno 
dl testa loron. 

«La questlone non e solo 
economica e giuridlca: 6 una 
categoria che vuole trasfor-
marsi, sono centinaia di mi
gliaia di mezzadri che si bat-
tono per dlvenire flnalmente 
fiberf colttvatori. Ecco cio 
che piu temono gli a gran ed 
I loro alleati Ecco anche per
che la legge sulla trasforma
zlone dei contratti sara una 
pelle dura da strappare a: oe 
serva il compagno Luciano 
Barca. il dlrigente comunista 
rifertsce au rltardl e lentez-
ze riscontrabili nell'ifer par-
lamenUre delle proposte di 
legge In argomento. Contem-
poraneamente avanza Toffen-
siva agraria con le disdette. 
la creazione di «squad re a 
difesa della propriety a. gli ap 
pelll per un blocco reaziona-
rio. la diffusione di false no-
tizle per Impaurlre i mezza
dri (una volU affittuari — 
si mmaccia - dovrete tutti 
dlventare socl delle coopera
tive rossei. 

« Perche la legge sia appro-
vata nei modi e nei tempi 
qui giustamente richiestl — 
sottollnea II compagno Barca 
— occorre una grande mobi-
litazione nelle campagne. una 
mobllitazione dl Upo eletto-
rale per dimensionl e capil-
Iarita. I mezzadri debbono 
trovare e rafforzare le loro 
alleanze. In primo luogo con 
la classe operala diretumen-
te interessata ad un rinnova
mento e ad uno sviluppo de-
mocratico nelle campagne- Noi 
eomunisti vi aiuteremo in te
le senso ed anche per Inde-
bolire il blocco che gli agra-
n intendono creare Infatti. 
stlamo studlando delle pro
poste In relazione a partioo-
Iari condizionl di certi picco-
li concedenti che non posso-
no owiamente essere confu-
si con I gross! agrarl. 

Quindi. mobiliUzione. al
leanze ed unlta, unlU all'in-
terno della categoria e con 
le altre categorie dl conta
dlni*. 

Quesfappello all'unlta e dt-
venuto subito operante. In
fatti, al termine dell'incontro 
II compagno Dsndolo Seba-
stlanelll. dlrigente della Fede-
ratione del PCI di Macerata, 
ha sottoposto all'assemblea il 
testo di una petiz.onc diret 
U al presldente della Cime 
ra Pertini ed ai gruppi par 
lamentarl. nchiedente una ra 
plda approvazlone della leg 
ge sulla conversione del eon 
trattl. La petition* e suta 
sottoscritu da tutti I pre
sent!. 

Walter Montanari 
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II PCI: dare al cinema 
una politica di 
ampio respiro 

civile e culturale 

AII'Ariccia sabato e domenica 

Larghe adesioni al 
convegno ANAC-AACI 

II carattere dl vero e pro-
prio avvenimento rappresen-
tato. nel mondo. del cinema. 
e tra le forze impegnate nel-
la battaglia per il nnnova-
mento delle strutture cinema-
tografiche, dal convegno 
«Cuntru le strutiure di oggi 
per il cinema di domani > 
promosso dalle due associa
tion! di autori. ANAC e AACI. 
va molto al di la del fatto 
specifico che si tratti della 
prima iniziativa urtitaria del 
le due associazioni di autori 
• tre anni dalla scissione 
del '63. Infatti. come d sotto-
lineato in un comunicato dif
fuse dai promotori « all'iner-
zia dell'esecutivo — nell'af-
frontare i problem.' del cine
ma nella loro globalita — ha 
corrisposto finora la manca-
ta unita degli autori. tecnici. 
attori e lavoratori del cine
ma. delle associazioni di ca-
tegoria e dei sindacati. del
le organizzazioni democrat!-
che del pubblico. dei giorna-
listi cinematografici. ecc.. 
sull'indirizzo e il contenuto di 
fondo di un reale rinnova-
mento legislative e struttu-
rale. Trovare questa piatta-
forma unitaria, dibatterne i 
punti nevralgici P discrimi-
nanti. verificarsi. contarsi 
con le grandi confederazioni 

del lavoro che rappresentano 
i fruitori del mezzo cinema-
tografico (reali e potenziali) 
sono lo scopo e la ragione del 
Convegno». Questo si terra 
come I gia noto. sabato e do
menica al Centro studi della 
CGIL ad Ariccia. 

Tale contenuto. di cosl evi-
dente e piu generate portata. 
6 stato immediatamente rac-
colto da tutta una st*rie di 
organismi rappresentativi che 
hanno dato immediata ade-
sione: la FIOM. che parte-
cipera al Convegno con una 
relazione sui problemi della 
informazione in rapporto 
con il lavoratore-utente; 1 sin
dacati di categoria FILS. 
FULS ed UIL-Spettacolo: la 
Societa Attori Italiani (SAI). 
1'Associazione ricreativa cul
turale italiana (ARCI). l'As-
sociazione registi indipenden-
ti televisivi (ARIT). la Fede-
razione italiana Cineforum. la 
Federazione italiana circoll 
del cinema (FICC) e una 
rappresentanza del Sindaca-
to nazionale giornalisti cine
matografici italiani. 

La maggior parte" di que-
ste associazioni e organismi 
interverranno con relazioni 
sui punti previsti nell'ordine 
del giorno dei lavori. 

Un clamoroso annuncio 

Sinatra sceglie 
la vita privata 

II canfante-attore deciso ad abbandona-
re il mondo dello spefftacolo e la politica 

Vivo successo 
a Milano della 
«Madre» di 
Brecht-Gorki 

MILANO. 24 
Vivo successo ha riscosso La 

tnadre. la riduzione drammatica 
di Beltolt Brecht dall'omonimo 
romanzo di Massimo Gorki pre-
sentata ieri sera al Teatro Li-
rico di Milano. dalla compagma 
tedesca cShaubouhne am hal-
leschen ufer >. Gli attori. che 
hanno dato vita nel 1970 al 
primo collettivo teatrale della 
Repnbblica federale tedesca. 
Bono stati a Iungo applauditi 
dal pubblico. 

Nella rappresentazione di due 
vite che si intrecciano. quella 
della madre Pelagia Vlassova 
(Therese Giehse) e del figlio 
Pavel Vlassov (Heinrich Giskes) 
viene posta — come e noto — 
in risalto la graduate presa di 
coscienza della classe operaia 
russa. Lo spettacolo e diretto 
dai registi Schwiedrzick. Steckel 
e Stein: le musiche sono di 
Peter Fischer e rallesUmento 
ocenico di Klaus Weiffenbach. 

Alfri due film 
selezionoti 
per Cannes 

PAR1G1. 24 
Altri due film sono stati se-

lezionati dal direttore del Fe
stival di Cannes. Robert Favre-
Le Bret, per la mamfestazione 
cinematografica francese. in 
programma dal 14 al 28 mag-
gio. Si tratta dello spagnolo 
Goya, di Nino Quevedo. e del-
rungherese Amore. di Karoly 
Makk. 

Muore in un 
incidents stradole 

il registo 
Basil Dearden 

LOXDRA. 24. 
II noto regista britannico 

Basil Dearden e morto ten sera. 
in un grave incidente stradale, 
awenuto vicino a Brentford sui-
1'autostrada M4. 11 regista sta-
*a tomando a Londra dagli 
atudi cinematografici di Pi-
newood dove dirigeva un film 
western. 

Tra i film di Dearden. alcuni 
sono abbastanza noti anche in 
Italia. Ricordiamo. tra gli altri. 
Cuore priowniero |1SH6>. Fri-
da. Vamante straniera (1947). 
Sarabanda tragica (I94A). La 
gabhia d'oro e I aiovam ucci 
dor.G. un film <sulla pohzia in 
glese (1950). Olln in augualo 
(1951). il pregevole Victim 
(1961) e Khartum (1966) 

II suo ultimo film The man 
tcho haunted himself parlava di 
un uomo che resta vittima di 
un incidente stradale proprio 
•uU'autostrada M4, vicino al 

in cui Dearden c morto. 

PALM SPRING. 24 
Frank Sinatra ha annunciato 

che si ntira dal mondo dello 
spettacolo L'annuncio e conte
nuto in una lettera che Sinatra 
ha inviato ai suoi famihan e 
copie della quale sono state 
inviate anche ad alcuni amici. 
Sinatra senve che non ha pro-
getti concernenti film, televi-
sione o attivita di incisione m 
canzoni e aggiunge che la sua 
decisione e defmibva e com-
prende anche la partecipazione 
ad attivita politiche oltre che 
l'attivita nel campo dello spet
tacolo. 

Sinatra — che ha 55 anni — 
nella lettera. espnme la spe-
ranza di poter trascorrere piu 
tempo con la sua famiglia. con 
gli amici pio inttmi e forse di 
poter «senvere un po » Egh 
aggiunge moltre che gli pia-
cerebbe una attivita nel campo 
dcll'insegna memo 

L'annuncio del ntiro di Sina
tra e giunto quattro mesi dopo 
che la Warner Bros ateva me-
lato che rattore-cantante era 
stato costretto a ntirarsi dal 
cast del Tilm Dead right in U-
vorazione a Hollywood. Nel film. 
Sinatra avrebbe dovuto interpre-
tare la parte di un polizioUo: 
pare che egli sia stato costret
to a ntirarsi a causa di una 
affezione alia mano destra che 
gli procura dolore e rastidw. 

Sinatra, che ha un apparta-
memo a New York e una casa 
a Beverly Hills, trasvorre la 
maggior parte del suo tempo a 
Palm Springs Sua madre vive 
con lui 

Kgh cominctA la sua camera 
come cantante prima con I'or-
chestra di Harry James e poi 
con quella di Tommy Dorsey 
alia fine degli ar.ni *30. Per la 
sua partecipazione al film Da 
qui all'etermtd ha oltemito lo 
Oscar nel 1953. 

Le organiche proposte dei comunisti si contrap-
pongono alia pratica «meschina e deleteria» della 
DC e del govarno - Testimonialize di lavoratori 

, Una « politica di amplo re
spiro, a Iungo termine * per 
11 cinema italiano e indicata 
dal Partito comunista ai la
voratori. agli autori. agli altri 
partiti. alle forze sindacali. Un 
c primo chiarimento sulle no-
stre posizioni e proposte > era 
l'obiettivo. pienamente rag-
giunto. della conferenza stam
pa promossa dal gruppo par-
lamentare del PCI alia Came
ra. e svoltasi nel tardo pome-
rigglo di martedi a Monteci-
torio: present! numerosi gior
nalisti di varie tendenze (tra 
di essi. quelli degli organi dei 
prnduttori e degli esercenti). 
folti gruppi di lavoratori delle 
aziende cinematografiche di 
Stato e private, sindacalisti. 
dirigenti degli entl cinemato
grafici pubblicl. autori e atto
ri (Amldei. Bertolucci. Suso 
Cecchi D'Amico. Gregoretti. 
Maselll. Montaldo. Rosi. 1 fra-
telli Taviani. Volonte. ecc) . 

Per il gruppo comunista 
e'erano. con il suo presiden-
te Ingrao. i compagnj deputa-
ti D'Amico. Malfatti. Ma-
schlella. II compagno Giorgio 
Naonlitano. a nome della Se-
zione culturale della Direzione 
del PCI. ha svolto una artico-
lata relazione. puntualizzando 
Innanzitutto le responsabilita 
dei partiti di governo. e della 
DC in primo luogo. nell'attua-
le precaria situazione della ci-
nematografia nazionale. Da 
parte governativa non e venu-
to nulla di nuovo. in questi 
ultimi tempi, se non l'c esan-
gue decreto » sui riordinaraen-
to dell'Ente gestlone. Sin dal 
luglio SOOTSO. invece. i comu
nisti hanno presentato* una lo
ro proposta organica di rifor-
ma di tutto il settore. Propo
sta che. certo, essi considera-
no aperta al dlbattito. alia di-
scussione. al confronto. 

Quali i criteri ispiratori del
la nostra proposta? Principk) 
di fondo e che c la crisi si 
combatte attraverso uno sfor-
zo di qualificazione culturale 
e civile del cinema » e che 
«l'intervento dello Stato. si 
giustifica solo in rapporto a 
questo sforzo *. Occorre dun-
que un serio e concrete impe-
gno per la promozione di nuo-
ve energie intellettuali. di 
nuove forze creative. A chi 
proclama la < sovranita > del
lo spettatore. che con le sue 
« libere » scelte determinereb-
be gli orientamenti della pro-
duzione cinematografica e i 
modi della circolazione di que
sta. noi ribattiamo che alio 
spettatore bisogna garantire 
una molto maggiore liberta ef-
fettiva. anche attraverso la 
costituzione di circuiti di sale 
a gestione pubblica. i quali 
rompano il monopolio mercan
tile deU'esercizio. E bisogna 
sollecitare un crescente inter-
vento organizzato degli spetta-
tori, mediante lo sviluppo del-
11'associazionismo culturale. 

Confronto 
critico 

Noi riteniamo vi debba es-
sere un coordinamento fra la 
produzione cinematografica e 
gli altri mezzi di comunicazio-
ne di massa (dalla televisione 
ai piu moderni strumenti quali 
le cine-video cassette) anche 
in riferimentA a una attivita 
specificamente volta a fini di 
dattici. ali'elevamento del gu
sto e della cultura individuali. 
Ma riteniamo pure che dello 
spettacolo cinematografioo si 
debba preservare II c caratte
re sociale .̂ di t conrronto cri
tico collettivo*. come suo de-
gno distintivo incancellabile. 

Di fronte a tali esigenze. an-
tictie e nuove. sia il perdurare 
di una pratica di govemo 
« meschina e deteriore ». La 
ricerca dell'* esangue decreto* 
per TFnte gestione. 1'oscura 
faccenda di «Dinncitta». il 
tentativo di una soluzione au-
toritaria per il problema della 
Mostra di Venezia: tutto cio 
denuncia. nel governo e nella 
DC. l'assenza di una capacita 
e volonta riformatrice, Tas-
senza di una sensibilita demo-
cratica. Ambigui sono anche 1 
propositi della DC per quanto 
riguarda la censura. la cui 
abolizione in ^ede ammintstra 
tiva sarebbe pesantemente 
condWonata tra Faltm. dalla 
manrata riforma del codice 
penale 

Circa il decreto di riordina-
mento dell'Ente autonomo ge
stione cinema: noi consideria-
mo aperta la questione. sta nel 
metodo sia nella sostanza. Que
sto decreto e U frutto di trat-

Mostre d'arte a Roma 

L'Apocalisse 
secondo Velly 

tative. di patteggiamenti di 
vertice. sottratti (proprio con 
la formula del «decreto pre-
sidcnziale») al giudizio. al 
controllo del Parlamento. Nel 
merito: il decreto prevede. per 
il Consiglio di amministrazio-
ne. una struttura burocrattoo-
autoritaria; i grandi interessi 
collettivi. che secondo noi pos-
sono essere espressi dalle 
massime organizzazioni sinda
cali del lavoratori. non vi han
no diritto di rappresentanza. 
mentre si e escogltato un pa-
sticcetto corporativo per ten-
tar di coinvolgere nella ge
stione. in posizione assoluta-
mente minoritaria e subordi
nate. i rappresentanti del di-
pendenti delle aziende di Sta
to. Le consultazioni con criti-
cl. autori. attori. esponenti di 
organizzazioni cultural!, sono 
escluse. o previste In misura 
irrisoria. vanificante. Ombre 
gravi permangono sull'entita e 
1'utilizzazione dei finanziamen-
ti destinati all'Ente e alle so
cieta (Cinecitta. Istituto Luce. 
Italnoleggio) in esso inqua-
drate. 

Le richieste per 
VEnte gestione 

I comunisti hanno preso. a 
questo proposito. una nuova 
iniziativa: dalla loro proposta 
di legge generale hanno stral-
dato la parte rlguardante 
l'Ente gestione. presentandola 
in forma autonoma. come pro
posta di legge specifica: di 
essa. i nostri deputati chiede-
ranno la discussione abbinata 
con quella sulla legge finan-
ziaria per l'Ente. che il go
vemo dovra comunque sotto-
porre (diversamente dal de
creto) al vaglio del Parla
mento. 

In sintesi. la nostra proposta 
per l'Ente gestione prevede: 
a) ristrutturazione e potenzia-
mento delle societa cinemato
grafiche pubWiche. mediante 
adeguati finanziamenti. 1'uni-
ficazione della volonta opera-
tiva. restensione dei compiti 
(cinema didattico. scientifico-
dlvulgativo. ecc.). 1'allarga-
mento a sfere oggl imprati-
cate (formazione di un circui-
to pubblico di sale che. ge-
stite dalle local! organizza
zioni culturali e popolarl. ali-
mentino la conoscenza delle 
opere piu significative e adot-
tino una politica di prezzi ac-
cessibili agli strati meno pri-
vilegiati del pubblico: diffu-
sione del cinema nella scuola 
e nelle universita). un'opera 
che giovi a una stretta colla-
boraztone tra le societa cine
matografiche statali e le coo
perative. e che faciliti la crea-
zione di « gruppi liberi di pro
duzione >: b) la democratizza-
zione della gestione del patri-
monio cinematografico pub
blico. 

Alia relazione di Napolitano 
hanno fatto seguito divers] e 
vivaci interventi. Di partico-
lare rilievo quelli dei lavora
tori di varie aziende: Marcel-
litti (Technicolor). Pirolli (De 
Laurentiis). Tocci (Cinecitta). 
Simoni (De Laurentiis). che. 
col calore della testimonianza 
diretta. hanno ribadito la ne-
cessita di una svolta della po
litica cinematografica. di un 
autonomo intervento dello Sta
to. perche non si continui a dar 
soldi agli speculatori privati. 
ai cprestanome degli ameri-
cani 9, ai padroni del cinema. 
insomma. responsabfli col go
verno e con la DC dell'attuale 
stato di cose. Responsabili. co
me ha detto efficacemente 
Tocci. di quella c subordina-
zione industriale e culturale a 
Hollywood >. della quale oggi 
si pagano le spese (e Marcel 
litti ha denuncia'o le minacce 
di ridimen^ionamento che pe-
sano sulla Technicolor, la mag
giore azienda privata del set-
tore. con i suoi 700 diDendenti). 

E' intervenuto anche il com
pagno Argentieri. segretario 
della Commissione cinema del 
PCI; egli. hi particolare. ha 
chiarito la portata delle ded-
sioni da noi proposte nel cam
po deU'esercizio (dal riscatto 
delle sale cinematografiche co-
munali per una attivita cultu-
ralmente qualificata alia tota-
le detassazinne per I « cinema 
d'esvii». fino alia possibilita 
che lo Stato rilevi in prima 
persona la gestione dei cine-
matografi). Concludendo. il 
compagno Napolitano ha rivol-
to alle forze politiche e sinda
cali. ai lavoratori e agli auto
ri. l'appello a un contatto. a 

Iun confronto. a una verifies 
di idee e di Indirizzi. 

Jean Plerrt Velly - Roma; 
gallerla « Don Chliclotte > 
(via A. Brunenl 21a); flno 

v al 31 marzo; ore 10-13 e 17-20. 
Vive e lavora presso Roma il 

gio vane incisore francese Jean 
Pierre Velly. Le 36 incisioni 
qui esposte — acquaforti. bulini, 
punte secche e tec niche miste 
— lo rivelano un tecnico for-
midabile e fino al punto che, 
in piu di un'immagine. la tee
nies e il solo contenuto e la 
sola certezza dell'artista in un 
mondo che egli vede scon vol to 
da una moderna Apocalisse o 
dissolversi in un marciume or-
ganico di oggetti inutili. Non e 
soltanto un tecnico. natural-
mente. ma e chiaro che la tec-
nica rappresenta per lui un 
comportamento razionale nel 
caos della vita attuale. E' poe-
ta e visionario di immensi spa-
zi dove av̂ vengono ambigue me-
tamorfosi e dove masse di uo-
mini vanno al massacro o a 
un misterioso giudizio universa
le. Dietro U lirismo delirante e 
apocalittico e'e una coscienza 
civile assai vigile e angosciata. 
Nel caos e dal giudizio salva 
una bella forma di donna In
tegra e sensuale; e salva il 
proprio erotismo. Ha il gusto 
del « trompe l'oeil » antico co
me nel primo surrealismo euro-
peo. Le immagini hanno una 
trasparenza culturale di tale 
profondita die arriva fino alia 
sovraimpressione di immagini di 
DOrer e di Cranach, di Bal-
dung e di Ensor. 11 rapporto 
con le stampe di Ensor e piu 
libero. Come Ensor il Velly 
ama l'incisione come nticroco-
smo: battaglie di giganti e ca-
dute - di popoli inter! possono 
essere figurate con un segno 
infinitamente piccolo in qual-
che centimetro di rame o di 
zinco. C'e. qui, un foglio straor-
dinark) per lirismo visionario: 
e quelk) che figura un declivio 
immenso su cui 1'umanita sd-
vola verso l'annichilimento: si 
tratta di centinaia e centinaia 
di figure di pochi millimetri 
ciascuna. L'effetto e vicino an
che a certi risultati ottenuti da 
Jacob van Ruisdael e da Rem
brandt con la luce che bagna 
volti. abiti e natura. Velly e 
un grande malinconico e alia 
malinconia da la durezza del 
minerale. la esattezza del solido 
georoetrioo. Riesce a equilibra-
re la tensione vitale e tragica 
neD'immagine come fosse un 
tessuto. Ma la tendenza a so-
vraccaricare rimmagine di og
getti. di awenimenti. di segni 
in metamorfosi qua e la uccide 
1'evidenza plastica e fa meno 
chiaro U giudizio di Velly den-
tro la sua visione o realta 
d'una moderna Apocalisse. For
se. ci sono altri modi grafici. 
piu secchi e essenziali. per ri-
spondere con un vero ripopola-

mento umano. in arte, al men-
zognero affollamento degli og
getti della societa dei consumi. 

Amore di vita 
quotidiana 

Paolo Rlccl • Roma; gallerla 
t II tjabblano • (via della 
Frazza SI); flno al ft aprlle; 

' - ore 10-13 a 17-20. 
' Renato Guttuso presentatore. 
assieme a Carlo Bernari e 
Eduardo. di questa antologia, 
vede nei quadri dipinti dal Ric-
ci tra il 1967 e il 1970. e so-
prattutto in paesaggi come « La 
cupola verde > e in nudi co
me il grande c Torso» fern-
mmile. una tipicita nuova e ne 
indica la qualita pittonca in 
una < aura metafisica che si 
fa sempre piu meditazione sui 
quotidiano, sapienza e cando-
re». In questa esatta indica-
zione andrebbero. perd. com-
presi anche quadn come «Le 
modelle nello studio » (1967), la 
« Natura morta cor. maschera » 
(1969) e c Bagnante » (1970) che 
e, forse, il piu tipico dei qua
dri erotici e meditcrranei. An 
che perche l'aura metafisica e 
assai moderata mentre la sen-
sualita e assai forte. Mi sembra 
che l'aura metafisica serva al 
Ricci per dare evidenza monu-
mentale e primitiva all'eros nel
le immagini piu quotidiane. Un 

' altro aspetto della ricerca pit-
torica attuale del Ricci va sot-
tolineato ed e la qualita co-
struttrice, « apologetica > si po-
trebbe dire, della luce diurna 
o notturna nei confronti degli 
oggetti. E' un aspetto che mi 
sembra si sia sviluppato in 
parallelo alia piu recente espe-
rienza di Guttuso impegnato in 
un < raffreddamento > analitico 
della gestualita pittonca e nel 
rivisitare «sia la Metafisica e 
sia la tradtzione tedesca di 
Cranach Durer e Grunewald. 
Che 1'ambiente napoletano e la 
natura mediterranea siano il 
grembo che da al Ricci i mate 
riali umani e paesaggistici per 
nutrire il suo senso umano co-
struttivo e ben vero. Oggi. perd. 
non soltanto il suo mondo na
poletano sembra abbuiarsi come 
per il passaggio alto di una 
gran nuvola nera: ma certezza 
e amore di vita quotidiana. 
quando trovano c evidenza tat-
toJef nella pittura. mi sembra-
no sempre meno fondate su par-
ticolari caratteri napoletani e 
sempre piu su un senso storico 
drammaticb e su un rovello 
esistenziale. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: c La chlave 

del sogni » di Velly (19M). 

rz in breve 
Steve McQueen sara Henri Charriire 

HOLLYWOOD. 24 
Rtaolto il problema di chi impersonera Henri Charriere nel 

film tratto dal fortunato romanzo Papillon. Sara Steve McQueen. 
H film sari girato i'anno prossimo nelTAmerica latina. 

Molta paura per Warren Beatty 
AMBUKGO. 24 

L'attore amencano Warren Beatty. nolo per la parte da lui 
interpretata nel film Gangster story, per poco non e stato tra-
volto. ieri. da una locomotiva in movimento durante la npresa 
di una difficile sequenza del film DoUan. in lavorazione ad Anv 
burgo. L'attore se l'e cavata con molta paura. ma senza nem-
meno un graffia 

Odori in film con il sistema « Aroma rama » 
HOLLYWOOD. 24. 

Ci fu un breve periodo in cui i fiim, accanto alia colonna sooo-
ra, avevano una c ooionna otfattiva ». Si diffoodevano cioe in sala 
odori corrispondenU alle situazioni viste sulk) scherroo. 1 risultati 
deH'idea non parvero tanto briUanti. Tuttavia il produttore Charles 
Weiss, gia all'avanguardia in questo sistema col suo c aroma-
rama >. ba deciso di tornare alia canca. In ottobre. girera un film 
intitoiato Focul. sulle awenture di un giovane che cerca di libe-
rarsi in un mondo dommato dalle donne, e f« aroma-rama ». am-
modernato. rcso piu discreto. e meno costoso. sara nuovamente in 
funzione. 

VACANZE LIETE 

le prime 
Cinema 

Per grazia 
ricevuta 

In un paesino del Lazlo, Be
nedetto. ragazzino or fa no di en-
trambi i genitori e allevato dalla 
prosperosa zia, vive nel terrore 
del peccato: discolo di natura, 
e precocemente incline al richia-
mo dei seial. si petite durante 
la notte delle cose fatte o pen-
sate sotto la luce del sole. Un 
giorno, si comunica senia es 
sersi confessato, e l'ostia gli va 
di traverso: spaventatissimo, Be
nedetto fugge, fa una paurosa 
caduta, ma ne esce senza un 
graffio. Si gnda al miracolo, e 
se ne attribuisce il merito a 
Sant'Eusebio, ciu gia il prete 
ave\'a consacrato l'intemperante 
fanciulletto (e che questi, per 
suo conto, identifica in un bar-
buto, aitante compagno di letto 
della ziotta. da lui vagamente 
intravisto, e da lei gabellatogii 
per un'apparizione celeste). 

Con la pesante protezione di 
Sant'Eusebio sulla spalle, Bene
detto trascorre adolescenza e 
giovinezza in un convento dl f ra
ti, umilmente lavorando e in at-
tesa di un altro «segno >, che 
lo induca a vestire la tonaca. 
Ma il < segno > non arriva. e 
Benedetto e anzi spinto, dai 
buoni fraticelli, ad andare nel 
c mondo >. Diviene venditore am-
bulante (e perflno d'indumenti 
intimi femminili). viaggia qua e 
la, ma resta sempre verg.nello 
nelianima e nel corpo. L inoon-
tro con un farmacista ateo e 
l'.beio pensatore — quando or-
mai Benedetto e sui quaranta 

t anni — libera man mano dei 
suo: complessi il nostro c mira-
colalo»; e l'amore della bella 
figlia del farmacista completa 
l'opera. Benedetto e Giovanna 
(cosl ella si chiama) vivono in-
sieme, senza sposarsi, felici: lei 
aspetta un bambino. Ma ecco, 
il farmacista muore e, sia pure 
per la maligna mediazione della 
bigotta madre di Giovanna. ac-
cetta poco prima di spirare i 
sacramenti. A Benedetto man-
ca d'improwiso queU'appoggio. 
quel punto di riferimento (santo 
o demoniaco che sia). del quale 
egli sembra non poter privarsi. 
Disperato. tenta il suicidio*. men
tre lo operano (ed e in gravis-
sime condizioni), ripercorre 
mentalmente la storia che vi 
abbiamo gia esposto. La mat-
tina dopo. all'ansiosa Giovanna, 
il chirurgo dice che Benedetto 
se la cavera. c Ma e stato un 
miracolo » soggiunge. L'infermo, 
che ha ascoltato, sbarra gli oc-
chi. perplesso e spaurito. Si ri-
comincia da capo? 

Nino Manfredi (che proprio 
in questi giorni ha compiuto i 
cinquant'anni: auguri!) esordi-
sce con Per grazia ricevuta 
quale regista di un lungome-
traggio. Non dimenticheremo, 
tuttavia. il suo garbatissimo epi-
sodio « muto > ne\VAmore diffi
cile. e la sua collaborazione di 
sceneggiatore ad alcuni dei Aim 
interpretati. Per grazia ricevuta 
ha un po' il sapore di certe idee 
custodite con affetto, ma forse 
per troppo tempo: la vicenda 
appare ritagliata fuori d'ogni 
evidente connessione con la no
stra societa e con l'epoca attua
le, sospesa in un limbo agreste 
nel quale clericalismo e anticle-
ricalismo (ma piu questo che 
quello. forse) appaiono curiosa-
mentata ' c datati >. di stampo 
quasi ottocentesco. e il proble
ma della ricerca di Dio. cui 
sembra interessarsi il neo-auto-
re. si sminuzza nelle cadenze 
di un'invenzione narrative gra-
cilina, sebbene non triviale. e 
a volte allietata da qualche 
gag di pregio. Un certo gusto 
nella composizione flgurativa 
(colori e immagini echeggiano 
spesso. vohitamente. l'ingenuita 
dei «santini * e degli ex-voto) 
testimonia che 1'approccio di Ni
no Manfredi alia regia non e 
comunque infondato. E lo testi
monia la sua buona condotta 
degli attori: misurato ed effl-
cace lui. adeguati gli altri. da 
Delia Boccardo e Lionel Stan-
der. da Mariangela Melato a 
Enzo Cannavale. al piccolo Pao
lo Armeni e al simpatico Mister 
Okay. 

ag. sa. 

II clan 
del terrore 

Esattamente il 24 marzo 1964, 
nella sua abitazione di Holly
wood. stroncato da un attacco 
cardiaco. moriva Peter Loire. 
il prestigioso interprete di M 
di Lang. Tra gli attori del film 
a colori di Jacques Tourneur, 
71 clon del terrore (dove appaio
no lo scomparso Boris KarlofT 
e Vincent Price), riappaxe Peter 
Lorre nei panni dell'aiutante di 
un < industriale > di pompe fune-
bri (Price) sull'orlo del falli-
mento. Quindi. il film di Tour
neur. per lo meno. dovrebbe es
sere vecchio di sette anni, e la 
comcidenza ci sembra alquanto 
mistenosa se non un tantmo 
allucinante. Tuttavia. anche que
sta una strana comcidenza. II 
elan del terrore e un Him man-
cato soprattutto sui piano della 
suspence e su quello dslla <co-
micita ». perche. tra raltro. vuo-
le essere soprattutto un film 
macabro-satirico sui tentativo di 
seppellimento del padrone di ca
sa di Vincent Price possibil-
mente morto. Infatti. nel croUb 
dell'impresa. fl Price vorrebbe 
anche trascinare 0 suo padrone 
di casa che lo minaccia di sfrat-
to per inadempienze contrattuali. 

vice 

W 
controcanale 

LA SCELTA DEL PIANETA -
La seconda puntata dell'in-
chiesta L'Ultimo pianeta ha con-
fermato Valto livello di questo 
programma. Fmalmente un'in-
chlesta chiaro, documentata, ri-
gorosa e vigorosa. nella quale 
una notevole quantitd di iri/or-
mazioni viene ojferta al tele-
spettatore non in modo indif-
ferenziato, non come in un di-
luvio che sconcerta e confonde 
(e Jin'tsce, inevitabilmente per 
annolare), ma con un r'xtmo, an
che spettacolare, che lascia 
campo alia riflessione e la sti-
mola, e con una accurata e in-
telligente scelta delle immagini 
che Integra efficacemente il 
discorso e lo sostiene costante-
mente. E qui. ci pare, e giusto 
citare I'operatore Giuseppe De 
Mitri e il montatore Dujella 
che. sia pure nei limtti che 
la struttura produttiva della 
RAl-TV impone anche ai tecni
ci, hanno dato il loro contri-
buto al programma. 

11 merito primo di questa in-
chiesta. ci pare, e quello di 
contraddire radicalmente la fa
cile tendenza a far credere che 
I'inquinamvnto, in tutte le sue 
forme, sia un fenomeno inevi
table, un fatale portato del 
< progresso >, e dipenda dalle 
t responsabilitd di tutti» (sol
tanto in alcuni momenti il com-
mento parlato cade nelle con-
suete, generiche espressioni 
che attribuiscono a un mitico 
* Uomo * o a una non qualifi
cata «civilizzazione > la re-
sponsabilitd di certi processi). 
Nel complesso. Gianluigi Poli e 
Alberto Baini, aiutati dal pro
fessor Tecce, non si limitano a 
descrivere e denunciare i di-
versi aspetti dell'inquinamento. 
ma cercano anche di risalitv 
alle cause concrete e di com
pters. quindi, una analisi. Basti 
ricordare i brani che si riferi-
vano all'industria automobili-
stica e a quella del petrolio 
o all'inquinamento delle acqvr: 

dai quali emergeva chiaramen-
te che I'inquinamento 6 una lo-
gica conseguenza del sistema 
che si regola sulla misura esclu-
siva della produzione e d«l 
profitto. • 

Eslstono enorml interessi che 
spingono verso I'inquinamento, 
che lo favoriscono; per questo, 
come e stato detto esplicita-
mente, < la scelta e tra inqui-
namento e margini di profitto ». 

Molto opportune sono state, 
in questo quadra, la interui-
sta a Sweezy, che ha collegato 
direttamente il problema del
l'inquinamento alia « rioroanii-
zazione della struttura sociale > 
(una struttura che. come si e 
visto. trasforma perflno l'opera 
di ripulitura in una speculazio-
ne). e la citazione delle dichia-
razioni di Muskie che indicava-
no finalmente la necessitd di 
mettere in discussione concetti 
come quelli di « tecnoloata >. 
< progresso ». « prosperitd ». 
che la borghesia tende a <ipae-
ciare per univoci e indiscutiblli 
e che. invece. hanno un preci-
so contenuto di classe e pos
sono essere intesi in due modi 
tra loro opposti. 

E. a questo punto. non pos-
slamo non rilevare come un 
programma di questo genere. 

i>'centrato su una nuestione che 
interessa in modo vitale le 
masse popolarl e pud inlor-

mmle su cib che si fa contro 
di loro, non sia stato per nul
la popolarizzato e sia stato col-
locato. come di consueto. in una 
posizione nettamente sfavore-
vole (I'alternativa del film, il 
mercoledi. riduce drasticamente 
I'ascolto sui primo canale: ca-
so limite nel corso dell'intera 
settimana). E' necesvario sat-
tolineare che anche qui. come 
nel caso dell'inquinamento. e«i-
stono precisi interessi e precipe 
concezioni del rapporto TV-vub-
blico che spingono verso questa 
politica della programmazione? 

Jr g. c. 

oggi_ vedremo 
iO COMPRO, TU COMPRI 
(1°, ore 13) 

Alice Luzzatto Fegiz e Claudio Duccini hanno realtzzato una 
inchiesta sui prodotti di bellezza. giungendo a risultati prevedibih 
ma ciononostante sconcertanti: ne nsulta infatti accertata una 
incredibile sproporzione fra costo di produzione e costo di vendita 
dei cosmetici. In alcuni casi si e giunti ad accertare che un 
prodotto contiene circa il 90-95 per cento di acqua (che cosl 
verrebbe a cos tare cinquantamila lire al litro). A auesti risultati 
si e am'vati facendo esaminare alcuni prodotti ad analisti. 

SPORT 
(1°, ore 15) 

Trentanovesima edizione di una classica del ciclismo: il giro 
della Campania, del quale viene trasmessa la telecronaca diretta 
delle fasi conclusive. .. • , . r 

TRIBUNA POLITICA 
(1°, ore 21) 

Dibattito a due fra il PCI ed 11 PSDL Per il nostro Partito 
interverra il compagno Paolo Bufalini. 

LA GUARIGIONE 
(1°, ore 21,30) 

Ancora un originate televisivo della sene < Storie italiane >. 
fl soggetto e la sceneggiatura sono di Renato Mainardi. la regia 
di Vincenzo Gamma (segnalatosi negli anni scorsi soprattutto 
per la sua attivita nel settore dell'informazione televisiva) La 
vicenda narra di una giovane coppia il cui rapporto entra in crisi 
per le discussion! provocate dal bambino ammalato Questo con-
flitto mette a nudo la realta dei rapporti dei due coniugi e la 
rottura sembra inevitabile quando — grazie anche all'improvvisa 
ripresa del bimbo — la situazione si appiana verso un lieto fine. 
I protagonisti sono Paola Bacci e Claudio Volonte. 

BOOMERANG 
(2°, ore 22,30) 

D dibattito di questa sera riprende il servizio sui femmimsmo 
andato in onda martedi scorso. II tema e stato trattato. nella 
prima tornata. con una certa superficialita e con U rischio di 
creare notevole confusione. Molte lacune. anche gravi. hanno 
limitato infatti la breve inchiesta (troppo breve!) di Montaldi: 
e tutto e dunque affidato alia chiarezza della discussione di 
questa sera al quale partecipano — assieme ad alcune operate 
e studentesse — Orietta Avenati. Mansa Cinciari Rodano. Onana 
Fallaci. Ida Magli. Renato Ballardim. nonche la statunttense Betty 
Freedan e rantropologo Lionel Tiger. 

program mi 
TV nazionale 
iOfiO Film (Per Roma e 

zone collegate) 
12,30 Sapere 

Vita in Giappone 
13.00 lo compro tu comprl 
13.30 Telegiornale 
14M Una lingua per tutti 
I S M Ciclismo 

Giro della Campania 
17,00 Per I piu piccini 

Fotostorie: I due cam-
ptom 

17^0 Telegiornale 
17^45 La TV dei ragazzl 

Vittoria sui Nabanni, 
Racconta la tua storia 

18,45 Tumo C 
19.15 Sapere 
19<45 Telegiornale sport 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21J00 Tribuna politica 

DibaUito a due: PCI-
PSDI 

21,30 Storie Italiane 
22^0 Ripresa di un avve

nimento agonistico 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
2130 Rischlatutto 
22^0 Boomerang 

I G E A M A R I N A B E L L A R I A 
HOTa INTERNAZIONAIE HOTEL MIMOSA 

VIALS PINZON. 74 VIA ROVERETO. S 
PHE22I PENSION! cempretl tenrlile • tasaa: 

CAMERE; aanta serv. 
Flm al I t GIUGNO • SETTEMBRC L. 1 *M 
Oalll l al M GIUGNO . . . . L ! M 
LUGLIO L. LSM 
Dal 1. ai 17 AGOSTO L. L«N) 
Dal 11 ai 31 AGOSTO L I W 
Sui mare 

Sale aogdorm 
Bar 

leHf isionc 
Autoparoo 

ceoitrv. 
L. M M 
L. tm 
L. 1.M8 
L I I W 
L. l.«M 

Mare a 70 m Bar Sogg 
TV . Asceoaore Garage 
Baby sitter Dal I. al 17/8 
L, 100 tn pio al g. per sun-
i t coo aervudo. 

U.D.I. - Dlr. Alberghl . FERRARA . P.tta Feschlnl, 4 . 

« Sposiomoci per 
cortesia» alia 

seiione del PCI di 
Porta S. Giovanni 

Domani e dopodomani alle 
ore 21. e domenica alle ore 
16.30. fl gruppo t Teatro Lavo
ro » di Roma, diretto da Valen
tino Orfeo. present* nella se-
rione del PCI di Porta S. Gio
vanni. in via La Speria. lo spet
tacolo Sposiamoci per cortesia, 
che lo stev*o Orfeo ha tratto 
dalla Cimice di Maiakowski. e 
gia presentato con successo al 
Beat 72. Gli interpreti sono. ol
tre Valentino Orfeo, Luciana 
Iannace. Nora Villano. Sofia Fio-
re Donati. Sandro Vivian. Ornel-
la Ferrari. Mlcheie Tocci. Ful-
vk) Bertoluzza. Gianni Porcu e 
Fausto Di Bella. 

Radio 1° 
GionMt* n4ioz ore 7, • , 

13, 13, 14. 15. 17. 20 . 23; 
• i MMtatino musical*; 6,30] 
C*r*o di linsoa IratKovj t . 3 0 : 
La cwu9ai «c| mattino; 9.15: 
V M M « I l k Sp»o»l» GR: 
11,15: • Manon LcKMrt *. 
DTWMNM lirico in ajwsttra attl 
«1 M. Prat*. O. Ofhra • L. 
I I I K * . Mwtttm *\ CiacwM Fvc-
ctai< 12,10: Sin—111 DtacM • 
ceipp aicaro; 1 2 ^ 1 i r n w l t i 
• c c * M n * * * * * 13,15: I I f io-
* * i i | 14,10: l m >0»MJg 
atoi 1«t P i o t r w i — pm I «4e-
coll: « r>arcM t4 4ka »j 1S^20< 
Par vol •Hiwrtt 1t^45t Italia 
d M tovarai 1t> PriMo B4wwi 
2 1 I Tiitiaa rolItHa. Dftattit* 
• * M KI-KDIi SIJOi U 
WarHtti 21,45* T*atr» mm-
M 25t 22,10* Oirvttor* Carl 

Radio 2° 
G l w m l l radio: orm *.2%, 

7.30. «,30, 5.30, 10.30. 
11,30. 12,30. 13.30. 15.30. 
14.30, 17.0. 10,30, 22,30, 
24 | 0 i I I w w i n l i i 7.40i 
• • • • t l i m a OMI A N M I M I RO» 
< i l i a n • I N M V I A««ott| 
0,40i S « M I • cotarf aMrar-

• 3 0 i • Ita 

•co a •rookltai a, 41 Botty 
Smith] 10.05: Canton] par ta«-
tfe 1 0 J 5 J CMaawfa Roam 
3 1 3 1 t 1 2 ^ 5 ) Alto araiimaa 
toi 14,05: La canzoni 41 Saa-
ramo 1071 ; 14,30: Trawniaaio-
ni raaioaali; Tra la or* 15 a 
la or* 14: Cfcltemo a* Naaoth 
radiocroaaca diratta di Adona 
Carapezzi a«r rarriro 4*1 Giro 
dalla Campania; 14.05: Studio 
aperta; 10,15: lona Ptayift*; 
10.3O: Ipatiala apart! 1S>.02> 
Qaattioailla 70t 20,10: Orac-
cio 41 farrai 2 1 : Maaka 7 | 
22* lldtocoaartot 2 2 ^ 0 : Oral 
I M P fppocafb orffp îiaMo r9*ftoffap* 

as 

Radio 3° 
10: 

raraj 11.13: Taattarat 11,30: 
I I rtaioiaala atorkoi 12.20: 
I maaatri dainatiipiataiiaaai 
arptot* Nkaaar I iaamta; 13: 
intanaano) 14i On* «aci, dwa 
•pachai aaaai Eiio Plata • Ca> 
aara Siapii 14.JO: fl diaca in 
vatrina; 15.30: Concarto 4*1 
violinttta Critiiano Roaai; 10 
a 35: Araw*aar4ia> 10: Noti-
Ha 4*1 Taraa: 13.45: Storia 

V T J V ("aRmafpH fall afOCOWC 

Mataan 31i II Cinaala dal 
Tanoi 21,30: « llamtait Ra 41 
Crata a. 
hi tra altl, 

•K>-AJ^Ai..* . ' K U .^ 
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A Porta S. Paolo migliaia di lavoratori, di giovani, di democratici hanno risposto all'appello dei comitati unitari 

Nel ricordo de He Ardeatineforte manif estazione antif ascista 
Ingrao: la democrazia si sviluppa con Tavanzata dei lavoratori 

Hanno parlato anche i rappresentanti di ANPI, PSIUP, PSI, DC, PRI e PSDI - Massiccia partecipazione dai quartieri, dalle fabbriche, 
dalle scuole - Corone al Mausoleo del CC del PCI, della CGIL, della Regione, del Comune e della Provincia - Delegazioni dai posti di lavoro 

Una grande folia proveniente da tutti i quartieri, dalle fabbriche e dalle scuole ha partecipato alia manifestazione unitaria di ieri sera a Porta San Paolo, promossa dai comitati antifascist! 

Dietro H palco, la lapide ai caduti per la lotta di Liberazione coperta di fiori rossi. Porta San Paolo 
gremita di folia. Tante bandiere rosse. Alcune bianche della DC. Gli striscioni delle fabbriche romane 
occupate dai lavoratori cnntro la smobilitazione. Anziani antifascist! e tanti giovani, lavoratori di ogni ca-
tegoria. donne. democratici. Roma ha dato un'altra risposta a chi crede di portare avanti trame eversive per colpire la 
Repubblica nata dalla Resistenza. Lo ha fatto nel giorno in cui cadeva il ventisettesimo anniversario del criminale mas-
sacro nazi-fascista delle Fosse Ardeatine. La risposta all'appello dei comitati unitari antifascisti e stata entusiasta. piena 
di significato politico. Non poteva che scaturirne una manifestazione fortemente unitaria. profondamente legata alle masse popo-
lari: il vero volto di una citta che in questi mesi e stata sempre all'avanguardia nella lotta per la difesa e lo sviluppo della lega-
lita repubblicana. Alle 18 Porta S. Paolo era gia gremita di folia. I lavoratori, i giovani. i democratici. erano venuti in delegazione da 

tutti i quartieri. dalle fabbri
che. dalle scuole. Dietro il pal
co un grande pannello sintetiz-
zava il significato di quest'al-
tra giornata di lotta contro il 
rigurgito fascista. c Per stron-
care il fascismo — diceva la 
scritta — i complotti reazio-
nari. per sviluppare la demo
crazia, per attuare le riforme >. 
Sotto questa parola d'ordine si 
e ritrovato un vasto schiera-
mento politico, tutte le forze 
politiche che si richiamano alia 
Resistenza: dai PCI. al PSI. 
alia DC. al PRI. al PSIUP, al 
PSDI. al MPL. Ha inviato una 
lettera di adesionc il presidente 
della Camera, Pertini. Hanno 
aderito ancora 1* ANPI. la CGIL. 
la CISL. e la UIL, i Volontari 
italiani per la liberta. i movi-
menti e fedcrazioni giovanili di 
tutti i partiti democratici. I fa-
miliari delle vittime dell'ecci-
dio del 24 marzo 1944 hanno 
fatto pervenire alia presidenza 
commoventi lettere di parteci
pazione. 

La celebrazione delle vittime 
delle Fosse Ardeatine si e svol-

Posquo e 
Pasquetta 

senza benzina 
Senza benzina i romani a 

Pasqua ed a pasquetta: il sin-
dacato gestori impianti stra-
dali carburanti (SIGISC) ha 
infatti proclamato un primo 
sciopero della categoria a Ro
ma e provincia per domenica 
11 e lunedl 12 aprile; altri due 
scioperi, di 24 ore ciascuno. 
saranno poi attuati domenica 
18 e domenica 25 aprile. Inol-
tre dai giorno 8 al giorno 20 
aprile non verranno accettati 
m pagamento presso i punti-
vendita i cosiddetti a buoni 
turistici». 

ta quindi in un clima di forte 
lotta antif ascista. sottolineata 
dagli slogans dei lavoratori che 
ancora una volta — come ha 
affermato nel corso del comizio 
il compagno Pietro Ingrao — 
hanno ribadito che il primo ba-
luardo contro le manovre della 
reazione sta proprio nel pro-
fondo significato democratico 
delle lotte che i lavoratori stan-
no portando avanti nel nostro 
Paese per l'attuazione delle ri
forme. 

Gli oratori ufficiali sono stati 
presentati dai compagno Achil-

le Lordi. presidente dell' ANPI 
provinciale. Giovanni Montagni 
ha portato l'adesione del MPL 
e ha affermato che alia giusta 
protesta popolare per i vili at-

tentati e per i complotti della 
destra reazionaria. deve segui-
re coerentemente una risposta 
delle forze della sinistra che 
rilanci inequivocabilmente la 
strategia delle riforme contro 
ogni strategia della crisi. II 
compagno Todim" per il PSIUP 
ha detto che, negh ultimi mesi, 
le trame eversive si sono svi-
luppate proprio per frenare la 

II compagno Pietro Ingrao, mentre pronuncia il suo discorso 

Le celebrazioni al Mausoleo 
Centinaia di corone - Cerimonie ai mercati generali e alle Posfe - Dibatfito al«Pilo 
Albertelli» - Telegramma dei comunali al sindaco: cancellare le scrifte fasciste 

Una serie di manifestazioni per ricordare 1'ec-
csdio si sono svolte Delia mattinata al mau
soleo delle Ardeatine. 

Una delegazione del PCI — composta dai 
compagni Carla Capponi. Trivelli. Raparelli. Ca-
lamandrei. Tromhadori — ha reso omaggio ai 
Martin deponendo una corona del Comitato 
centrale del nostro Partito al mausoleo. Poco 
dopo. nel piazzale antistante. dedicato ai Caduti 
di Marzabotto. si e svolta una ccnmoma com 
memorativa. Erano present! il presidente della 
Camera, on. Pertmi. i ministn Tanassi c Lupis. 
il «maco. i. rresidentc dell'ANFIM. Azzanta, 
i prestdcnti della Giunta reg.onale c della 
Provincia. parlamcntari. consiglieri comunali. 
regional] e provincial!, nuroerose c folte dele
gazioni. i fannliari delle vittime. e una folia 
di giovani. Dopo la deposizione di corone di-
nanzi alia lapide che rieorda il sacrifkio dei 335 
Martin, sono state celebrate cenmonie funebn 
nel rito cattolico ed ebraico. 

Sono stati quindi pronunciati i discorsi com- ' 
tnemoraUvi. Dopo I'intervento del presidente 
dell' ANFIM, che ha datb lettura del messaggio 
di adesione del Capo dello Stato e ha fatto 
I'appello dei Caduti. hanno parlato il sindaco 
Danda. il presidente della Regione Mechelh. 
il presidente della Provincia Ziantoni, il mimstro 
Tanassi. 

Anche una delegazione del Consigho regio-
pale, formata dai presidente Palleschi. dai vice 
piv -do .* • • m JJMO Wigl.otti. dai capi gruppo 
• da numeroai consiglien dei partiti antifa 
«c -' ha oe(.csio una corona di alloro sul aa-
crario. 

Prima della commemorazione delle Ardeatine 
il sindaco e il pro-sindaco Di Segm avevano reso 
•maggio. a nome dell'Amministrazione comu-
i*Te e della citta. agli israeliti caduti nell'ec-
cidio nazista. Una corona e stata deposta alia 
lapide della sinagoga — sul lungotevcre Cenci — 
«lla presenza del rabbino capo. dott. ToafT e di 

tsponenti della comuruti israehtica romana. 

Nella mattinata di ieri e per tutta la gior
nata decine di delegazioni unitarie dalle fab
briche e dai quartieri si sono recate a rendere 
omaggio al mausoleo. Tra le altre una delega
zione della segreteria della CGIL. che ha de-
p^io una corona di fiori. della Fatme. degli 
impianti e dei depositi Stefer. degli stabilimenti 
del Poligrafico. della Romana Gas. dei can-
tien edili. Ai Mercati generali e stato sospeso il 
Ia\oro: hanno parlato il compagno consiglierc 
D'Agostini e rassessore Martini. Poi sono state 
deposte corone alle lapidi che ricordano i Ca
duti della Resistenza che lavoravano nei Mer
cati. Alie Poste di S. Silvestro si e tenuta una 
commemorazione ed e stata deposta una corona. 
a via del Seminano. alia lapide die rieorda 
i Caduti postelegrafonici per la Resistenza. Al 
Pilo Albertelli. la storica data e stata ricordata 
con un dibattito presieduto dai compagno se-
natore Maderchi. trasmesso con la radio interna 
a tutte le classi. 

L'anniversario deU"eccidk> e stato ricordato 
anche al Forlanini, nel teatro deU'ospedale. 
dove hanno parlato il direttore prof. Alfredo 
Monaco, combattente della Resistenza e il pre
sidente dell* ULT on. Carlo Boccassi. 

II Comitato unitario antifascist (PCI. PSI, 
GAD. ACLI. PSIUP) dei dipendenti comunali 
ha inviato al sindaco il seguente telegramma: 
« Questo Comitato — c detto nel messaggio — 
chiede intervento onccvole sindaco presso di-
rettort nellc Ioro sedi afnnche provvedano can 
cellazione scntte murali ct mamfesti fascisti" 
che suonano ofTcsa coscienza democratica la
voratori comunali ct alia citta medaglia d'oro 
della Resistenza. Vcdi Anagrafe, Quinta et 
Scsta Ripartizjone, Mercato Guido Reni ct altri >. 

A Caaalotti si e costituito un Comitato uni
tario antifascista. cui hanno aderito PCI, DC. 
PSI. PSIUP. II Comitato ha anche indetto una 
manifestazione per domenica alle ore 10 in 
piazza Onnea. 

avanzata dei lavoratori i quali, 
con le loro lotte, stanno cer-
cando di dare un volto nuovo, 
piu democratico, alia Repub
blica nata con la Resistenza. 

II repubblicano Mammi ha ri
cordato il ruolo svolto dai suo 
partito nella lotta antifascista. 
II socialdemocratico Romita ha 
affermato che anche il suo par
tito e schierato dalla parte che 
si batte per la difesa della le
gality repubblicana. Ha poi pre-
so la parola per il PSI il com
pagno Mosca. U vicesegretario 
del PSI ha detto che certi di-
segni eversivi, gli atti teppistici 
delle squadracce trovano spazio 
proprio per i ritardi con cui lo 
Stato recepisce le istanze dei 
lavoratori. Si tratta di conso-
lidare e sviluppare la democra-

• zia. Per farlo non resta che 
riferirsi a quanto domandano 
le grandi masse popolari e i 
lavoratori che, con le loro lotte, 
hanno posto anche l'esigenza di 
nuovi equilibri politici. Mosca 
ha poi detto che il nostro Paese 
ha soprattutto bisogno di una 
reale politica delle riforme. 

Quando ha preso la parola il 
compagno Ingrao. nella popola-

' re piazza e risuonato il canto 
di c Bandiera Rossa ». Si sono 
levati in alto i pugni chiusi 
dei giovani, le bandiere rosse 
sono state innalzate insieme ai 
numerosissimi cartelli delle fab
briche. sono stati scanditi slo
gans antifascisti. II presidente 
del gruppo dei deputati comuni-
sti ha esordito affermando che 

nella forte manifestazione odier-
na 1'elemento nuovo sta nel
la vasta rete di comitati uni
tari antifascisti che si sono for
mat! in questi ultimi mesi nei 
quartieri. nelle fabbriche e nel-
le scuole di Roma come in tut
te le altre citta. Questa rete 

— ha detto Ingrao — va raf-
forzata e sviluppata perche la 
vigilanza contro il fascismo. 
contro chi tenta di portare 
avanti trame eversive contro 
la Repubblica nata dalla Resi
stenza, sia sempre piu attenta. 
piu legata alle masse popolari 
e ai lavoratori. Proprio perche 
neU'interesse dei lavoratori e 
necessario che si sviluppi il 
confronto delle idee fra le for
ze politiche democratiche. e in
dispensable creare tutte le con-
dizioni perche questo confronto 
sia il piu costruttivo possibile: 
cid pud awenire — ha detto 
ancora Ingrao — soltanto se si 
respingono tutte le trame ever
sive e se si battono tutte le 
forze die, dentro e fuori il 
govemo. - tentano di dare ad 
esse una copertura politica. II 
fascismo — ha continuato — ha 
come padre naturale il grande 
padronato; ecco perche le lotte 
portate avanti dai lavoratori 
per le riforme, per uno Stato 

• nuovo e piu democratico. pos-
sono collegarsi alia lotta che 
il vasto movimento popolare 
sta portando avanti in questi 
giomi contro il rigurgito fa
scista. 

Ingrao ha fatto poi un pre-
ciso riferimento alle lotte dei 
lavoratori romani m difesa del 
"oro diritto al lavoro. Si e ri-
volto agli edili impegnati con
tro I'azjone dei costruttori che 
licenziano decine da lavoratori 
dai cantieri. Si e rivolto agli 

cperai della Pantanella, della 
Crespi, della Donna Paula che 
hanno occupato le fabbriche per 
impedime lo smantellamento. 
La vigilanza contro il - fasci
smo — ha detto — sta nella 
capacita di tagliare le sue ra-
did e questo oggi puo aweni
re portando avanti la lotta per 
la riforma della casa. della 
scuola. della salute, perche si 
crei un rapporto nuovo fra 
scuola e societa. fra Stato e la-

k voratori. II compagno Ingrao 
' ha conclaso salutando il pro-
cesso di unita sindacale in atto 
nel nostro Paese. • -

La manifestazione e stata 
conclusa dai dc Bub*>ico che 
ha nbadito la presenza del suo 
partito nella lotta antifascista 
come una scelta politica alia 
quale e impossibile rinunciare. 

Davanti ai giudici della Corte d'Assise Francesco Case rtano, accusatore implacabile 

// superteste: Maurice Ploquin mi disse 
the aveva sparato Lucio De Lellis 

, Ha ripetuto parola su parola la deposizione gia fatta a polizia e giudice istruttore — « Maurice voleva scaricarsi il grosso 
.. peso che aveva dentro di se»— Attese 9 mesi per raccontare tutto alia polizia — Altre testimonianze favorevoli agli imputati 

Lucio De Lellis e Liliana Guido, mentre seguono I'escussione 
dei test! 

Francesco Casertano e stato 
un accusatore spietato. Ha ri
petuto parola per parola quan
to aveva detto alia polizia e al 
giudice istruttore; con le sue 
dichiarazioni ha fatto avvici-
nare di piu agli imputati Torn-
bra dell'ergastolo. Freddo. du-
ro. sempre sicuro non ha la-
sciato, o quasi, spiragli alia di
fesa. Cosa dice il giovane. che 
adesso ha 27 anni, e noto. So-
stiene che la sera del 9 gennaio 
Maurice Ploquin. l'imputato la-
titante. gli confesso quello che 
era accaduto nell'appartamen-
to del pensionato Luigi Miliani. 
Nove mesi dopo lui racconto 
tutto alia polizia mettendo gli 
inquirenti sulle tracce di Lucio 
De Lellis. della moglie Liliana 
Guido e di Dana Faith Be
njamin. Ploquin. che aveva la-
sciato 1'Italia. non fu rintrac-
ciato e. come abbiamo detto. 
e ancora latitante. Ora sono 
proprio questi nove mesi. tra il 
momento cioe in cui Casertano 
viene a conoscenza del delitto e 

Per la prima volta in una scuola romana 

Incontro alia «De Amicis» 
tra studenti e sindacalisti 
Discussa una vasta tematica politica — Sottolineata la neces
sity di rendere periodiche queste assemblee — Anche ieri scio
pero al liceo «Mameli» — Domani riunione a medicina 

Per la prima volta ieri a Ro
ma studenti e sindacalisti si 
sono incontrati all'intemo di 
una scuola. L'interessante in
contro si e svolto al « De Ami-
cis », l'istituto professionale di 
via Galvani. L'assemblea, cui 
hanno partecipato Anna Maria 
Ciai per la Camera del lavoro 
e un sindacalista della Fiom, 
ha segnato un momento impor-

tante per stabilire un rappor
to organico e positivo tra sin-
dacato e scuola, tra i proble-
mi e le battaglie degli studen
ti e quelli dei lavoratori. 

Nel serrate dibattito sono 
intervenuti anche gli insegnan-
ti e il preside deU'istituto, che 
aveva caiesto di poter parteci-
pare aU'incontro. 

Una vasta tematica ha ani-

9i-

Stamane alle ore 11 al Colosseo 

Saluto della citta 
al presidente Tito 

II presidente deQa - Repubblica jugoslava. marescTaDo 
Josip Broz Tito, in visita di Stato nd nostro paese. ricevera 
stamane alle 11 in piazza del Colosseo fl saluto delta cktadi-
nanza romana. Porgera il benvenuto A sindaco Darida. 

Ecco i particoferi dela cerimonta: una apposita tribuna. 
innalzata a ridosso deil'anfiteatro Flavio. dai teto deU'Arco 

di Costantino. ospitera il sindaco. ta giunta municipale e i rap
presentanti dei gruppi consiliari. Quando H maresdaDo Tito 
ghmgera aU'altezza deila tribuna. M sindaco si fara incontro 
alia vettura presidenzialc per rivolgere allospite un indi 
rizzo di omaggio a nome della cktadinanza c ddl'ammmiAtra-
none capitolma. Quindi il corteo del presidente jugoslavn. 
scortato dai corazzieri a cavallo. raggaungera il Quinnale. 
percorrendo via dei Fori Imperiali. piazza Venezia. via Ce-
sare Battisti, via Quattro Novembre e via Ventaquatbo 
Maggio. 

Tito aara ufftdalmente ricevuto in Campidoglio domani 
alle ore 17. 

mato la discussione. Strategia 
delle riforme, nel cui ambito 
va considerate anche la rifor
ma della scuola, sbocchi pro-
fessionali, i temi dello svilup
po economico e sociale alter-
nativo di Roma e del Lazio, 
la questione del necessario 
rapporto scuola-sindacati per 
affrontare e risolvere i pro-
blemi deH'istruzione professio
nale e deH'occupazions, sono 
i problemi che hanno impe-
gnato studenti, insegnanti e 
sindacalisti, in tre ore di di
battito. 

I giovani hanno chiesto inol-
tre di rendere periodic! questi 
incontri, trattando di volta in 
volta temi specifici. 

AI « Mameli», il liceo classi-
co dei P&rioli, gli studenti han
no scioperato anche ieri per 
protestare contro la grave de-
cisione del consiglio di presi
denza di sospendere per 5 
giomi due giovani c indiscipli-
nati». 

H preside ha ricevuto nella 
mattinata una delegazione di 
studenti, promettendo di riu-
nire il Consiglio di presiden
za per esaminare la richiesta 
degli allievi, e concedendo il 
permesso per un'assemblea 
che si svolgera stamane nello 
istituto dalle 11,30 alle 13^0. 

La cellula comunista della 
facolta di medicina, inline, ha 
convocato per domani alle 10 
un'assemblea nell'aula della II 
clinica chirurgica per portare 
avanti la lotta per una nuova 
politica sanitaria. I temi in 
discussione saranno: « l ) ri
forma sanitaria; 2) riforma 
universiUria; 3) proposte ope
rative ». *^ 

il momento in cui ne parla alia 
polizia, che gettano l'ombra piu 
oscura sull'intera deposizione. 

In effetti le cose che dice 
Casertano non sembrano poter 
essere smentite anche perche 
e'e una sola persona che potreb-
be. Ploquin. e certo questi non 
e disposto a venire a sconfes-
sarlo con il rischio di Una pe-
sante condanna per omicidio. 

Ma il perche abbia v tardato 
tanto a parlare e una domanda 
che molti si pongono e che lo 
stesso presidente ha rivolto al 
teste. Casertano ha risposto che 
non voleva immischiarsi nei 
fatti degli altri e che d'altra 
parte non crede molto a quello 
che Ploquin gli aveva riferito. 
. Un fatto e certo: Casertano. 

se non fosse stato interrogato 
per un fatto di droga. non a-" 
vrebbe mai parlato del delitto 
di piazza Bologna. Ad ottobre 
del 1969 un suo amico. anche 
lui teste in questo processo. fu 
invece fermato e poi arrestato 
per spaccio, detenzione e uso 
di droga.' Questi. un giovane 
straniero. sembra che abbia 
fatto il nome di Francesco Ca
sertano come quello di una per
sona che poteva chiarire molti 
particolari sulla sua posizione. 
Invece. non si sa come. Caser
tano finisce con il parlare di 
De Lellis e dell'omicidio del 
Milani. Ieri ha detto in aula 
che alcuni particolari sul delitto 
e sui protagonisti la polizia li 
aveva gia appresi dai suo 
amico. il quale aveva anch'egli 
ricevuto confidenze dagli at-
tuali accusati. Adesso quest'al-
tro personaggio non e in Italia; 
non si sa neppttre dove sia. 
Quindi bisogna € Hdarsi di quello 
che dice Casertano* (che, per 
inciso, fu scagionato dalla stona 
della dro2a). 

Ricapitoliamo il modo con cui 
Casertano sostiene di essere 
venuto a conoscenza del delitto. 

AU'epoca dei fatti il giovane 
abitava in un appartamento di 
via del Piede con un gruppo di 
amici stranieri. Tra gli altri 
conosceva Ploquin. con il quale 
aveva una certa confidenza: il 
francese viveva nella casa del
la Faith in via della Renella. 

casa in cui occupava una stan 
za anche De Lellis. Casertano 
ha detto. pero. che non aveva 
molta familiarita con Lucio e 
con l'allora sua fidanzata Li
liana Guido. 

Casertano cosi ha raccontato: 
«Una sera Ploquin si presento 
nella mia abitazione verso le 23 
Era agitato, nervosu. Non n 
cordo adesso se in casa ci fos 
sero i miei amici stranieri. Co 
munque mi chiese di ritirarci 
nella mia camera perche ave 
va da dirrai una cosa molto im 
prtante. Mi confesso di essere 
nei guai: lui c De Lellis ave
vano progettato una rapina. 
che era andata male e avevano 
ucciso un uomo. Credo che 
Maurice sia venuto da me sol
tanto con l'intenzione di scari
carsi. Aggiunse che mentre si 
trovavano in casa della vittima. 
Lucio aveva pcrso la testa, e 
che. prima di tentare 1'impresa. 
avevano preso gli eccitanti. Non 
mi disse chi aveva portato la 
pistola ma mi disse chi aveva 
sparato: Lucio De Lellis. Plo
quin mi racconto che era stato 
lui a immobilizzare la donna 
che era andata ad aprire. Poi 
mentre stavano cercando i soldi. 
si erano trovati di fronte. al-
l'improwiso. un uomo anziano, 
tiscito da - una porta laterale. 
De Lellis. preso alia sprovvista. 
aveva sparato. Quindi erano su-
bito fuggiti >. 

Questo racconto e tutte le 
precisazioni susseguitesi hanno 
fatto passare in seconda linea 
altri particolari \enuti fuori 
nell'udienza e riferiti da altri 
tcsti che sembrano scagionare 
gli imputati. Ad esempio un te-
stimone ha detto di aver sentito 
i due aggressori parlare in ita-
liano mentre e noto che Plo
quin parlava solo francese: un 
altro ha affermato che i due 
porta va no i capelli molto lun-
ghi e imece De Lellis e Plo
quin li a\evano appena sul 
collo secondo quanto ha detto 
lo stesso Casertano. 

Comunque dopo 1'udienza di 
ieri la posizione degli imputati 
si e fatta piu grave. •• 

p. g. 

SIP 
SOCIETA* ITALIANA per TESERCIZIO TELEFON1CO P4U 

4 a ZONA 

COMUNICATO 

La SIP — Societa Italiana per I'Esercrzio Tel«-
fonico p.a. — 4a Zona — porta a conoscenza d e i , 
Signori Abbonati della rete urbana di Roma che, 
a decorrere da domani 26 marzo 1971, il numero 
telefonico di chiamata, relativo al servizio « ultime 
notizie RAI» (giornale radio telefonico), sara 
modif icato da « 19 » a « 190 ». 

Le relative norme e tariffe, che restano inva-
riate, sono riportate a pagina 8 dell'Elenco Abbo
nati al Telefono, edizione 1970-71. 
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In sciopero i lavoratori contro il nuovo attacco all'occupazione 

La Sogene minaccia 
di licenziare tutti 

j t t 

\ x r 

La Metalfer di Pomezia: lavoro per soli due mesi? - Decisa un'azione unitaria con 
i lavoratori dello stabilimento di Patrica - Protesta dei tassisti al ministero delle 
Finanze - I lavoratori della Selenia manifestano alia mostra dell'elettronica 

Un giovane venditore ombulante 

Spara ad una donna 
per 3 dischi «falsi» 

E' fuggito — La ferita e in osservazione 

Una donna e stata ferita da 
un giovane ambtdante. dopo 
una violenta discussione, alia 
flera di macchine agricole a 
Grottaferrata. La donna, Alba 
Patriarca in Fanasca. 50 an-
ni. si era reoata al mercato 
aftlestito in occasione della fie-
ra ed aveva acquistato ad una 
bancarella tre dischi a 45 gi-
ri. Dopo era ritornata a casa e 
aveva immediatamente ascolta-
to i dischi; accortasi che le re-
gistrazioni non erano perfette 
era uscita di corsa per poter 
cambiare, prima della chiusu-
ra del mercato, la merce «a-
variata >. 

La richiesta di cambiare i 
dischi e sfociata in una vio-
lenta lite fra il giovane Vin-
cenzo Franzesi, 17 anni, nato 
a San Giuseppe Vesuviano 
presso Napoli, figlio del pro-
prietario della bancarella, e la 
donna che voleva far valere le 
sue ragioni. II giovane, preso 
dall'ira. ha estratto una pisto-
la. una Flobert, ed ha sparato 
tre colpi ferendo la donna al 
femore e al basso ventre. Su-
bito dopo si e dato alia fuga. 
La donna e stata ricoverata al-
l'ospedale di Marino dove e sta
ta operata e ricoverata in os
servazione. 

il partito 
COMMISSION! DI CONTROL* 

LO — Atle ore 18,30, o.d.g. c Re-
lazlone di attlvlta ». 
ASSEMBLEE: S. Lucia dl Menla-
na, 19 (Ranaltl); Colonna, 21 
contadlni (Ranaill); S. Severa, 
JO (Casteltucci); Atac, via Va
ra Ho, sul trasportl (Benclnt); 
Bellegra-Vaolo Canale, 19: Cam-
po Marzio, 20; Torbellamonlca, 
19,30 sul CC (Mlcuccl); Osllense, 
17,30 cellula ENEL (Vitale). 

C D . — Arlccia, 18,30 (Cesa-
ronl); Applo Latino, 20. 

ZONE — Albano, 18,30 Segre
teria zona e segretari di S.M. 
Mole, Velletrl, Lanuvio, Genza-
no; Monteporzio, Montecompa-
fri . Cava de Selcl; Roma-Sud, 
ere I t a Torpignattara gruppo 
lavoro fabbrkhe (Allegrlttl-Fred-

duzzl); zona Clvltavecchla-Tlbe-
rina, 16,30, in Feder. Comm.ne 
lavoro femmlnlle (Colombln'); 
Roma-Sud, 17 segreteria; Monte-
verJe Nuovo, 19,30, segreteria 
delle sezlonl Donna Olimpla, 
Villlnl, M.verde Nuovo; Monte-
verde Nuovo, 17,30, cellula S. Ca-
millo. 

COM Ml SSI ONE URBANISTI-
CA — Albano, 20,30. 

SEZIONE UNIVERSITARIA: 
Cellula economla e commerclo, 
16,30 al Cramscl (Peienti); Col-
lettivi Archlteltura, 16, sono in-
vitati i compagni di Statistica, 
Medicina e Sclenze politlche. 

CORSI — Genzano, 18 (Quaf-
truce)); Monteverde Vecchlo, 19 
Gruppi); Montecelio, 19 (Vellac-
cto); Ardeatlna (Gerrafana). , 

VIA LUI3A DI SAVOIA 12 12.12, 
VIAANDR6A SACCHI 27-29 (<°?.?„°%Z°Z:?jr,iWS) 

VIA CANDI-A . 1 ? 3 - 1 1 3 A - 1 1 5 I 

VIA ALESSANDRIA n 2 2 0 / B 

LA "PIU GRANt)E ORGANIZZAZIONE 
^ ^ ^ D E L U CAPITALE 

,TELEl/,'ron; 
l ' '*W»l 

GRANDE LIQUIDAZIONE 
DI FINE STAGIONE 

QUALCHE ESEMPIO 
TV portattle 1 2 " corrent* e battcria . . . da 
TV 2 3 " srande marca cinescopio corazzato . 
TV d'occasione reviaionati • garantiti . . da 
RADIOSVEGLIA erande marca 
RADIOLINE portatill a baltcria . . . . 
RADIO portatill transistor Philips . . . 
RASOIO Braun SUtant lusso 
RASOIO Philips 3 teste tagliabaMtte HP 1112 
RASOIO Sumbeam 777 
RASOIO Philips 2 test* con sstnecio . . . 
REGISTRATOR! • cassetta battena • corrente 
REGISTRATOR! Philip* a cassetta . . . . 
CASSETTE C60 Compact • Basl - Philips t ec 
CASSETTE C90 Compact . Bast - Philips 
AUTORAOIO Autovox e Voxson estraibili 
AUTORAOIO Grundifl 3 funint d'onda 
LAVASTOVIGLIE Candy Stipomatic 10 /5 
RADIOREGISTRAtORI Grand* C 201 FM 
MANGIANASTRI march* wari* . . . 
MANGIAOISCHI . IrradMtta color! vari . 
LUCIDATRICE ultra piatta grand* marca . 
RADIOMANGIANASTRI march* vari* . . 
BILANCE p a n person* di precision* . . 
LAVATRICE Candy 5 kg. super automatka 
NASTRI magnetic! Basf e Agfa . . . . sconto 45% 

e 1 0 0 0 a l t r i a r t ico l i v a r i d e l l e m i g l i o r i m a r c h e 
AUTOVOX • ARIAGEL BOSCH BRION VEGA - CG.E. COM-
STRUCTA • CANOT - DELCMI EMERSON CRUNOlG GASFlRE 

IGNIS - KELVINATOR MAGNAOINE PHILIPS • REX • SAN 
GIORGIO • SIEMENS • TELEFUNKEN VOXSON • WESTINGOUSE 

ZOPPAS e tc 

C0NDIZI0NAT0RI D'ARIA 

Prezzi prestagionali con fforti sconti 
AUTORAOIO 

CONCESSrONARIA 

da L. 

da L. 
» L. 
> l_ 
• L. 

. - I_ 
• L. 
» L. 

l_ 
L. 
L 
L. 
L. 

> 
» 
» 

62.000 inpol 
70.000 
35.000 Inpoi 
20.000 

2.SOO 
4.500 inpol 

10.S00 
11.000 
15.000 

S.500 
20.000 Inpol 
22.500 » 

450 » 
650 • 

18.000 » 
25.000 » 
93.000 > 
49.000 » 
11.00O • 

6.500 > 
14.500 » 
16.000 > 

2.800 • 
59.500 

GRUnDIG ESCLUSIVA 
PER ROMA B LAZIO 

I N$ PREZZI COMPRENDONO IGE OAZIO E TRASPORTO 

Prima di acquistare accertare I'assistema 

IL NOSTRO NOME E LA MIGLIORE 6ARANZIA 
Tutti i dischi di Sanremo edfrioni otiginali L. 700 
1 Per la TV assisfenza serale fino alle ore 23 

CONDIZIONATORI D'ARIA 
PER AUTO 

STAZIONE SERVIZIO AUTORADIO 
VIA ANDREA SACCHI 1 7 - I t 

(IBB metrl da Pont* Milvlo presto V.le Plnturicchlo) 

E' ripresa con forza la lot-
ta dei lavoratori della Sogene 
contro l'ulterlore attacco alia 
occupazione. Com esi ricorde-
ra, la societa era stata costret-
ta, dopo una lunga serle di 
scioperi articolati, a ritlrare 
i licenziamenti ponendo i la
voratori sotto Cassa Integra-
zione; ora per6 la dlrezione 
ha annunciato che la Immo-
blliare non le affidera piU i 
nuovi programmi di lavoro, 
per cui si vede costretta a 
licenziare gradualmente tutti 
i dipendenti, operai ed impie-
gati. Appena venuti a cono-
scenza dl cib 1 lavoratori sono 
immediatamente scesi in scio
pero per 24 ore, picchettando 
tutti i luoghi dl lavoro ed nan-
no deciso di proseguire la lot-
ta artJcolata. Per domanl inol-
tre 6 stato proclamato lo scio
pero generale In tutti i cantle-
ri, dalle 12 in poi, con una 
manlfestazione in piazza della 
Agricoltura. 

' METALFER — I lavoratori 
della Metalfer. quelli dello sta
bilimento di Pomezia e quelli 
della fabbrica di Patrica (in 
provincia di Prosinone) hanno 
deciso di dar vita nei prosslmi 
giorni ad una azione unitaria 
di lotta contro la minaccia del
la disoccupazione. Come ab-
biamo gia scrltto l'azienda — 
con circa 600 dipendenti — e 
sotto amministrazione control-
lata dall'inizio di quest'anno. 
In quest! mesi la situazione e 
andata precipltando: a Patri
ca per il totale abbandono da 
parte dei dlrigenti dell'attivita 
organizzativa (malgrado la fab
brica potrebbe produrre fino a 
tutto il 72) e a Pomezia perche 
il lavoro pare assicurato solo 
per altri due mesi. La necessi-
ta di elaborare nel minor tem
po possibile una risposta uni
taria e stato il filo conduttore 
della combattiva assemblea 
che si e svolta ieri alia C.d.L. 
di Pomezia (e alia quale ha 
preso parte anche 11 segreta-
rio regionale Pesce) tra operai 
delegati dei due stabilimenti 
e dlrigenti sindacali della 
Fiom. - - , ; 

PANTANEIXA — Anche ieri 
mattina i lavoratori della Pan-
tanella, occupata da 15 giorni, 
sono sfilati in corteo per le 
vie del centro fin sotto il mi
nistero del Lavoro, distribuen-
dd al passant! un volantino in 
cui si invita la cittadinanza a 
solidarizzare con i trecento la
voratori in lotta. 

TASSISTI — Circa trecento 
tassisti hanno manifestato ieri 
mattina davanti al ministero 
delle Finanze all*EUR contro 
la rifonna tributaria. La pro-
testa era organizzata dai sin-
dacati di categoria aderenti 
alia CGIL, CISL e UIL e dai 
sindacati autonomi. Con le lo-
ro auto si sono riuniti alle 9 
alia Passeggiata Archeologica, 
di qui hanno raggiunto 1*EUR. 
I tassisti chiedono principal-
mente un aumento del rim-
borso municipale sul prezzo 
della benzina e protestano per 
le norme della riforma Preti 

Fredda 
dirigente 

della C.d.L. 
• Be t t i s e g r e t a r i o d e l l a 

F i l lea p r o v i n c i a t e 

U compagno Alberto Fredda 
ha lasciato la segreteria del
la Fillea-CGIL per assume-
re alia Camera del Lavoro 
iroportanU compiti di dlre
zione e di coordinamento del
le Camere comunali e zonal! 
della provincia. La Cdl, in 
in considerazione dei nuovi 
impegni assunti dalla orga-
nizzazione sulla politica delle 
riforme, aveva richiesto da 
tempo alle segreterie provin
c i a l e nazionale della Fillea 
che le venisse messo a di-
sposizione il compagno Fred
da in considerazione del pro-
rondo e importante contribu
te di esperienze che egli 
avrebbe potuto portare. II 
C. D. della Fillea provinciate, 
riunitosi nei giorni scorsi 
ha accolto tale richiesta inte-
grando la segreteria con il 
compagno Mario Tuve ed eleg-
gendo a segretario generate 
il compagno Luciano Betti, gia 
membro della segreteria. 

I delegati sindacali edili, 
davanti ai quali e stata por-
tata tale decisione, hanno sa-
lutato. insieme alia segreteria 
della Fillea e della CDL, il 
compagno Fredda ringrazian-
dolo per il validiUssimo con
tribute e per Timpegno offer-
to in tanti anni di milizia po
litica e sindacale e hanno for
mulate 1 migliori auguri di 
buon lavoro ai compagni chia-
mati ai nuovi e Important! in-
carichl. 

Assemblea 

sulla scuola 
Oggi in Fcderazione aUe 17.30 

assemblea sul tema: cL'inizia-
Uva del PCI per la democrazia 
nella scuola e per un nuovo sta
to gjundico dei lavoratori del
la scuola». Sono invitati gli 
insegnanti, il personale non in-
segnante, gli studenti. Intro-
durra il compagnc on. Gabriele 
Giannantoni. 

che li riguardano e che creano 
loro notevoli disagi. 

SELENIA — Controinaugu-
razlone alia mostra dell'Elet-
tronica al palazzo dei Con
gress! all'EUR. I lavoratori 
della Selenia, da 4 mesi in lot
ta, hanno manifestato dinanzi 
alio stand della STET, finan-
ziaria del gruppo IRI, che ge-
stisce appunto l'azienda roma-

, na, protestando contro l'atteg-
giamento intransigente della 
direzione. In un volantino 1 la
voratori hanno sottollneato co
me l'alta qualita dei prodotti 
Selenia e basata su un inten-
so sfruttamento e su una ar-
retrata organizzazione del la
voro che fa pesare sul dipen
denti la competitivita delle 
merci. Alle richieste del lavo
ratori la direzione ha risposto 
con l'abituale intransigenza. 
La Selenia probabllmente se-
guendo le direttive della Stet 
preferisce sprecare il denaro 
pubblico pur di non accettare 
una serla trattativa. 

CHIMIC1 — Si svolgera do-
mattina alle 9 alia scuola sin
dacale di Ariccia un'assemblea 
unitaria dei quadri sindacali 
indetta unitariamente dai sin
dacati provinciali dei chimici 
aderenti alia CGIL, CISL e 
UIL AU'ordlne del giorno: « la 
azione dei lavoratori chimici 
e collegat! nella prospettiva 
della costruzione del sindacato 
unitario ». 

In fumo 
le protiche 
delllNAM 

Un Intero piano semln-
terralo, quello degll ar-
chivl, del l ' INAM provin
ciate e stato devastato da 
un furloso Incendio. Quin
tal) di praliche sono andati 
in fumo; cosi anche i mo-
bill e le suppelleltili. La 
poliiia non esclude che II 
rogo abbla orlgine dolosa 
• sta indagando. 

Un primo Incendio si era 
sviluppato nella mattlnata 

• al terxo piano semlnterrato 
del palazzo, d i ' via della 
Amba Aradam, davanti al 
« S . Giovanni > Era Inl-
ziato in uno stanzino adl-

' btto a deposilo di cartac-
cla, dove era stata anche 
accatastata' della legna. 
L'incendio era stato pron-
tamente domato dai viglli, 
che avevano dlffldato poi 
la direzione a prendere 
migliori accorgtmenti an-
tincendl. 

Nel pomeriggio, alcuni 
passanti hanno notato uscl-
re del fumo dagli aerea-
tori del pianl sottostanti 

11'edlflclo. L'allarme • stato 
dato poco dopo le 16,40 

1 alia caserma di via Geno-
va. Questa volta l'incen
dio era locallzzato proprto 

. nell'interno dell'archlvlo, 
dove in scaffalature me-
talliche sono conservate 
prattche amministrative e 
ssnllarie dei vari uffici 
dell'lstituto previdenziale. 

Nella foto: il fumo fuori-
esce dai palazzo del l ' INAM. 

Pdfolizzata ieri la cittadina 

Sciopero 
generale 

a Fiumicino 
Le ragioni della protesta po poi a re - Coml-
zio in piazza: per il PCI ha parlato Vetere 

OU abitanti di Fiumloino 
lianno dato vita Ieri ad un for
te sciopero generale per pro-
teetare contro • 11 grave atato 
di abbandono della cittadina. 
Tutti 1 negozi sono rlmaatl 
chlual. ogni attivlta e atata 
panalizzata. Alio aciopero. In-
detto dai comitate clttadlno, 
hanno aderito 1 partltl demo
cratic! e la Gamera del la
voro. 

La crlsi in cu! e stata get-
tata Piumioino. con i Buoi 32 
mila abitanti. e grave; mnnca 
un pronto soccoreo, moltl oer-
vlzi sono Ineslst^nti (dalla lu
ce all'acqua, alle strade), il 
cimitero atlende sempre dl es
se re ampliato. moltl Bono i di-
Boccupati. a 20% degll eseroizl 
oommeircl&ll e stato cost ret to al 
fallimento, 1'ediUsia e ferma. 
Le ragioni della inso9tenibile 
situazione sono determinate dai 
blooco urbanisUoo imposto al
ia oitta dai «vincoll aeronau-
ttoi», e dall'lnerzia del respon-
eabill dl una politica che non 
ha mos60 un dlto per togliere 
dl mezzo molte lnutlli paatole 
che impediscono la rlstruttu-
razdone del paese e la rlco-
etruzione dl molte case, che 
bloocano U funzionamento del-
l'lmportante porto (che Bulla 
carta e dl prima categoria. ma 
in pratica e InutlUzzablle) 

La drammatica situazione di 
Fiumicino e atata denunciata 
In un alTollato comizio tenuto 
nel pomerlggio in piazza del-
l'Orologio. Hanno preso la pa-
rola i rappresentantl del co-
mltato cittadino. Per 11 nostro 
partito ha parlato 11 compa
gno Vetere che dopo aver trac-
ciato un quadro complesslvo 
della condizlone dl Fiumicino 

ha inuetpato l'impegno del PCI 
e del gruppo comunlsta in 
Oampldogllo per la soluzione 
dei problemd delta cittadina. 

Vetere ha messo soprattutto 
In luce la neceastta che 1 la
voratori del paese slano unitt 
per oapovolgere le scelte eco-
nomlche sbagllate. e come U 
problema dl Fiumicino vada in-
quadrato nella lotta plu vasta 
per 11 decentramento democra-
uco nell'amblto del Comunc 

Dopo 1 comizl si e svolta una 
rlunlone del comltato clttadl
no. cui ha partecipato, anche 
il compagno Marra. segreta-
mo delta zona. 

Nella mattlnata uni folta 
delegazlone ai era recata alia 
Camera dei deputatl. dove ai 
e incontrata con 11 presidente 
Pertinl, e 1 rappreeentnnH del 
Kruppl parlamentarl del PCI, 
DC. PSI, PSIUP. 

I! compagno Marini 

compie oggi 60 anni 
H compagno Donato Marini 

compie oggi 60 anni. Iscritto al 
Partito nel 1931. ha svolto gran 
parte della sua attivita a Roma. 
Arrestato nel 1933. dopo un anno 
di carcere fu inviato per 5 anni 
al confino. Al compagno Marini. 

. ancora oggi attivo mihtante del 
Partito. membro del Comitato di 
zona dei Cast el li. va il saluto 
augurale del Partito e della re-
darione deU'Unita. • 

Replica di Mase 
al Teatro del I'Opera 

Alle 21, in abbonamertio alle 
seconde serali replica di « Mo-
se » di G. Rossini (rappr n. 65) 
diretto dai maestro Bruno Bar-
toletti. regia di Sandro Bolchi, 
scene e custumi di Giulio Col-
tellacci (allestimento del teatro 
S. Carlo). Protagonista Boris 
ChristolT. Interpret! princlpali: 
Gabriella Tucci, Bianca Maria 
Casoni, Aldo Bottion. Carlo 
Franzint, Lino Puglisl, Pllnio 
Clabassl e Ada Finelll. Maestro 
del coro Tullio Bon!. 

CONCERTI 
ACCADKM1A F1LARMUN1CA 

Alle 21,15 al Teatro Ollmpico 
concerto del complesso «Die 
Reihe » di Vienna (tagl. n. 21). 
In programma: W e b e r n , 
SchSnberg. e prima esecuzione 
di Ligeti. Blglietti in vendita 
al Teatro Olimpico (telefono 
30.26.35). 

Schermi e ribalte 

TEATRI 
BEAT 72 (Via <J. Belli, 71 • 

l e i «a^5^o) 
v Alle 21.30 il Gran Teatro 
. pres. « Le statue movlbili > 

sceneggiatura di Antonio Pe-
Uto. Regia di C. Cecchi 

Cfc.MtK.bLUb ( f j a del tie> 
ram l e i . i9tH&»S ore »13 
l e i «8KiNMI> 
Alle 17 famil. « Manifesto dai 
carcere » di Dacia Ma rain i. 
Regia dell'autore. Scene R. 
Guttuso. 

CK.% t n.il.K (Via t^lsa) 
Alle 17 famil. l'ETI pres. la 
Cia del Teatro Alfred Jarry 
« Peccato che fosse una sgual-
drlna • di J. Ford. Regia Ma
rio Santella. 

DM n A l . i l ( l e i . 561 J l l ) 
Alle 21.30 famil. « Vita d'uffl-
cio > commedta scritta e dlr. 

'- da Alfredo M. Tucci con L. 
Modugno, R. Bolognesl. A. Nl-
cotra, E. Lo Presto, R. Sturno. 
Novlta ass. 

Uhl AKKVI (Via del Ylnrtaro 
a. U rel 86.J30) 
Alle 18 famil. nuove atorie da 
ridere con S. Spacceal in « Gil 
lonamoratl» di Campanile, 
«L,'aumento» dl Buzzatl, 
« Opere dl bene » dl Gazzettl. 
Regia Pascuttl. 

Kl I>K(> i i n «6z.ll«> 
Alle 17 famil. il Gruppo teatro 
e azione ed 11 teatro Metasta-

. sio di Prato pres. « Nel fondo » 
• (L'albergo dei poveri). dl M. 

Gorki Regia Strehler. 
FI I .MMt- l>l«> 70 (Via flrtt 
. d'Allhert l-t l e i SM.4M) 
Alle 20.30-22.30 Classicl del 

' gangsterismo «Scarf ace • di 
Hawks con P. Muni, B. Kar-
loff (1932). 

Kill KSII'l l iO 
Oggi alle 22 e flno a dome-
nica Folkstudio pres. un ecce-
zionale recital dt Matteo Sal-
vatore e Adrians Dortanl In 
« Padrone mlo tl voglio arric-
chlre* 

G4IIJNINI 
Alle 20 Overseas School of 
Rome: « The chairs* of E. Jo-
nesco, «The damb waiter > of 
H. Pinter. « The man with the 
flowers In his month • of L 
Pirandello. • No exit» of J. 
Sarate. 

II PM-r (Via elei Salami « 
let » i m i i wnapwi 

Alle 22.30 «Vamos a magnar 
compagneros • di Amendola e 
Corbucci con Fiorlni. Licary. 
D'Angelo. Ferretto. Grassl. Al-
l'organo E. Giuliani. 

PAKMH.I (Via t i Herat I -
l> l *«TtJ231 
Alle 17.30 famil. la soc. Gene-
sio pres. « Le farfalle sono 11-
bere » di Ger^he con A. Gior-
dana. A Chelii. M Berti. Re
gia Bruzzo. 

m I K l N I i | I r l 6 ? S « d ) 
Alle 17 famil. Lauretta Masle-
ro. A. Giuffre con M. Pisu in 
* Otto niele per Eva • di G. 
Arout da A. Cecov adatt Hal. 
di Diego Fabbri. Regia Da-
niele D'Anza. Scene di Gu-
glielmettl. Musi che Carpi. 

RUN m i l EI.I!SM) | Iriefono 

Alle 17 famil. la Cia diretta 
da Ar. Ninchl pres. «Gli In-
namoratl • di C Goldoni. Re
gia Dal Pozzolo. Scene e co-
stumi Pajola. 

ROSSINI ( P A I S. Oiiara 
Tel «SX 7711) 
Alle 17.15 famil. «In campa-
gna e un'altra cosit • snecesso 
comico di U. Palmertni pres. 
Checco e Anita Durante con 
I- Ducci. Regia Checco Du
rante. 

S*NGEN"SS:U I*la Pndgora 
o. I T>l 31^71) 
Alle 21.30 fam la Cia dell'Atto 
pres. « Una famlglla fellce > 
dl Cooper con R. Antonelll. 
V. Dl Palma. V. Galvan. A. 
M. Serra Zanettl. Regia U 
Tani 

S1STINA (Tel. 4S5.4W) 
Alia 11,15 Garlnei • Glovan-

nini pres • Alleluja brava 
gente » con Rascel e Proletti 
Musiche Modugno - Rascel 
Scene Coltellacci. 

IEA1KINO OKI CANTASlt> 
. RIE ( l e i 5MW03) 

Alle 22,30 « Porno sublto » dl 
Barbone. Florls, Rossetti con 
G. Pescuccl. R. Ridolfl. Tiber!. 
L. Mangione, R. Forges Da-
vanzati. 

r b A I K O U U A R M K K b PKK 
I B A M B I N I (Al Teatro dl 
Villa FiorelU • V. Ternl 94) 

• Alle 16 e 18 Antonio Susana 
pres. « Tommy nschletto, ban-
dlto... lm(perfetto) >, 2 tempi 
di G. Giuntl. 

rKAIKO SIKUMENTO 
Alle 21.30 alia sezlone Trion-
fale PCI (Via P. Giannone 5) 
« Trlbunale Russel sol crlmlni 
dl guerra ». Regia S. Mastlnl 
con Coblanchi. Mastinl. Pel-
lacchi. Rutelll. Lojacono. 

TEAI'KU lt>K Ol NUN A (Via 
degii AcquatparU. 16 • Te 

- lefnno 857jJ08) ' 
Alle 21,30 U Teatro Libero 
pres «Iwona. prlnclpessa dl 
Bnrgogna • dl W Gombrowics 
Regia A. Pugllese. 

VAI.I.K 
Alle 17 famil. il Teatro Stabile 

' di Catania pres. « La vlolenza 
di G. Fava con Turi Ferro 
Regia Giacomo Colli 

XVIII RASSEGNA ELETTRO-
NICA NUCLEARE • Roma-
Eur, Palazzo del Congreaai 
24 marzo - 4 aprile: Mostra-
sintesi del progresso dell'elet-

- tronlca dell'energia nucleare. 
delle attlvlta spaziall. Films 
spettacolarl - Orario: 9-22.30 -
Ingresso L. 900 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo. 

no 730J3.lt) - -
Quel fanUstico assalto alia 
bancs, con K Novak SA • e 
rivista Cece Doria 

BR4N<:A(x:in 
Alle 16.30 e 21.30 Strip Pigalle 
Show 

VOI rilRNO • 
Alle 17 e 21.30 International 
strip-tease festival "71 con la 
vedette Pascallne 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 3SZ.1S3) 
Rio Lobo, con J. Wayne 

A • • 
AI.KIKHI d e l O I A I ) 

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

AMBASSAOE 
Le helve, con L. Buzzanca 

(VM 18) C • 
AMERICA ( T H SM.ItS) 

Brancaleone alle crocUte. con 
V. Gassman SA • • 

AN1AKfc> ( I H WWJM7I 
L'ultlma valle, con M. Calne 

(VM 14) DR • • 
APPIO (Tel. 77>JCB) 

La moglie del prete, con S. 
Loren S • • 

AKt.lllMKDK (feJ. S75JS7) 
Leo the last 

ARISTON ( in taxmt 
Sacco e Vanzetti, con G. M. 
Volonte DR • • • • 

ARLKOCHINO CI el SMiRM) 
L'amore eoniagale (prima) 

AVANA (Tel S l l J I J S ) -
Nlnl Tlrabircl* la donna che 
Invent* la mow*, con M VIttl 

SA • • 
AVENTINO (1*1 S7Z 137) 

Andree, con D. Lass&nder 
(VM 18) S • 

BAMHI INA (Tel M I J K ) 
Indaglne sa an clttadlno al dl 
sopra di ogal sospetto, con G 
M Volonte 

(VM 14) DR • * > • • 
BARRKRINI (T>l 471.7071 

Per grazia ricevwta, con N. 
Manfred! SA 4>4> 

B4iMNi.>A (Tel 42C.7W)) 
Veaga a prendere II caffe da 

' aoL con O Tofnaxsl 
(VM 14) SA 4> 

CAPITOI iTel va.vn^ 
Pnpe calde e mafia nera. con 

' G. Cambridge G 4> 
CAPRANI(J% (Tel « n . * » ) 

La moglie del prete, con S 
Loren S 4>4> 

CAPKANIC3IKTTA (1 K7S4ft.>l 
Lo chiamavano Trinlti, con 
T Hill A 4> 

CINKKtAR (Tel. 7MJMS) 
Pnpe calde e mafia nera, con 
G. Cambridge G 4> 

COIA III MIKN/JI (1 M J M ) 
Venga a prendere fl calf* da 
noL con U. Tognazzl 

(VM 14) SA • 
a i R S O (Tel f 7 » . l t J ) | 

Un provinciate a New York, 
con J. Lemmon SA • 

DUfc AI.MMI (Tel t7SJCD7) 
Venga a prendere on cafe da 
•eL con U. Tognazzl 

. (VM 14) SA 4> J 

La flgle eba appaloae aa-
eaaio al ttbril del Mas 
eorrtspondono alia as. 
gneate alaaslfleaslona pat 
gensrli 
A sa A n n t 
C a Comlea 
DA s Dlaegno anil 
DO o Deeomeatart* 
DR a Drammaa— 
O a Oiallo 
M a Musical* 
• a •entlzaeatas* 
•A s Satiric* 
• M a •terlce amltsUglaa 
D 
vteaa 
•agveatei 
• • • • • • _ • • • > a atuama 

+ + + a hnoaa 
4̂ 4̂  a discrete 

+ a Bwdieers 
WU I t a vleuto al • > 

Al U 

gladlxto m 
raws ael 

EDEN (Tel. 3H0.ISJ) 
n garofano verde, con P. 
Finch (VM 14) DR • • 

EMHASSY (Tel K7IIJM5) 
L'altra faccla dell'amore, con 
R. Chamberlain 

(VM 14) DR 4>4> 
EMPIRE ( l e i nOisJOXl 

H gatto a nove code, con J. 
Franclscua (VM 14) G 4>4> 

eUKClNfc, (Piazza lu i ia b 
BUR . Tel. 9B1J09JM) 
Venga a prendere 11 caffe da 
nol, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA • 
EIIROPA (Tel W3&.7W) 

Un provinciate a New York, 
con J. Lemmon SA • 

PIAMMA ( l e i 471.100) 
Morte a VenezU, con D. Bo-
garde DR • • • • 

FmiMETTA (Tel 470.464) 
Dropout, con F Nero 

(VM 18) SA • • 
GAM.ERIA ( l e i C7SJRTI) 

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

GAHIIKN (Tel SK2K4MI 
Andree. con D. Lassander 

( V M 18) S • 
GIAKIHNO (Tel «NJM6) 

Andree, con D. Lassander 
(VM 18) S • 

G I O I E L M 1 
Una prostltnta al servlzlo del 
pubblico ed in regola con le 
feggi dello stato, con G. Ralli 

(VM 18) DR 4>4> 
GOI.nEN (Tel 7S5««C) 

Brancaleone alle croctate, con 
V. Gassman SA • • 

HlM.ll*A% (Utrgn HenedeU* 
MareHIo Tel KMUDI) 
Sacco e VansettL con G. M. 
Volonte DR 4>4>4>4> 

K I N G (V ia r-oxilano. S • 1> 
icfono SS1JS.41) 
D falso testlmone con G. Ken
nedy G 4>4> 

MAbSTOSU ( le t . TMJVJg) 
Lo chiamavano Trlnita, con 
T. Hill A 4> 

MAJfearriCdei V7«JM») 
n clan del terrore, con V 
Price C 4> 

MACCtm ( l e i 3SIMZ) 
La carlca del 101 DA • • • 

Mfc-IKO OKlve . I N deasfav 
oo O0JR.4S) 
Spettacoll domanl. sabato e 
doroenica 

M h i K i l n 11.11 AN ( I «a.aaj) 
Scipione detto anche I'afrlcano 
con M. Mastrolannl SA • • 

Mlt.MUN II K » A I ( I noisst 
Andrea Doria — 74 (prima) 

MuiiMt.NU 11 el W ^ z } ) 
10 non spezzo^rompo, con A. 
Noschese C • 

M O I I K K M I SALETTA (Telefo 
OO mOJBOi 
L'olttma ralle, con M. Calne 

(VM 14) DR 4>4> 
NEW VfHtK f l r l 7MUT31) 

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

OI . IMPim (Tei S R O ) 
Alle 21.15 complesso orche-
strale di Die Reihe di Vienna 

TMAtJAt I le i 495UWJII) 
Pape ealde e mafia aera, con 
G. Cambridge G 4> 

TARIA d e l 154J») 
Le helve, con L. Buzzanca 

(VM 18) C 4> 
PAS4||i|Nf> (Tel MR CSC) 

Soldier blae (In engllsh) 
QUAITRO MIN1ANK (Teat. 

fooo 4TC.111) 
Le Rovlzle, con A Glrardot 

(VM 18) SA 4> 
QtllRINAMC (Tel fCAO) 

11 conformlsta (prima) 
«|l'HtlP>f.-|-lA ( l e i <7*«dS) 

Ua amno chlamato Cavana, 
con R. Harris A • • • 

RAIIMKJIlt (TM «M.lt9) 
Comma 22, con A. Arldn 

(VM 18) DR 4>4> 
REAIJE (Td. SOTJCM) 

La belva, con L. Buzzanca 
(VM II) C 4> 

REX (Tel. St4.l«> 
Lo chlaauvaao Trlaita, con 
T. H1U A 4> 

K H Z i It*i 1.W 4»l» 
Rio Lobo, con J. Wayne 

A • • 
P I V O U ( | e l IWIJW3) 

Anonimo venezlano, con T. 
Musante (VM 14) DR • • • 

K n i i i r Kl Milrt t l xm.ttidi 
Una lucertola dalla pelle dl 
donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G • 
ROYAL ( l e i . 77U^4») 

Wyoming terra selvaggla, con 
S. Forrest A • 

KtlX% l l e l M70JMM) 
Un provinciate a New York, 
con J. Lemmon SA • 

SALONE MAKUHERITA ( le -
lefono 879.14.39) 
n leone a sette teste, con G. 
Brogl (VM 18) DR 44>4> 

BAVOIA (Tel. 805.1K3) 
H gtardlno del Finzl Continl, 
con D. Sanda DR • • 

SMKRAI.IHI (Tel. S51.5KI) 
I I topo e mlo e lo ammazzo 
quando mi pare DA • • 

JUI'EKCINEMA (Tel. 4K5.4m) 
Scipione detto anche l'Afrlca-
ao con M. Mastrolannl SA • • 

riPFANY (Via A. Ue Pretls • 
Tel. 462J5W) 

• L'amore conlngale 
TREVl ( l e i . KMt.019) 

Lo strano vlclo della slgnora 
Wardh, con E. Fenech 

(VM 18) G 4> 
TKIOMI'HE (Tel K3X.0U.03) 

Le helve, con L. Buzzanca 
(VM 18) C 4> 

UNIVERSAL 
Un nomo senza scampo, con 
G. Peck DR • 

VIGNA C:LAHA d e l Stti-t-VO 
La moglie del prete, con S. 
Loren S 4>4> 

V I T l t l K I A (Tel S71.157) 
Rio Lobo, con J. Wayne 

A • • 

Seconde visioni 
ACILIA: GU amantl, con M. 

Mastrolannl (VM 14) S • 
A U K I A C I N K . Rlpoao 
AFRICA: VUggio al centro del

la terra, con J. Mason A • • 
AIRONE: Uomlnl e nlo spinato, 

con B. Keith A 4> 
ALASKA: Feminine lnsazlabill, 

con R. Hoffman 
(VM 18) DR • 

ALBA: Spettacolo CUC: La via 
lattea, di L. Buhuel 

DR • • • • 
ALCE: I dlamanti che nessuno 

voleva rnbare 
ALCVONB: La conlesslone, con 

Y. Monland DR • • • 
AMBASCIATORI: E Dio disse a 

Calao, con K. Kinski 
(VM 14) A • 

AMBRA JOVINELLI: Quel fan-
tastlco assalto alia banca, con 
K. Novak SA 4> e rivista 

AN1BNE: Z 1'orgla del potere, 
con Y. Montand DR • • • 

APOLLO: D racket deUa droga, 
con R- Taylor A 4> 

AQUILA: Clnqae bambole per 
la lnna d'agosto, con J. Fur-
stemberg (VM 18) G • 

ARALDO: Rlnscira la nostra 
cara arnica a rimanere verglne, 
flno alia fine della nostra storia? 

con M. Lilledal (VM 18) S • 
ARGO: Qnattro per Cordoba. 

con G. Peppard A 4> 
ARIEL: Qnattro per Cordoba. 

con G. Peppard A • 
ASTOR: I contrabbandieri degll 

anal raggenti, con R. Wid-
mark DR 4>4> 

ATLANTIC: II topo e mlo e 
rammazzo qaando ml pare 

DA • • 
AUGUSTUS: Con qaale amore 

con qaaato amore, con C. 
Spaak (VM 14) S 4> 

AURELIO: Lovemaker, con A. 
Sabato (VM 18) DR 4> 

AURF.O: Ondata di calore, con 
J Seberg (VM 18) DR #4> 

AURORA: Erasmo 0 tentlggt-
noso, con J. Stewart SA 4> 

AUSONIA: Indaglne so nn clt
tadlno al dl sopra dl ognl so
spetto, con G. M. Volonte 

(VM 14) DR • • • • 
AVORIO: La schlava dl Bagdad 

con A. Karina A 4> 
BELSTTO: Nlnl Tlrabnscld la 

donna che Invent* la mossa, 
con M. VitU SA 4>4> 

BOITO: Pelle dl bandlto, con 
U. Cardea DR 4>4> 

BRANCACCIO: Ore 16.30 e 21,30 
Strip PlgaTIe Show 

BRASIL: La rossa maschera del 
terrore, con V. Price 

(VM 14) DR 4>4> 
BRISTOL: La leggenda dl Ala-

dlno DA • • 
BROADWAY: Batonk Africa 

che maore DO • 
CALIFORNIA: Venga a pren

dere II caffe da nol, con U. 
Tognazzi (VM 14) SA 4> 

CASTELLO: Le engine, con L. 
Seagram (VM 14) G 4> 

CLODIO: Candida dove val sen-
ta pmota, con B. Ferris G 4> 

COLORADO: Adios CJamango 
A 4> 

COLOSSEO: La morte scar latu 
vtene dallo spazlo, con R. 
Hutton A 4> 

CORALLO: Intrigo a Stoccolma, 
con P. Newman O 4> 

CR1STALLO: Due mafiosi nel 
Far West, con Franchi-Ingras-
sia C • 

DELLE MIMOSE: African safari 
DO • • 

DELLE RONDINI: Inchiodate 
1'armata sul ponte 

DEL VASCELLO: Le avventure 
di Ullsse, con B. Fehmlu 

DR • 
DIAMANTE: l o sono perversa, 

con L. Taylor (VM 18) DR • 
DIANA: Andree, con D. Lassan

der (VM 18) S 4> 
DOKIA: Soldato blu, con C Ber

gen (VM 14) DR • • • • 
EDELWEISS: II gob bo, con G. 

Blaln DR • • 
ESPERIA: Non ituzzlcate 1 

cow boy che dormono, con J. 
Stewart A • • 

ESPERO: L'ultlmo avventurlero 
con B. Fehmlu A • 

FARNESE: PeUt d'Essai « D a 
Lumiere a Godard »: Hiroshi
ma mon amour, con E. Rlva 

DR • • • 
FARO: La verglne e lo zingaro 

con F. Nero (VM 14) S +«> 
G I U U O CESARE: L'implacaDUe 

caccia 
RARLEM: I 4 volt! della ven

detta, con L Barker G + 
HOLLYWOOD: I contrabban

dieri degll anni rnggentl, con 
R. Widmark DR 4>4> 

IMPERO: Johnny Colt 
INDUNO: H paradlso del nudi

st 1, con H. Fux (VM 18) 8 4> 
JOLLY: Nlnl Tlrabnscld la don

na che Invent* la mossa, con 
M. Vitti SA 4>4> 

JONIO: La verglne e lo zingaro, 
con F. Nero (VM 14) 8 • • 

LERLON: Demon! dl faoco 
LUXOR: n giorno pin longo a 

Kansas City 
MADISON: Ucclder* Willie Kid 

con R. Blake DR 4>4> 
NEVADA: La vendetta del gob-

bo dl Parlgi, con J. Plat A + 
NIAGARA: Due blanchl nel -

l'Africa nera, con Franchi-In-
grassia C 4> 

NUOVO: Nlnl Tlrabnscld la 
donna che invent* la mossa, 
con M. Vitti SA • • 

NUOVO OLIMPIA: Una mac-
chia rosa, con G. Gianninl 

DR 4>4> 
PALLADIUM: Soldatl e eapel-

lonl 
PLANETARIO: Rlcordo dl Ha

rold Lloyd: The Freshman • 
Girl Sky 

PRENESTE: I due nemld , con 
A. Sordl SA w4> 

PRINCIPE: Nlnl Tlrabnscld, la 
donna che Invent* la aaossa 
con M. Vitti 8 A 4>4> 

RENO: La morte hnssa dae vol 
te, con A. Ekberg 

(VM 18) G 4> 
RIALTO: La commedta franee-

se: Non tirate 0 dlavolo per 
la coda, con Y. Montand 

(VM 14) SA 4>4> 
RUBINO: Don Franco e don 

Ciccio neR'anno della conte-
staztone C 4> 

SALA UMBERTO: Thrilling, 
con A. Sordl SA 4> 

SPLENDID: D mostro Invlncl-
bile 

TIRRENO: Silvestro e Gonzales 
DA 4> 

TRIANON: L'albero deRa v i U . 
con E. Taylor DR • 

UI.ISSE: La pecora nera, con 
V. Gaosman SA • 

VERBANO: Cuori soUUri, con 
U. Tognazzi (VM 14) SA • • • 

VOLTURNO: Ore 17 e 21.30 In
ternational strip tease f e 
stival 71 con la vedette Pa 
scallne 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: EM Gringo scendl 

dalla croce 
NOVOCINE: Operazlone aqnOa, 

con R. Conte A 4> 
ODEON: L'nomo vennto da Chi

cago, con J. Garko 
(VM 14) DR 4>4>4> 

ORIENTS: La tomba Insaagai-
nata, con M. Leipnlz G 4> 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: L'infcrno degll erol, 

con R. Beymer DR • • 

Sale parrocchiali 
AVILA: Tre uomlnl In fuga, con 

Bourvll C • • 
BELLARMINO: La battaglia del 

Medlterraneo, con G. Barray 
DR 4> 

COLOMBO: At olio K, con Stan-
llo e Ollto C • 

CRISOGONO: La valle dell'eco 
tonante, con K. Morris A • 

DELLE PROVINCIE: II grande 
giorno dl Jim Flagg, con R. 
Mitchum A • • 

DEGLI SCIPIONI: Mi vedral 
tornare, con G- Morandl S • 

DON BOSCO: AsterU e Cleo
patra DA • • 

ERITREA: SOS Stanllo e Olllo 
C • * • 

EUCLIDE: Palmlro lupo cru-
mlro DA • 

GUADALUPE: D gluramento di 
Zorro 

MONTE OPPIO: Tre crocl per 
non morlre 

MONTE ZEBIO: Buonasera sl
gnora Campbell, con G. Lollo-
brigida S • 

NOMENTANO: E venne II gior
no della vendetta con G. Peck 

DR • • • 
NUOVO D. OLIMPIA: Franco e 

Ciccio Iadro e guardla C 4> 
ORIONE: Gamera contro II mo

stro Gaos, con E. Funakoshi 
A • 

PANFILO: Coloo grosso ma non 
troppo, con Bourvil SA 4>4> 

RIPOSO: Arriva Charlie Brown 
DA + • • 

SALA 8. SATURNTNO: Mlllonl 
che scottano 

S. FELICE: La 18.a spia, con R 
Goulet A • 

SAVERIO: Oltre ognl llmite 
SESSOR7ANA: Barqnero 
TIBUR: I mostrl della cltta 

sommersa 
TRASPONTTNA: Odlssea sulla 

terra 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ARCI. 
ENAL, AGI8: Ambra Jovlnelll, 
Apollo, AqaOa, Corallo, Colos-
seo, Cristallo, Espero. Farnese, 
Jolly, Nomentano, Nuovo Olim
pla, Orlone. Palladium. Plane-
tarlo, Prtmaporta, Roma. Sata 
Plemonte, Trajano dl Fiumici
no. TEATRI: Rossini, Satlrl. 

ANNUNCI ECONOMIC! 
OCCASIONI 

AURORA GIACOMETTI svende 
ULT1ME SEDIE. Alfre mille 
eccasfoniltl QUATTROFONTA 
NE 21/C 

A W I S i SAN1TAR1 

ENDOCRINE 
per •» ! 

daoa " S O M " dMia> 
origins 

, PIETRO dr. MONACO 
buna, va « M V W a w St. t, 471110 
(dl fronts Teatra dstrOpsra • Stnlo-
•a) O n H h I H t . NstW per epp. 

I M I t «H Sa-11-'M 

• i t t l i n t H I M • • • • • • • • • • • • • i t t i i i i i i i i * 

CHlRUROIA PLASTIC* 

a dai corpo 
a tamori della o»u* 

OBMLAXIONB DBFINITIVA 
, eJa B Buozzl 49 

mtOL tT73AS 
Aowrlza preff n i s i . w-io-ss 

Or.USAI 
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Le decision! del giudice sporfivo per i «fattacci» di San Siro 

Dure squalifiche: un mese a Vieri, due giornate ad Altafini 
una giornata a Giubertoni 

Burgnich e Bianchi 
Per le altre partite squalif icati Garzelli (3 giornate) 
Cordova, Pirazzini e Governato (tutti 1 giornata) 

Merckx, Dancelli, Zilioli e Bitossi i grandi assenti 

OGGIIL 
Gimondi 

Motta o un 
outsider? 

lUvJiWh 

K m p f * B P * t a t » l V 7 . 1 * > , & BC^ft • • » • , » 1 H A l a s . * i n a aso 9 ca*.a 

II profilo altimetrico del percorso dell'odierns c Campania» 

Dalla nostra redazione 
NAPOU. 24 

Giro della Campania: XXXIX 
edizione. Risullano iscritti 92 
corridori, ma al « via » saranno 
di meno. Non ci sara Merckx. 
e questo si sapeva. ma non ci 
saranno nepoure Bitossi e Zi
lioli: vale a dire due tra i pro-
tagonisti delle ullime edizioni. 
Zilioli e impegnato nella cSet-
timana catalana » e Bitossi non 
e in buone condizioni fisiche — 
o almeno non tanto buone — da 
consentirgli il duphce sforzo di 
due corse in quattro giorni: jl 

- sport -
flash 

E' arrivato Maeki 
avversario di Petriglia 

L'ex « europeo » dei «leggeri » 
il finlandese OHi Maeki. e giun-
to ieri a Roma proveniente da 
Helsinki. Venerdi sera al Pa
lazzo dello Sport Maeki affron-
tera Petriglia. II pugile finlan
dese (34 anni. 49 match e solo 
8 sconfitte) ha dichiarato: «So-
no venuto per vincere e penso 
che Petriglia dovra dimoctrare 
dawero di essere un campione 
per battermi >. Maeki conqui-
sto la corona europea nel 1964 

• battendo il tedesco Conny Ru-
dhoff, perse il titota poi a causa 
di un fastidioso malanno agli 
avambracci che lo costrinse ad 
una lunga pausa dell'attivita. 
« Ora. sono di nuovo in perfet-
te condizioni fisiche — ha det
to — e penso di avere ancora 
qualcosa da dire in campo pu-
gjlistico ». 

Coppa dei Campioni: 
Aiax in semifinale 
.Clamoroso in coppa dei cam

pioni. La squadra inglese dello 
Evert on e stata eliminata dai 
greci del Panathinaikos. La par
tita di ien ad Atene si e chiusa 
infatb a reti inviolate: e pot-
che all'andata era finita 1-1 i 
greci si sono qualificati perche 
i gol in trasferta valgono dop-
pio. A Belgrado il Karl Zeiss 
della RDT e stato travoito dal
la Stella Rossa (4-0). II Karl 
Zeiss che all'andata aveva vin-
to per 3 a 2 e stato ora elimi
nate Anche gli svozzesi del Cel
tic sono stati eliminati dall'Aiax 
che pur perdendo per 1-0 a Gla
sgow. accedono alle semifinal] 
avendo battuto all'andata il Cel
tic per 3-0. Gli spagnoli dell'AUe-
tico Madrid hanno perduto per 
2-1 contro il Legia a Varsavia. 
Ma avendo vinto l'incontro di 
•ndata per 4-0 sono passiti alle 
semifinali. u t 

Frazier in ospedale 
tutta la settimana 
II campione mondiale dei mas-

vmi Joe Frazier rimarra nel-
l'ospedale Saint Luke di Filadel 
fla sino alia fine di questa set-
t.mana. Lo ha dichiarato il di-
rettore dello stesso ospedale. il 
dott. James Giuffre. il quale ha 
eggiunto che sono state fatte 
radiografie ai reni del campione 
perche cquesti organi potrebbe-
ro essere responsabili deil'at-
tuale stato di salute di Frazier > 
dopo il suo combattimento mon
diale con Ca&sius d a y dell*8 
marao scorsa. 

Giro della Campania e il Giro 
della Calabria. Ha optato per 
il secondo. 

Tuttavia. non e'e da storcere 
la bocca. Forse e addirittura 
bene che non ci sia Merckx. il 
« mostro >. Perche il campo dei 
nostri corridori necessita di una 
verifica. Per cui. tutto som-
mato. e considerate pure che 
Dancelli e fuori uso, e piu ri-
levante l'assenza di Bitossi e 
Zilioli che quella del campio
ne fiammingo. se. appunto, il 
Giro della Campania vorra es
sere una verifica delle nostre 
forze. 

Anche cosl limitata la nre-
senza dei nostri migliori, una 
verifica. comunque, e sempre 
possibile: e'e Gimondi che vie-
ne da una Sanremo che lo ha 
visto seriamente concentrato e 
rioco di detenninazione: Qia 
e'era il c mostro», e per Gi
mondi tutto e rimasto alio sta 
to di una grossa prova di im-
pegno perche, quando e'e lui. 
Merckx. e'e poca gloria per gli 
altri. Comunque. Gimondi — 
che assicurano essere in buona 
forma — il sapore di una vitto-
ria vuole pur riassaggiarlo. una 
volta o Taltra. E se e veramen-
te in forma, questa e l'occasio-
ne buona. 

Poi e'e Motta, E qui il dl-
scorso diventa complicato, pei-
cne questo ipersensibile com-
dore e spesso anche incoroDreii-
sibile. E" sempre difficile stabi-
Hre che cosa riuscira a fare. 
Ed e ancor piu improbabile pre-
vedere quale sara raccordo sta-
bilito con Gimondi: corrono per 
la stessa casa. difatti. e un 
accordo bisogna pure che lo tro-
vino. a scanso di potemiche 
(che. malgrado le smentite. gia 
sono affiorate dopo la Sanre
mo). Che se poi non lo trovano. 
faranno felici gli appassionati 
del ciclismo in Campania, i 
quali sono certamente meglio 
prediSDOsti ad assistere ad una 
Iotta a vLso aperto che ad ap-
prezzare le sfumature di una 
tattica concordata. col rischio. 
pero. che fra i due Iitiganti e'e 
sempre posto per il terzo che... 
gode: e questo terzo potrebbe 
essere Basso, il quale il Giro 
della Campania lo ha gia vinto 
una volta e. tra l'altro. deve 
avere una tale dimestichezza 
con la lunga e insidiosa pista 
deH'Arenaccia. che non solo e 
stato in grado di concedere il 
bis. ma persino il tris. aggiu-
dicandosi due volte il traguar-
do di Naooli nel corso di du* 
Giri d'ltalia. 

L'insidia, dunque, e forte per 
Gimondi e Motta. e per tutti 
gli altn — ad esempio Balma 
mion. Michelotto. Zandegu e 
Panizza — che volessero pun-
tare al successo. Una insidia, 
per aJtro, che non viene solo 
da Basso, in caso di arrivo in 
volata. ma anche da altri due 
temibili velocisti: Sercu e Rit-
ter. Se si batte la fiacca, in-
somma. durante i 264 chilometri 
del percorso, e se neppure la 
scalata dell'Agerola. come e pre-
vedibile — perche poi ci sono 
ancora 70 chilometri di strada 
scorrevole fino al traguardo — 
riuscira a determinare la fuga 
buona o almeno una drastica 
selezione, allora i favoriti della 

corsa diventano proprio loro. 
nell ordine: Basso, Sercu e Rit-
ter. Se dovessero vincere Sercu 
o Ritter o Van den Bosche che 
in salita e da tener d'ocehio. 
sarebbe la prima vittoria di 
uno straniero al Giro della Cam
pania. 

Non mancano dunque, a que
sta corsa. i motivi di interesse: 
il grado di forma e la volonta 
di vincere di Gimondi, l'attua-
le condizione di Motta, lo spi-
rito reattivo di Boifava dopo 
la delusione della scorsa sta-
gione. la tenace capacita di sof-
frire e di lottare di Michetto. 
Schiavon, Zandegu: rimpegno 
certamente sostenuto di corri
dori giovani — tra i quali i due 

fratelli Poloni — che vogliono 
mettersi in luce. 

E la corsa si presta per da
re una risposta a tutti gli in-
terrogativi: perche e lunga (264 
chilometri), perche ci sono da 
scalare 13 chilometri di salita 
(quella deH'Agerola, ove Coppi 
nrepard la sua meravigliosa 
vittoria) che non sono uno scher
zo perche bisogna poi resiste-
re, in caso di fuga, ai tentativi 
di rimonta degli inseguitori lun-
go i 70 chilometri che separano 
1'Agerola dal traguardo. 

Dunque. la corsa e valida. 
Spetta ai corridori onoraria con 
il loro impegno. 

Michele Muro 

Mn^\NO. 24. 
Come si prevedeva il giudice 

sportivo della Lega calcio ha 
usato il « pugno di ferro > per 
gli incidenti accaduti domenica 
a San Siro nel corso della par
tita Inter-Napoli: sono stati 
squalificati tre giocatori del-
l'lnter (Vieri, Giubertoni e 
Burgnich) e due giocatori del 
Napoli (Altafini e Bianchi). II 
giocatore condannato piu seve-
ramente e il portiere dell'Inter 
Lido Vieri che e stato squalifi 
cato sino a tutto il 5 maggio 
(cioe per poco piu di un mese) 
per «atti di violenza commessi 
alia fine della partita > con l'ag-
gravante che « si trovava mde 
bitamente lo campo» essendo 
stato sostituito dal portiere di 
nserva Bordon (e percio a 
norma di regolamento avrebbe 
dovuto raggiungere subito gli 
spogliatoi). Subito dopo Vieri 
la pena piu severa e toccata ad 
Altafini (due giornate) mentre 
Burgnich, Giubertoni e Bianchi 
se la sono cavata con una gior
nata ciascuno. 

Non e stato punito invece Bo 
ninsegna che secondo alcunl 
testimoni era stato il primo ad 
intervenire quando e scoppiata 
la rissa tra Altafini e Giubet-
toni: o perche l'arbitro non s) 
e accorto di Bonmsegna o per 
che nel suo rapporto ha cons) 
derato 1'intervento del centro 
avanti come diretto a porta re 
pace (sebbene Altafini abbla 
detto di essere stato aggredito 
alia gola). 

Con questa sentenza che col-
pisce ambedue le squadre al-
l'incirca nello stesso modo, al
meno nelle intenzioni del giu
dice sportivo dovrebbero esau-
rirsi le polemiche sugli inci
denti del dopo-partita. ma sara 
cosi? E' difficile dire, tanto 
piu che restano tuttora in pie-
di le polemiche suH'operato 
dell'arbitro Gonella, specie in 
relazione all'assegnazione di un 
discusso calcio di rigore contro 
il Napoli: ma si sa che sui 

La Roma attende la decisions del mago: resta o se ne va ? 

Herrera sfoglia la margherita 
Scopigno pronto a sostituirlo 

Scopigno o Bernardini alia Ro
ma nel prossimo anno? L'kiter-
rogativo e di grande attualita 
in questi giorni a Roma specie 
dopo 1'ultimo atto della « guerra 
fredda > tra H.H. e Marchini: 
perche sembra infatti che il di-
vorzio tra don Helenio e la Ro
ma sia quasi soontato. Ma noi 
invitiamo alia prudenza, pensia-
mo che prima di chiedersi chi 
sia il nuovo successore di H.H. 
bisogna porsi l'altro interroga-
tivo: lascera veramente la Ro
ma Herrera? 

Siamo d'accordo che attual-
mente la situazione non e favo-
revole alPallenatore. sia per 

Poulidor sempre 

leader in Spogna 
MANBLEU, 24 

n franccse Raymond Riotte 
e il dancse Leif Morlensen, han
no vinto le due frazioni della 
quaria tappa della « Settimana 
Catalana ». II francese Ponlidor 
e sempre leader della corsa. 

Per il campionato italiano 

Domenica le moto 
> \ - i 

in gara a Riccione 
RICCIONE. 24 ' 

Dopo la ' brillante parentcM 
intcmazionale di Rimini, ri-
prendera domenica a Riccione, 
con il secondo trofeo Gulf, il 
camptonato italiano motocicli-
stico la cui prima prova si & 
svolta il 14 marzo all'autodro-
mo dt Modena 
" Ancora on programma pieno, 
per i conduttori ed i bolidi 
delle cirque classi tradizionali. 
impegnati non solo a migliora-
re o • confermare le prece-
denti prestazioni tecnlche e 
agonistiche. ma anche a conti-
nuare quel duel 11 trlcolori co-

LCTTECI \ DI 
AGNANC 

ULTIMI GIORNI 

minciati all'insegna di una inat-
tesa appassionante incertezza. 

Gli organizzaton della pros-
sima mamfestazione hanno con-
fcrmalo intanto l'awenuto m-
gaggio dello spagnolo Angel 
Nielo e del tedesco occidentale 
Dieter Braun. nspetttvamente 
campiOni del mondo delle clas
si SO e 125. II primo. con la 
Dcrbi iridata. cerchera di ri-
petere il successo di Modena 
nella minore cilindrata e, con 
la nuova Derbi bicilindrica. di 
fare meglio che non a Mode
na nelle ottavo di litro. 

II tedesco. a sua volta. dopo 
il motivato forfait di Rimini. 
esordira domenica in Italia 
scendendo in pista a Riccione 
sia con la Suzuki 125 sia con 
la MZ 250. quest'ultima la stes
sa moto che portera in corsa 
il campione italiano Silvio Gras-
setti. in pronta ripresa dopo 
1'attacco influenzale che lo ha 
costretto a disertare le gare di 
Rimini. Partirnlarmente impor-
tante la prcsenza del binomio 
iridato Braun-Suzuki nella gara 
riccionese della 125 che cosl po-
tra sottoporre al piO probante 
collaudo il tandem - tricolors 
Parlottl-Morbldelli. le cui ambi-
zioni. dopo I felici approcci 
1970 e dopo II brillante debutto 
stagionale di Modena. dovreb
bero raggiungere In questa »ta-
glone una dimenaione dl vero 
• proprio Uvello mondial*. 

lo scarso affiatamento con i di-
rigenti giallorossi sia per le sue 
note difficolta con a fisco: nerd 
siamo convinti anche che l'af-
fiatamento si pud trovare e le 
difficolta con il fisco si possono 
superare. 

Anzi pensiamo che sia solo 
il secondo punto a costituire il 
nocciolo dedla questione per
che in verita H.H. e Marchini 
hanno due personalita ben di-
stinte. per certi versi contra-
stanti. per cui un vero affiata
mento non lo troveranno tnai. 
la loro convivenza sara sempre 
movimentata da incomprensio-
ni. polemiche. ripioche. come e 
gia successo in passato. 
- Dunque concentriamo l'atten-
zione sul secondo punto. sul 
problem* fmanziario cioe. Come 
e noto Herrera deve pagare una 
forte cifra (sui 50 milioni) al 
fisco per i tre anni a Roma: 
una cifra che Herrera spera di 
passare sul conto della Roma, 
mentre Marchini gli ha detto 
chiaro e tondo che la Roma non 
interverra perch£ si tratta di 
un problema personale dell'al-
lenatore. 

PiuUosto Marchini ha aggiun-
to: € Herrera deve far sapere 
quali sono le sue pretese finan-
ziarie per il prossimo anno: te-
nendo conto naturalmente che 
deve limitare le sue richieste 
perche la Roma non pud fare 
" foliie " ». - Ora Herrera sta 
nreparaodo il suo cdossier* 
ma attende a sua volta di ave
re una risposta precisa dai suoi 
esperti fiscah: poi si rechera 
da Marchini ai prjmi di aorile. 

Intanto Marchini fa circola-
re la «voce> di ana opzione 
con Scopigno saw al 10 aprile, 
sulla base di 63-70 milioni Tan-
no: ed Herrera replica igno-
rando Marchini e rifiutandogli 
il saluto quando va a ricevere 
la squadra reduce da Foggia. 
Ma per il momento si tratta 
chiaramente di espedienti aven-
ti lo scopo di indurre Taltra 
parte a DIU miti pretese: come 
gia successe con la « farsa > di 
Fiumicino che praticamente ser-
vi ai due personaggi solo per 
trovare un punto di accordo a 
meta strada. Appunto sulla ba
se di questo illustre precedente 
pensiamo che la situazione per 
H.H. sia tutt'altro che compro-
raessa: riteniamo che le setter-
maglie attuali siano solo una 
fase. sia pure movimentata. del
le trattative. Sara quando Her
rera tornera da Marchini con 
le sue richieste che si arrivera 
ad una decisione: o rottura (e 
awento di Scopigno o Bernar
dini) o accordo a meta strada. 
E questa seconda ipotesi ci pa
re la piu probabile anche per 
che in fondo e la piu rispon 
dente agli interessi e alle aspet-
tative delle due parti: Herrera 
infatti non vuole lasciare la Ro 
ma e la Roma non vuole pri-
varsi di Herrera. Sow se una 
delle due parti si Irrigidira sui
te sue posizkmi, le strade di 
H.H. e della Rotna ai divide-

# MARCHINI e H.H.: divorzieranno? Poiche il disaccordo 
verte s«prattutto sui quattrini (il « mage a iw vuole tanti, Mar
chini t disposte ad accontentarfe ma fine a un certo punto) 
il cempromesse finale e piu che probabile. E per il trainer 
restera la pubblicita che si sa, e.„ I'anima del cemmercio. 

Stasera basket di lusso 

Ignis-Real Madrid 
semifinale di Coppa 

MADRID. 24 
' c Non sard ttn incontro facile, 
tpteUo di dotnani sera al padi-
glione del Real Madrid, per le 
semifinali della coppa Europa 
di pallacanestro. E sebbene la 
squadra italiana porta con un 
vantaggio di 23 punti. S Real 
Madrid rimane sempre un gran
de campione che pud riservare 
in qualsiasi momento una brut-
to sorpresa». Questo e quanto 
ha detto l'allenatore varesino 
Nikolic, che ha aggiunto anzi 
qualcosa di piu: « A dire il vero. 
I'Jgnis dello scorso anno era u-
na squadra piu forte di quella 
ottuale. Probabilmente questa 
differenza i motivate dalla as-
ttnaa di Jtmtt eh* non ha am-

cora trovato un vero sostituto. 
Ed anche per le faVche della 
attuale stagione che H stata par-
ticolcrmente dura >. ' 

La posta in gioco per domani 
sera e piuttosto sostanziosa. Si 
tratta di decidere chi si re
chera ad Anversa ad affrontare 
la compagine sovietica TSSKA 
per il titolo europeo. 

Gli spagnoli partiranno con 
un quintetto che e praticamente 
nuovo, sebbene si tratti di uo-
mini tutti largamente spenmen-
tati: Cabrera. J. Ramos. Bra-
bander, Luyk, Signorile. 

Per llgnis, tutto va bene e 
iersera tutti i titolari hanno 
preso parte airallenamento ri-
spondendo bene alle prove cui 
H ha aottoporti Nikolic 

rigori non e'e mai identita dl 
vedute. 

Da aggiungere poi che il giu
dice sportivo esaminando i rap-
porti arbitral! sulle altre partite 
ha comminato anche altre se
vere punizioni: Garzelli del 
Foggia e stato squalificato per 
tre giornate, mentre per una 
giornata sono stati squalificati 
Pirazzini (sempre del Foggia'*, 
Cordova della Roma e Gover
nato della Lazio. 

Per quanto riguarda la serie 
B inline sono stati squalificati 
per due giornate Tartari (Ta-
ranto) e per una giornata Bra-
glia e Gaspenni (Brescia), En-
zo e Ferrario (Cesena). Mar-
chetti (Ternana) e Carrera 
(Novara). 

Multe: L. 850 000 al Foggia. 
650 000 alia Fiorentina, 500.000 
all'Inter. 375 000 alia Samp. 
400 000 alia Lazio. 90 000 al Mi
lan. In serie B ammende di lire 
275 000 al Palermo. 125 000 al-
1'Atalanta, 90 000 all'Arezzo. 

II campo del Trapani 
squalificato 

sino a dicembre 
FIRENZE, 24 

II giudice sportivo della Lega 
senjores ha preso provvedimen-
ti particolarmente severi a pro-
posito delle partite di dome
nica. Cosi il campo del Trapani, 
e stato squalificato sino al 31 
dicembre, il giocatore trapanese 
Spano e stato squalificato sino 
al marzo del 74. il campo del 
Savoia e stato squalificato per 
due domeniche. Governato Cordova 
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€LA SCUOIA DAVANGUARDIA % 

IL SEGRETO DEL SUCCESSO E' LA 
SPECIAIIZZAZIONE 

II 3 aprile inmano al CIM nuovi corsi per 
Calcolatori Elettronici . e per Insegnanti 

di Macchine Contabili • 

A seguito del grande suc
cesso dei corsi per calcolato
ri elettronia e per insegnan
ti pratia d. macchine conta 
bili, recentemente tniziati e 
alle numerose nchieste di 
iscrizione che continuano a 
pervenire, il CIM ba orgamz-
zato nuovi corsi che inizieran-
DO il 3 aprile e tennineranoo 
alia fine di luglio 1971. Le cin
que ore di lezioni settimanali 
prescritte per \o svolgimento 
del programma si terranno, a 
scelta degli aUievi, o di sa-
bato dalle 15 alle 20. o di do
menica dalle 8.30 alle 13.30, o 
di martedi e venerdi sera dal
le 20 alle 22.30. 
• PROGRAMMATORI di cal

colatori elet'.ronid: 
• OPERATORI meccanografi-
ci pannelhsti; 
• PERFORATORI di srbede 
meccanografiche; 
• INSEGNANTI di macchine 
contabili. 

Lo sviluppo sempre crescen-
te dei calcolatori elettronia e 
la loro vasta applicazione nel
le aziende industriali. commer-
ciali. bancane, statali. para 
statali e in tutte le diverse 
attivnta del mondo del lavoro. 
determine una larga nchie-
sta di personale specializzato 
nelle discipline meccanografi
che. al quale vengono offerte 
vantaggiose condizioni cb la 
voro e di carriera. 

CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 

• FIRENZE. via de' Tornabuoni 1 
• LIVORNO. via Cairob 30 
• PERUGIA, via Leonardo da Vinrt 70 
• MODENA, via Cesare BattisU 12 
• FERRARA. corso della Giovecca 3 
• RIMINI, piazza Ferrari 3/A 
- ROMA, via Barbenni 86 
• MILAiNO, via Senato 12 

Tel. 
• 
• 
» 
• 
a 
> 
> 

2W.272 
30.327 
22.356 

218.185 
21.998 
54.060 

471.294 
790.055 

con 
Unita 

Vacanze 

E' IN EDICOLA ••I 
15111M m 

con servizi esclusivi 

I RETR0SCENA 
SUL C0LP0 Dl MAN0 
0RGANIZZAT0 
DAI FASCISTI 

0GNI GI0RN0 
BUTTIAM0 
SEI MIUARDI 
NELLA SPAZZATURA 

Abbonatevi a VIE NUOVE 
•iete ancora in tempo ad otttmre il libro 

• Com* I'uomo divenne gigante» 

Viaggi e 
soggiorni 
Primo Maggio 
a STALINGRADO 
(Volgograd) o KIEV 
IN AE*EO 

dal 28 aprito al 2 maggio 
L. 133 000 

Primo Maggio 
a BUDAPEST 
IN TRCNO E PULLMAN 

dal 79 aprile al 4 maggio 
da VENEZIA L 3 t OOO 
da MILANO L. 41.500 

GITA TURISTICA 
a ABBAZIA . POSTUMIA 
LUBIANA - BLED 
IN PULLMAN 
dal 20 al 23 maggio I . 32 Or 

A PP.AGA: 
tour della citta d'oro 
IN AEKEO 

dall'1 al 6 giugno L. M 

PRIMAVERA a MOSCA 
m ABteo 

d«l 6 al 10 giugno L. 113 

m 26 JULIO » 
Fiesta a CUBA 
M A U K ) 

dal 17 luglto al 9 aeatto 
L 350 000 

SOGGIORNI SULLE 
SPIAGGE DEL MAR NERO 
a VENUS (Romania) 
M AUtCO 
I S giorni Tutto compfajo • Giugno, 
lugik), agmto, aettembn* L, t5 .000 

SOGGIORNI al MARE 
a MEDULIN (Jugoslavia) 
giugno, luglio, agotto, aaitembni 

ajuofa aattimanali a partirc da 
L 3 * 0 0 0 

Par informazionl o itcnzionl 
tcrivera a: 

UNITA' VACANZE . Vial* PuMa 
Taati, 75 . 2 0 H 2 . MILANO • Ta» 
lafmw «.420. t3 l (infanta 223) 

>_V i . ' v . 
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Si e svolta a Parigi organizzata da I PCF 

GRANDE MANIFESTAZIONE 
PER CELEBRARE LA COMUNE 

I cent'anni delta prima rivoluzione, che ha avuto come obiettivo la costruzione del socialisms rlcor-
dati dai comunisti d'Europa • II segretario generate aggiunto del PCF, Marchais, ha sottolineato I'esi-
genza di rafforzare I'unita del movimento anti-imperialista mondiale - II compagno Colombi, a nome 
del PCI, ha ricordato gli italiani, tra cui Amilcare Cipriani, che lottarono assieme ai comunardi 

Nostro servizio PARIGI, 24 
I comunisti francesi hanno celebrato ieri sera assieme a migliaia di parlgini il ceutenario della Comune, 

In una grande manifestazione svoltasl alia Mutualita, nella sua vasta sala affollata, e fuorl, nella piazza. E' 
stuta una manifestazione non ritualmente celcbrativa, che si e svolta sotto la parola d'ordine « Costruire in 
Francia una Comune dei nostri tempi »). In essa e stato sottolineato non solo cid che II popolo rivoluzionario di Parigi insegn6 
cent'anni fa. ai francesi. ma anche il suo significato per i lavoratori di tutto il mondo. Non a caso hanno parlato ieri sera — 
oltre a George Marchais. segretario generale aggiunto del PCF. ed a Roland Leroy. membro dell'ufficio politico — anche i 

rappresentanti di altri partiti 

Pescheranno l'Andrea Doria'£UU*„,£,"''KEfVSMS 
Cusnrhan '(nella foto) scenderanrio nell'oceano" Atlantlco per tentare* iTrecuperb della carcassa 
dell'Andrea Doria, II transatlantic italiano naufragato nel 1954. Se vi riusciranno, II loro 
(•uadagno sara favoloso: 6 mi I Ion i di dollar! 

Portando il saluto delle tre Confederazioni 

Lama parla al Congresso 
dei sindacati di Romania 

Sottolineato il significato del processo unitario in corso in Italia 
Positive novita nel movimento sindacale romeno — Presenti al-

I'assise di Bucarest anche delegati della CISL e della UIL 
BUCAREST. 24. — II com

pagno Luciano Lama ha por-
tato oggi il saluto del movi
mento sindacale italiano al 
congresso dell'Onione gene-
rale dei sindacati di Roma
nia. Dopo aver detto che non 
parlava solo a nome della 
CGIL, ma anche della CISL 
e della UIL, rappresentate 
qui dai segretan Fantoni e 
Dalla Chiesa. ha sottolineato 
che « E' la prima volta che 
al congresso di una organiz-
zazione di un aitro paese, e 
per di piu socialista, parteci-
pano le tre organizzazioni ita-
Uane». II compagno Lama 
ha ncor^Bto qiunrti che «e 
in corso in Italia, orniai da 3 
anm. un processo di uaita 
sindacale e che le grandi lot-
te operaie del 1969 e del 1970 
hanno dato a questo processo 
un impulso potente che si e 
progressivameme sviluppato 
a tutti i livelh, dalle fabbri-
che ai vertici delie Confede
razioni B. 

«Col progredire deU'unlta 
Hon solo l lavoratori sono 
nusriti a conquistare piii alti 
salari e un magglore potere 
sui luogo di lavoro, ma han
no affidato al sindacato anche 
compiti piu impegnativi per 
la difesa dei loro interessi di 
classe nella societa civile. Di 
qui quella che noi chiamia-
mo « poiitica delle riforme » 
• cioe un impegno crescente 
del sindacato per difendere i 
lavoratori anche fuori della 
fabbnca coniro lo sfruttamen-
to capitahstico. I problem] 
della casa per 1 lavoratori, 
della sanita. dei trasportl. 
della scuoia, dell'agncoltura, 
dei prezzi sono diventati cosl 
oggetto di lotia sindacale e di 
confronto con il governo. 

Naturamienle. l nenncl del 
lavoratori. il grande capitate e 
le forze polmcfie che lo rappre-
sentano non accettano passiva 
mente questo stato di cose e 
it sforzano di creare ostacoli 
per imped ire ai lavoratori di 
raggiungere I loro obiettivi. 
Per vmcere questi ostacoli. 
per compiere un passo avan-
ti nel terreno delle riforme, 
tutti i lavorator: aaranno chia 
man nei prossimi giomi a 
un nuovo aCioperu generale 

I prugressi compiuti dai mo
vimento sindacale in Italia 
sono dovuti e&senzialmente 
— come dicevo — ai pro-
gressi dell'unlta. Noi stiamo 
lavorando perche entro 11 
prosalmo anno si realizzi, do-

C 34 annl di dlvislone, l'unl-
organlca dei lavoratori Ita

liani. Anche questo processo. 
naturaimente. non si sviluppa 
senza contraddizion! e osta
coli ed io non voglio nascon-
derli. C'e chi esita di fronte 
all'unita organica chi si do-
manda se non basti I'unita di 
azione, chi considera ancora 
prematura stabilire fin d'ora i 
tempi della conclusione del 
processo unitario. Non tutto 
il cammino e com piu to, dun-
que, e un buon tratto di stra-
da resta da percorrere. Ma 
cib che cl induce a persevera-
re e la convinzione che 1 la
voratori vogliono i'unita, e 
la spinta unitaria che viene dai 

Riferendosi qulndi ai proble-
mi da) sindacato in Romania 
Lama ha detto, fra I'altro, che 
•anche qui, in un paese sociali
sta esistono problemi sociall 
ed economic! che non possono 
essere compiutamente nsolti 
senza il contnbuto vivo ap
passionato e dialettlco di un 
sindacato che si faccia porta-' 
voce, in prima persona, degli 
Interessi diretti dei lavora
tori*. 

• La parteclpazione df lie 
masse alia direzione dell'eco-

nomia, per essere reale, ha 
bisogno di questo contributo 
autonomo e genuino. La dove 
cio non accade, dove la de-
mocrazia operaia non si svi
luppa, dove il sindacato si II-
mita essenzialmente a trasmet-
tere le direttive del potere 
statale e amministrativo. an-
zichfe esprlmere le eslgenze 
dirette dei lavoratori. la si ac-

cumulano motivi di malconten-
to che possono esplodere an
che in drammatici conflitti». 

A questo proposito Lama ha 
rilevato in particolare alcune 
positive novita del congresso. 
tra cul «la ricerca di uno spa-
zio proprio del sindacato at-
traverso la conquista di 
una autonomia che superl la 
vecchla concezione della cin-
ghia di trasmisstone ». 

Riprendendo. inline, il tema 
dell'unlta. Lama ha detto * che 
anche a livello Internazionale 
e possibile. deve essere possi
bile, fare un passo avanti. 
E portando avanti 11 proces
so unitario nel nostro paese. 
penstamo di dare un piccolo 
contributo. di portare un mat-
tone per costruire una piu 
grande unita sindacale ». 

Per un articolo su Gerusalemme 

Polemica israeliana 
con r«0sservatore» 

GERUSALEMME. 24 
n giornale Jerusalem Post. 

mo!to vicino al govemo israe-
bano e spesso da esso diretta-
mente ispirato. muove oggi un 
aspro attacco iWOssenatore TO-
mano per 1 articolo apparso lu 
nedi. nel quale si deploravano 
le iniziatite tsraeliane intese a 
snaztonaluzare e ad annettere 
Gerusalemme. 

II Jerusalem Post scnve che 
c gli osservatori nella capitate 
nanno rewnto I'articoto come 
un e.semp:o di giomalismo a 
buon mercato. indegno del gior
nale del Vaticano. normalmen-
te obiettivo. e chiaramente ism-
rato dai circoU cristiani arabi, 
ostili a Israele >. D giornale de-
finisce anche cuno spreffevole 
tesauto di tneneogne» i circo-
ftaruriati accenni dtll'Osservato-
r# afU eaprapci di proprieta arm-

be e al progetto per la costru
zione di una «cintura > ebrai-
ca attorno a] vecchio nucleo ara-
bo delta citta. Si tratta di ini
tiative sulla cui realta la stam
ps internazionale e la stessa 
stampa israeliana si sono npe 
tulamente diffuse 

Anche il richiamo dell'O*-
serralme alle raccomandazSonl 
adotta'e dallONOI nel 1947. che 
prevedevano I'mtemazionalizza-
ztone di Gerusa'emme. suscita-
no aspn commenti da Darte del 
giornale israeliano. il quale lo 
nusaaj i:oo OISEJUIOJ ui ouod 
dichiaraJiAm di Paolo VI. inter 
prelando queste ultime come uo 
avallo delle posiziom israeliane. 

< II govemo di Gerusalemme 
— conclude il Jerusalem Post — 
dovrebbe chiedere al Vaticano 
di apiegare le lamentek conte-
nute nell'artioolo dtil'Ou*TVQto> 
ra romano*. 

comunisti eumpei 
lombi, della direzione del PCI, 
A. M. Roumiantsev, del comi-
tato centrale del PCUS. Mi-
klos Ovari, segretario del co
mitate centrale del Partito 
socialista operaio ungherese, 
Albert Norden. dell'ufficio po
litico del Partito socialista uni-
ficato della Repubblica demo-
cratica tedesca e Stefan 01-
szowski. dell'ufficio politico 
del partito operaio unificato 
polacco. 

Di fronte alia platea. com-
posta in prevalenza da giova-
ni. ha parlato per primo iMar-
chais; la Comune — ha detto 
— e stata un esempio di inter-
nazionalismo proletario: l'eroi-
co tentativo dei comunardi ha 
suscitato in Europa e nel mon
do un movimento di solidarie-
ta senza precedenti. «Acco-
gliendo I'appello di Marx e 
della Prima Internazionale, i 
lavoratori di tutti i paesi han
no superato la repressione e 
le persecutioni per prendere 
la difesa della rivoluzione pa-
rigina ed identificarsi con la 
sua causa >. Questa solidarie-
ta internazionale coniinua ne-
gli anni: « Oggi il nostro par
tito — ha proseguito Marchais 
— chiama i francesi a consi-
derare come compito priorita-
rio il piu attivo aiuto ai popoli 
vietnamita. lao e khmer. vit-
time della barbara aggressio-
ne americana. a porsi al fian-
co dei popoli arabi del Medio 
Oriente in lotta per la difesa 
dei loro dintti nazionali». 
« Agire nello spirito dei comu
nardi — ha concluso Marchais 
— significa fare di tutto per 
rafforzare la coesione delle 
tre grandi forze rivoluzionarie 
del nostro tempo, il sistema 
socialista mondiale. la classe 
operaia dei paesi capitalist!. 
il movimento di liberazione na-
zionale ». 

Ha poi preso Ja parola Ro
land Leroy. e La Comune — 
ha detto — fu una rivoluzione 
in cui la classe operaia ha 
giocato il molo determinante. 
fu la prima rivoluzione che 
si e fissato il compito di co
struire il socialismo >. Ricor-
date le condizioni della Fran
cia di cent'anni fa e le forze 
emergenti dei lavoratori. Le
roy ha continuato: « Sulla ba
se dell'esperienza della Co
mune Lenin Indic6. alcune set-
timane prima della Rivoluzio
ne d'Ottobre. al partito bol-
scevico ed ai sovieti gli obiet
tivi politici della rivoluzione: 
distruggere completamente 
l'apparato dello Stato esisten-
te per dare tutto il potere ai 
soviet. Ma Lenin non era pri-
gioniero di una riflessione dog-
matica: i soviet non sono le 
forme che la Comune aveva 
tentato. ma altre forme dallo 
stesso contenuto della Comu
ne. per cid che riguardn il po
tere della classe operaia >. 

Leroy concludendo ha affer-
mato: * La Comune vive oggi 
nella nostra lotta quotidiana 
in Francia. Quest'anno. nel 
centesimo anni versa rio del 
massacro della settimana di 
sangue di Parigi. il nostro 
partito ritiene che ci sono le 
condizioni perche tutte le for
ze politiche e sociali della 
classe operaia e della demo 
crazia. perche tutU colore-che 
vogliono lavorare insieme alia 
trasformazione della societa 
francese. organizzino uniti una 
potente manifestazione di 
omaggio ai comunardi. In que 
sto modo la celebrazione del 
centenark) della Comune avra 
il suo vero carattere: questa 
celebrazione non e per noi 
una cerimonia rituale. e un 
omaggio profondo >. 

Portando il saluto del PCI, 
U compagno Colombi ha sotto
lineato nel suo intervento: 
c La Comune ha avuto un'eco 
profondo sul movimento na-
sct-nte dei lavoratori italiani. 
II fatto che dai palrioti e de-
gh internazjonalisti italiani. 
fra i quali si e distinto Amil
care Cipriani, abbiano com-
battuto al fianco dei comunar
di e ne abbiano seguito la 
sorte. contribui a rafforzare i 
legami di solidarieta e ad 
orientare verso il socialismo 
la parte migliore degli uomini 
di allora >. < Oggi i tempi so
no cambiati — ha aggiunto 
Colombi — come sono cam 
biati i rapporti di forza nel 
mondo. Oggi. in certi paesi a 
capitalismo avanzato fra cui 
1'Italia. esiste la possibilitn 
di conquistare democratica 
mente la maggioranza del po 
polo e del parlamento nella 
lotta per realizzare una serie 
di riforme che modifichino la 
struttura dello Stato e del-
I'economJa, che preparino la 
disfatta del capitaliamo >. 

Appello air«unione sacra» e all'«ordine» 

Turchia: si cerca di formare un governo 
che fermi la spinta popolare a sinistra 

In questo pilastro della NATO in cui 70 esseri umani su cento lavorano la terra e 65 sono analfabetf, la stessa parola 
« comunista >» h al bando e per i comunisti c'6 la galera — Tuttavia ha cominciato ad emergere ^ una sinistra operaia, 
sindacafista e studentesca — Si parla anche di ferment! innovator! e socialisti nelle forze armate, fra I giovani ufflciall 

ANKARA — Soldati perqulslscono un'auto davantl all'Unlversita del Medio Oriente presldlata dall'eserclto. L'ateneo e un baluardo dell'opposlzione di sinistra 

Dal nostro inviato 
ANKARA, marzo 

Mentre si opera in Turchia 
un tentativo di dar vita a un 
governo di « unione sacra », 
all'insegna del «bene supre
mo della patria » e dell'« or-
dine » mantenuto con la forza, 
ho cercato e lncontrato gli 
esponentl piii diversi di una 
sinistra, che cerca di formar-
si, dl incontrarsl e organiz-
zarsl, di dar vita a un movi
mento. Sono questi infattl 1 
due poll, e qulndi. i termini 
essenziali, della crisl che tra-
vaglia il paese. al di la degli 
stessi motivi immediati con 
oui questa crisl si esprime. 

Occorre. naturaimente, in-
tendersi prima su alcuni dati 
di partenza. Siamo In un pae
se che non e solo da vent "an-
ni II magglore pilastro della 
NATO tra l'Unione Sovletica, 
il mondo arabo e 11 Mediter-
raneo. E' un paese dove piu 
del 70°'o della popolazlone e 
contadina e dove il 65*-'o degli 
abitanti e analfabeta. Dire che 
il partito comunista vi h rl-
gorosamente proibito e poco: 
la stessa parola comunista e 
fra quelle che -non si devono 
pronunciare. se non con pru-
denza; e il simbolo di falce e 
martello incrociati e sufficien-
te per andare in galera. Una 
vera sinistra sinora non e mai 
potuta esistere se non in li
mit! assai marginal!. Solo du
rante gli ultlmi annl, nella 
crisl attraversata dai paese. 
essa ha cominciato ad emer
gere. Vediamone quali sono 
le diverse componentl. 

Vi e un partito operaio, che 
si e formato nel 1962. Nel 
1965 ottenne In Parlamento 
19 seggi su 450; nel 1969 ne 
ottenne, all'incirca con lo stes
so numero di voti, due sol-
tanto, per via di una nuova 
legge elettorale. II partito ha 
avuto difficolta a trovare una 
base veramente operaia tra 11 
giovane ed ancora debole pro
letariate turco. Inoltre e stato 
scosso da contrast! e polemi-
che sia ideologiche che politi
che. Esso ha tuttavia una 
sua struttura organizzativa. 
nonostante i colpi che le ven-
gono portati dalle destre. La 
sua esistenza e quella che ha 
permesso il maturare di altre 
espressioni di un movimento 
di sinistra. 

// sindacato 
di classe 
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ni anche un sindacato dl clas
se. Si chiama DISK. Numeri-
camente, pub sembrare debo
le: circa centomlla aderentl. 
Per la riforma esiste anche un 
altro sindacato In Turchia — 
il Turk-is — che vanta addi-
rittura un milione circa di 
iscritti. Ma queste jcifre non 
significano nuiia. li mrk-Is in
fattl non e altro che un'agen-
zia govemativa, un sindacato 
creato dagli americani per Im-
pedire. piuttosto che per con-
trollare, un vero movimento 
operaio. Nelle lotte del lavoro 
U DISK ha ben piu Impor-
tanza Esso influenza anche 
I lavoratori, gli operal soprat 
tutto, che per pnidenza resta 
no ufficialmente nell'altro sin
dacato II passato govemo ha 
g:a cercato dl eliminarlo con 
un'apposita legge sindacale 
Proprio in difesa del DISK si 
ebbe nel giugno scorso il gran
de sciopero nella zona di 
Istaubul-Ismit (unico vero po
lo industriale del paese) con-
tro cui fu scatenata la re
pressione armaia. seguita dai 
tre mesi dl stato d'assedlo. 

Terza espressione dl questo 
fermento a sinistra e il mo
vimento studentesco, il cosid-
detto Devgeng o a gioventu ri-

- voluzionaria ». Esso si e svi
luppato qui piii tardi che in 
occidente, ma con caratterl-
stiche diverse. II Devgeng e 
nato come semplice federa-
7jone di associazioni studen-
tesche, ma ha rapidamente ac-
quistato carattere politico. VI 
si possono trovare giovani di 
sinistra con i piii diversi orien-
tarnentl, dai genericamente 
socialista aH'anarchico. Nel 
nucleo piii attivo si parla so-
prattutto di marxismo, di le-
nmismo, di maolsmo. Questi 
giovani non sono estranei al 
dramma che e tradizionale 
dell'inteliettuale progressista e 
radicale di questo paese. cioe 
il suo distacco dalle masse 
popolari, specialmente conta-
dine. Ne sono per5 anche con-
sapevoli e cercano le vie per 
superata questa aatlca, • al-
nora incolmata, frattura. 

n rinnovato Intervento del-
l'eserclto nella vita poUUca 

del paese In questi glornl ha 
portato l'attenzione anche sul-
le forze armate. Qui non vl 
e nessuna espressione poiitica 
organizzata, almeno In forme 
palesi. Un movimento di op-
posizione tuttavia esiste Al
meno e questa un'oplnione ge
nerale. La sua tendenza e tut
tavia assai meno preclsa. Es
sa si manifesta — secondo le 
stesse analisi che si raccol-
gono in Turchia — con una 
prevalente aspirazione a una 
poiitica di riforme, che pub 
trovare posto nel quadro del 
la tnldlzionale ideologia ke 
malista. Ma, soprattutto fra i 
giovani ufficiali e nelle acca-
demie, essa si spinge oltre, 
con piii marcati accenti socia
listi. II comportamento dei ca-
pl mllitari nella crisi e sem 
brato rivolto soprattutto a 
neutralizzare e poi a colpire 
queste pressioni che si faceva-
no sentire nelle forze armate. 

Le posizioni 
dei partiti 

Resta da vedere quale ri-
flesso questo difficile enu-
clearsi di un movimento a si
nistra abbia trovato nei partiti 
principali. Se si lasciano in 
disparte le formazioni minori. 
tali partiti sono in Turchia 
essenzialmente due. VI e il 
« partito della giustizia » del-
1'ex primo ministro Demirel. 
erede diretto di quel partito 
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democratico di Menderes, ohe 
governb il paese negli anni 
« cinquanta ». E' stato il par
tito della coalizione fra gruppi 
capitalistic! e grandi propria-
tari fondiari: la crisi che esso 
pure attraversa e dovuta 2.11a 
difficolta di concillare gli in 
teressi di queste class!. II par 
tito repubblicano del popolo. 
erede del kemalismo e perso 
nificato dall'BSenne Inonu. con 
la sua antica aureola di eroe 
nazlonale. e Invece espressio
ne poiitica deila burocrazia, 
degli intellettuali. della picco-
la borghesia urbana. 

II suo segretario generale 
Ecevit. giovane rivale del vec
chio Inonu, si e appena di-
messo con un gruppo del suol 
sostenltorl dlchiarando che 
tutti gli sviluppi di questi 
glornl. dopo l'lntervento del 
mllitari, altro non erano se 
non un'operazlone per colpire 
lui e il suo sforzo di porta
re 11 proprio partito a « sini
stra del centro a. Ecevit e 
tuttavia un personaggio vlsto 
con una certa diffidenza dalle 
piu autentiche tendenze di si
nistra nel paese. 

II proposito dl soffocare la 
vera sinistra sul - nascere e 
in realta la preocciipazmne 
principale dei gruppi domi
nant! turchi da quando e ap 
parsa la minaccia, prima sco-
nosciuta, di un suo consolida-
mento. Gia il governo Demi
rel si dava da fare. Esso 
aveva promulgato la legge 

contro 11 DISK e lanciato po-
lizia e truppe contro operai e 
studenti. Vi sono stati morti 
fra gli unl e gli altri. Ma 
erano pronti altri provvedi-
menti; tra cui una legge per 
sciogliere le organizzazioni 
studentesohe e impedire ognl 
attivita poiitica nelle univer-
sita. L'incriminazione dei cs.-
pi del partito operaio era pure 
stata preparata, anche se il 
suo annuncio da parte della 
magistratura e coinciso col 
giorno in cui i capi militari 
hanno presentato le loro ri-
chieste al presldente della Re
pubblica. 

Interrogativi 
aperti 

Tutta la logica del processo 
con cul si sta creando un 
nuovo governo in Turchia vuo-
le in queste circostanze che 
la repressione sia il compito 
essenziale dei nuovi dirigenti, 
anche se per 11 momento cl si 
propone di operaria, salvando 
la facclata parlamentare e de
mocratica del regime, e mi 
gan mascherandola con alcu 
ni propositi rlformisti. II go
verno Demirel aveva Intenzio-
ni analoghe, ma disponeva dl 
una maggioranza minima in 
parlamento ed era esposto ad 
ogni possibile crisi. II nuovo 
governo dovrebbe avere un 
« largo appoggio » fra i partiti. 
ma essere nello stesso tempo 

abbastanza llbero dai loro di
retto condizionamento. 

Infine, non dimentichiamo 
gli americani. che detengono 
in questo paese strumenti da 
clslvl di controllo Ufficial-
mente, ess! sono stati zlttl. 
Quale e stata la loro parte 
negll awenimentl e sempre 
difficile da stabilire Ma essi 
non hanno certo dato segno 
di essere insoddisfattl della 
soiuzione. Ne hanno motivi 
per esserlo. Mentre ne aveva-
no non pochi per essere preoc-
cupati della crisi che si anda-
va sviluppando: oggi esiste in 
Turchia un dlffuso e forte 
sentlmento di ostthta per gli 
americani, considernti come I 
veri padroni del paese 

Due sono perb gli interro 
gativi che restano aperti, vi-
sto quanto avanzata e seria 
e la crisl. Si tratta di sapere. 
da un lato, se la repressione 
operata anche con mezzi duri. 
ma entro il quadro del pre 
sente regime, sara sufficiente 
a spezzare cib che gia si e 
andato forrnando a sinistra; 
dall'altro, se le contraddi/ioni 
fra gli stessi gruppi domi
nant! scompariranno davantl 
alia nuova formula di una 
a unione nazlonale », piu auto 
ritarla delle passate formule 
dl governo. Per il momento 
non ho trovato chi sia in gra 
do di rispondere semplicemen 
te con un si o con un no. 

Giuseppe Boffa 
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Mentre si fa il bilancio dei violent! incident! dell'altro giorno 

A Bruxelles si tenta un compromesso 
per la politica agricola della CEE 

Accuse di Mansholt ai sei governi — Proposte dello stesso vice presidente della commissione comunitaria per conciliare la po
litica di sostegno dei prezzi con gli interventi strutturali — La riunione dei ministri prosegue praticamente a oltranza — I 
segni del « ciclone contadino » nella capitale belga — Centoquaranta feriti, di cui 75 ancora ricoverati, numerosi arresti 

DALLA PRIMA PAG1NA 
Tito 

I1MEC 
agricolo 

in un vicolo 
cieco 

Non conosciamo ancora, in 
questo momenta, t partwolart 
della manifestazione contadi-
na dell'altro teri a Bruxelles. 
ni le realt intenztoni degli or-
gamzzatori, ne* i vantaggi che 
possono avere tratto questa o 
quella dclegazinne nelle trat-
tative sui prezzi agricoli; n& 
sapptamo. d'altra parte, I'esi-
to di queste trattative. Tutta-
via, nessuno pud s/uggire ora-
mai, alia coslatazione che il 
Mec agricolo e in un vicolo 
cieco. 

Due annt e mezzo fa, il si-
gnor Mansholt giunse a una 
conclusione alia quale noi. co-
munisti italiani, eravamo 
giunli qualche anno prima: 
con il propria « memo
randum » « Agricoltura 1980 », 
rtconobbe che la politica dei 
prezzt e dei mercati, imboc-
cata nel 1962. si era risolta 
in un ,'allimento clamoroso.'e 
che bisognava prendere con 
decisions la sfrpda dell'inter-
vento sidle strutture. 11 signor 
Mansholt e un socialdemocra-
tico olandese. ma fit accusato 
(niente meno!) di «bolscevt-
smo», e di voter instaurare, 
neU'agricoltura dell'Ettropa oc-
cidentale. i colcos. Natural-
mente. non era vero niente. 
Anzi, il «piano» del signor 
Mansholt andava nella dire-
zione di un rafforzamento del-
Vazienda agraria capitalistica. 
e isolava il discorso sull'agri-
coltura da un piu generate 
discorso sullo sviluppo econo-
mico e industriale: e per que
sto, la • nostra critica al stto 
« piano». al s:o astratto vel-
leitarismo razionalizzatore. fu 
netla e chiara. Ma il fatto che 
non andava a genio ai grandi 
agrari capitalisti e ai «gran
di industriali» era la pur timi-
da tendenza «antiprotezioni-
stica ». che cominciava a tarsi 
strada. Sul protezionismo era-
no prosperati i parassitismi 
piu vergognosi in campo agri
colo e industriale. e sopra di 
esso si era londato il domi-
mo assoluto e il saccheggio 
del grande capitale industria
le e linanziario sul processo 
produttivo agricolo, e sui con-
tadint. 11 protezionismo ha fa-
vorito t grandi capitalisti 
agrari, t grandi industriali, e 
ha danneggiato i contadini e 
tuttt i consumatori. E si e 
trattato, per di piu, di un pro-
teziomsmo discriminato con-
tro una gran parte della pro-
duzione agricola del nostro 
paese e in particolare delle 
produzioni agricole del Mezzo* 
giorno. 

Da due annl e mezzo, di 
dibattito in dibattito, tutto e 
rimasto come prima, anzi e 
peggiorato. II signor Man
sholt ha fatlo macchina in-
dietro. La condizione dei con
tadini e dei lavoratori della 
terra 6 peggiorata. Ed e ve-
nuta diminuendo la speranza 
dt una strada nuova. Di qui la 
disperazione e la collera. che 
alcuni gruppi di destra, in 
Trancia, in Germania. nel 
Belgio, e anche nel nostro pae
se nnnebberQ strumcntalizza-
re per t loro interessi. 

Quel che btsogna tare e" per 
not molto chiaro: andare 
avanti, con decisione, senza 
indugi, su una strada anttpro-
tezionistica. Bisogna stabiltre 
(come ha chiesto, con un vo-
to. it Senato della Repubbh-
ca national eke, nella politi
co dei prezzt agricoli, ci sia 
una responsabilita comunita
ria solo fino a'certi limili di 
produzione oltre i quali suben-
tnno le responsabilita nazio-
nali. e che. ad ognt modo, 
i soldi da d est mare ad inter
venti strutturali siano di piu 
di quelli destinati ai prezzi 
€ ax mercati. Dicendo questo 
non penstamo affatlo che deb 
ba essere abbandonata, da un 
giorno all'altro, la politico di 
difesa dei prezzi agricoli Que
sto sarebbe assurdo! Quello 
che dtciamo (rtpetendo, an
che qui. un orientamento ro
tate dal portamento ttaliano) 
t che st abbia una politica di 
prezzi discriminate, cioi che 
vada mcontro solo ai bisogni 
dei contadini e che elevi i lo
ro reddilu 

E" capace il governo italia
no di far adottare. in sede 
comunitaria. tali crilen? Ce 
lo auguruimo vnamente Ver
io, Vatteggiamento dt questo 
ultimo periodo dei goveman-
tt italiani e dncrso da quello 
che era slalo fino a pochi 
mest fa Non abbiamo alcu-
na difftcolta a riconoscer-
lo. E, anche questo. un trul-
to della nostra azione e della 
lotto dei contadini italiani 
Tuttavia abbiamo parecchm 
preoccupmtone e qualche to 
spetto. preocenpazwne che, 
alia fine, git interessi delta 
gricoltura italiana del sua nn 
noiamento e dei contadini 
vengano sottomesst. come ac 
cadu to tante volte. a rag;om 
dt stato leuropetstichel, so 
spetto per gli alleggiamenlt 
diver si che hanno assunto. lo 
altro ten. a Bruxelles. I'ono-
revole Natalt. ministro dc del-
Vagricoltura. e Von. Vetrone, 
dc anchegli. cice presidente 
della Coltivatori dtrettt. 

Oerardo Chiaromonte 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES. 24 

Sul « ciclone contadino » che 
ieri si e abbattnto sulla capitale 
del MEC. demolendo semafori, 
edicole, alberi, incendiando au-
tomobili. distruggendo negozi — 
oggi tutto i) centro di Bruxelles 
sembra un cnorme cautiere di 
costruziom e la circolazione ra-
senta la follia — su questa fu-
ria di centomila uomini venuti 
dalla Franeia. dalla Cermama. 
dall'ltalia. dall'Olanda e dalle 
campagne fiamminga e vallona, 
il vicepresulente della Commis
sione europea Sicco Mansholt ha 
avuto un giudizio sfeivante: « I 
responsnbili di quamo e acea-
duto ieri. sono i ministri. sono 
i dtrigeuti delle organi/zazioni 
professional! che non hanno mai 
avuto il coraggio di dire la ve 
nta agli agricoltori ». 

Mansholt non ha pronunciato 
questo atto d'accusa alia pre-
senza di pochi intinii: l'ha pro
nunciato alia radio belga a mez-
zogiorno e dnmattina terra una 
conrerenza stampa al palazzo 
Berlpmont — dove intanto i sei 
ministri deU'Europa. tutfaltro 
che verde, continuano a incon-
trarsi e a scontrarsi sen7a riu-
scire a metlersi d'accordo — 
per precisare il suo punto di 
vista sulla questione. 

Certo — dicono i tecnocrati 
europei — Mansholt lira l'acqua 
al suo mulino perche oggi ha 
facile gioco nel dimostrare che 
la mancata adozione del suo 
piano di ristruttura7ione agrico 
la ha fitiito per provocare la 
esplosione di ieri. 

Da anni i contadini sentono 
parlare deU'Europa verde come 
del toecasana per tutti i mali 
dcll'agricoliura Ma questa Ku-
ropa verde e diventata la pale-
stia di un folle piano di soste 
gno aitificiaso dei prezzi. sen/a 
nessim realistico e concreto ten 
tativo di afrrontare il problema 
di fondo. quello delle strutture 
produttive. ed e a tula t a avanti 
a Tuna di cunipromcssi e di ri-
piegln fino al giorno in cui — 
bloccati per due anni i prezzi 
agricoli. mentre gli altri aumen-
tavauo \ertiginosamente — i mi 
riistri dei:'agrici>ltuia si sono 
nuniti fre'.tolosaiiiente nella spe-
ranza di tiovare ancora una vol
ta un accordo di cumpromesso, 
di rituccare qua e la i prezzi dei 
cereah o del latte per placare 
una collera diventata esplusiva 
e rinviare a data migliore i pro-
bltrni di fondo. 

Si dice, qui a Bruxelles, cne 
la violenza sia stata opera di 
una * mmoranza ebtrennsta >: 
e non e'e dubbio — a osserva-
re oggi i risultati pratici del
la manifeslazione — che una 
sorta di c pugiadismo > botte-
gaio e contadino. che la Fran
eia ben conosce perche ha le 
sue radici nel profondo con-
servatonsmo delle campagne 
da cui hanno tratto forza tut
ti i movimenti reazionari. sia 
alia base della furia distruUn-
ce scatenatasi per tre ore lun-
go le arterie centrali della ca
pitate. 

Detto questo. pero, sarebbe 
troppo facile chiudere il capi-
tolo e coo ci6 scagionare i re-

sponsabili < al vertice >, quelii 
che Sicco Mansholt ha indica
te a tutte lettere. Perche la 
maggioranza di questi contadi
ni. minacciati ogm giornq di 
perdere la loro terra a pro 
fitto del grande capitalismo 
agrano. aveva delle sacrosan-
te nvendiL-aziom da porre — 
dali'aumento dei prezzi agri
coli alia ristrutturazione della 
agricoltura — e si e trovata 
presa in una triplice trappola: 
lassenza di coloro che avreb-
bero dovuto a.cosshere la loro 
pro testa, l'assenza degli ispi-
rator. della iiunife^iazione e. 
per contro, la presenza di una 
polizia che. probabtlmenie nuo
va a queste manifestaziom 
(Bruxelles non e I'angi) ha 
per.sd la testa, ha cancato. ha 
innaffiato d'acqua e di gjs 
lacrunogeru i m.tnirestanti, ba 
sparato. na nschiato persino di 
eaaere so,jr3fTdtta. 

II bilaiKio ufficiale. diffuso a 
mezzogiikrno ddlla t'rocura del 
re. e pesatmsMino: come gia 
si sa c e un morto. un conta
di no belga che ha ncetuio un 
candelotlo rumogeno nella nu 
ca. E morto sul colpo. col 
cranio fraca&sato II ntorto si 
chiama Adehn Pongnaux. ave 
va 36 anni ed era padre di sei 
figli Per lui quello che dove 
va essere un'allegra kerme<v5e 
coniadma — cominaata con 
1'allegra sfilata di attrezzi agn-
co'i. buoi impennacchiati. scnt-
te nvendicaUve sui prezzi e 
le nrorme — e diventaJo li 
suo f unerale.' E poi c: sono 
140 Tenu. di cui alcuni in gra
ve stato e 75 ancora degenti 
in ospedali. settanla arresti. 
cJod'Ci mantenuti fino ad ora 
sui quali la nohzia osserva il 
si!enzKi Nes-?un italiano. a 
quanio semhrj. sarebbe tra gli 
am-suiti. Quanto ai d.iniu. 
nessuno ha arn-ora putnto far-
ne il caleolo Ma seninrjno 
ammontare a decine di milio 
ni di franchi belgi Str-ide d:? 
selfiaie. negozi dislnitti. auto 
mobili in fiamme. 

I minikin inUinto sono di 
niitivo nuniti dalle qujttro di 
questo pomerigiiio Si era no la 
viati al!e 13 vnza avere tro 
vato al<-un accordo ma avendo 
in l a v a un pnxetio di com 
promesto elaborato in nottala 
dalla con milestone europea (ill 
italiani che una volta tanto 
rtanno preso Cinmaliva di af 
fmntare il probk-ma dal ver 
so giusto esigendo che prima 
della questione dei prezzi si 
nsolva quella deJle strutture 
produttive. hanno dato un cer
to contributo alia elaboraxio 
ne di questo compromesw. 

II primo punto del documen-
to prevede, sollecitando misure 
da mettere in atto sul piano 

delle strutture agricole. una 
politica di ainti nazionah Si 
propone che per ancora un pe 
riodo traiHitorio di cinque an
ni gli Stati meinbri possauo 
accordare, in certi casi. un 
akito temporaneo e U contri 
buto del fondo europeo sareb
be del G5"fc per le zone arre-
irate e del i't'e per le ailie. 
II secondo punto riguarda le 
dettagliate proposte relative al-
I'aumento dei prezzi agricoli 
(cereali e latte) per la cam 
pagna '71-72. 

Ma. come dicevamo. si tratta 
soltanto di una proposta di 
compromesso che i ministri 
hanno cominciato ad esamina-
re stasera. Sicche la miira-
tona cominciata lunedi rischia 
di prolnngarsi perche. a parte 
la difficolta sempre esiMente 
di un accordo sui prezzi. biso 
gnera trovare I'accordo anche 
sulle zone arretrate. Quali so 
no? E quante? E chl maggior 
mente beneficera degli aiuti 
del Feoga? Rivalita vecchie 
rischiano di trovarsi riavanti a 
rivalita nuove e non e im 
probabile che I ministri chie-
dano una pausa 

Augusto Pancaldi 
BRUXELLES ~ Cosl e morto, colplto da una granata lacrimogena della polizia, nel corso della 
manifestazione contro il MEC, i l contadino Adelin Porignaux dl 36 anni, padre di sei f igl i 

(Telefoto) 

L'AUeanza: e il segno 
di un grave malessere 

Un comunicato congiunto delle segreterie della CGIL, CISL e UIL 
La presidenza deH'Alleanzo nazionale dei 

contadini ha commentato i gravi futti di 
Bruxelles rilevando che essi sono la espre.s-
sione di un profondo malessere che dura 
da anni in conseguenza delFa politica co-
imiriitaria dei piezzi e dei mercati che e 
un rollimento che non consente appello 
ne in Italia, ne nel MEC. Ed e per que
sto che dappertutto,, tiella Etiropa comuni
taria. si sta configurando una sollevjzione 
contadma generale. 

Di questa situazione sono responsahili 
non solo gli organi della CEE e dei gover
ni iKizioniili. ma anche le orgamzza/iotii 
degli agrari e di chi. pur rappi^.sentando 
i coltivatori. ha voluto e sastiene questa 
politica che ha danneggiato duramente i 
coltivatori stessi e le masse dei consu
matori. 

L'AUeanza ricorda che le proposte della 
CEE. di riformw dell'agricoltura. sono or-
mai in discussione da tre anni. Ma le mi-
sure concrete per intervenire nelle strut
ture fondiarie. agrarie e di mercato. re-
stano finora solo diiacchiere confuse e 

spesso si preseiitano come orientate in 
seaso opposto alle necessita dei contadini 
e di una nuova agricoltura associota. Bi
sogna imece. con tutta ur^enza. liquida-
re I'attuale iwlitica dei pri-/.'.i e rivedere 
i iegolamenti comuni:ar.. \ e l contempo, 
occorrono rapidi interventi r.forjnj'or: nel
le strutture: oceorre ra-vsimz'wtie di precisi 
imjiegni per la ridu/ione immediata dei 
prezzi dei prodotti industtiali e sopratlutto 
ij'sogna stabilire cl.e i fondi puhhlioi na
zionah e comunitciri devono e.-=̂ pre risor 
vati aile imnrese coltivatrici e alle inizia-
tive associate dei coltivotori. 

Le lotte dei coltivatori italiani e dei pae.si 
del MEC si svilupperanno ancora. e nes
suno si deve fare illusioni in proposito. 
Esse jjotranno trovare via e azioni unita-
rie che. ririutando tutte le soluzioni cor
porative — che favorLscono solo i proprie-
tari terrieri. i monopoli e gli speculatori 
— coasentor.o conquLste per i produttori 
contadini di tutta l'Europa comunitaria. le 
indispensabili musure riformatrici per l'agri-
coltura del nostro paese e del MEC. 

Da parte loro le segreterie della CISL. 

COIL e UIL sottolineano die il nego/iato 
di Bruxelles .si sta svolgendo * in un cli-
ma di tetLsione sotto la massiccia o/ione 
di pressione che viene paita in atto dalle 
organizzazioni padronali. che hanno assun-
to una posizione di assoluta intransigen/a 
nei confronti di una politica di riformo 
delle structure agricole ». Dopo avere de-
nunci.'wo ihe i governi di altri paesi m-
teridoiio ttruttare il guistificato malcon
tent.) di milioni di contadini europei |>cr 
i»np.»rre un generalizzato aumento de: prez
zi dei pr<xlotti agricoli. le tre segreterie 
rilc-vano che tale atteggiamento tende a 
determinare un processo di coiitrappasi-
7ioni nazionali della politica agricola ed 
e in netto contrasto con gli stessi obiettivi 
dell'art. 39 del trattato. \A: segreterie del
la CISL. CGIL e UIL « riconrermano la 
loro ferma >pposizione a quaLsiasi aumen
to dei prezzi. la priorita della politico del
le strutture e decidono di proseguire e 
sviluppare la loro azione in tutte le sedi 
opportune, anche attraverso la mobilita-
zione delle categoric interessate e di tutti 
l lavoratori ». 

Con una risoluzione presentala dal sen. Mc Govern 

Chiesto al Senato americano 
il riconoscimento della Cina 
« A parte la liquidazione del nostra incredibile fiasco nel Vietnam, non vi e per 
gli Stati Uniti questione piu urgente » - Soliecitata la restituzione del seggio ail'ONU 

WASHINGTON. 24 
II senatore demucratico 

George McGovem ha presen-
tato oggi una risoluzione che 
chiede il riconoscimento ame
ricano della Cina e la restitu
zione al governo di Pechino. 
quale «unico rappresentante 
della Cina ». del seggio attual-
mente occupato dal govemo 
fantasma di Formosa alle Na-
zioni Unite McGovern ha det
to che « a parte la liquidazio
ne del nostro incredibile fia
sco nel Vietnam, non vl b per 
il nostro paese compito di 
politica est era piii pressante 
che una modifica fondamenta-
le dell'atteggiamento verso la 
Repubhlica Dopolare cmese». 

E la prima volta che una 
risoluzione del genere viene 
deposta al Senato degli Stati 
Onitt. e cio awlene net mo-
mento In cut lallargamemo 
della guerra all'intera Indoci 
na. decisc dal presidente Ni
xon, e l'immediata reazlone dl 
Pechino hanno aperto una fa-
se critica nelle gia cattive re-
lazionl cino-americane. 

Nei giorni scorsi. Nixon ha 

tentato a piu riprese di minl-
mizzare il pericolo, negando 
che l'invaslone del Laos metta 
in qvestione la sicurezza della 
Cina e asstcurando che, anzi, 
gli Stati Uniti sarebberc ani-
mati da • buonu volonta » per 
quanto riguarda i rapporti con 
questo paese. Tuttavia, egll ha 
rioadito tanto l'opposizione al-
ringresso della Cina ail'ONU. 
previa estromiswione della de-
legazione di Ciang Kai-scetc, 
quanto 1'obiettivo di una apa
ce americana n in tndocina, 

McGovem. che da anni si 
batte pei una revisinne della 
politica asiatica degli Stati 
Uniti, e, in particolare. per 
una liquidazione dell'inrerven 
to net Vietnam, ha assunto 
una posizione di punta nel di
battito in seno al partito de-
mocratir-o nell'autunno del '68 
e si h battuto senza successo 
per ottenere la nomination del 
partito per la candidature alia 
presidenza. Attualmente. egli 
e l*unico uomo politico demo 
cratico che abbia annunciato 
ufflcialmente la candtdatura 
alia nomination per il 1972. 
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Rahman 
assumerebbe 
il governo 

nel Pakistan 
DACCA, 24 

L'ex ministro degli Ester: 
Zulhkar Ah Bhutto, capo del 
t partito popolare » del Pakistan 
occidentals ha dichiarato ogsji 
a Dacca, dove s: trova per con 
ferire con il presidente Yah:a 
Khan e con il capo della l̂ eea 
Awami del Pakistan orientate. 
Mujibur Kahman. che le pro 
spetlue di una solu/ione della 
cnsi sono aumentate. - • • 

Bhutto, la cui opposizione alia 
con\ocazione dell"Assemblea co 
stituente uscita dalle ult:me ele-
zioni aveva fatto precipitare la 
tensicae tra le due parti del 
paese. ha detto che vi sono ora 
due alternative: I'assunzione. 
da parte di Mujibur Rahman 
(che ha ottenuto alle elezioni la 
maggioranza assoluta) della di-
rezione di un governo nazionale 
o la creazione di governi pro 
vinciah. lasciando per il mo 
mento il ao\emo centraJe quale 
es«o e atlualmente. 

il leader del < partito del po 
polo * si accsnge a rentrare a 
Karaci per consulfare il comi-
tato cent rale del *uo gruppo 

Torturati anche 
i bambini 

nelle carceri 
del Brasile 

Volontari 
dagli USA 

per la «zafra» 
a Cuba 

L'AVANA. 24 
C giunto all'Avana un primo 

gnippo di 59 giovani volontan 
amencani che affiancheranno i 
lavoratori cubam nella raccol 

' ta della canna da zucchero di 
quest'anno. Al loro arnvo. i 
giovani sono stab condotti di-
rettamente daH'aeroporto a Ma-
druga. circa 50 chilometri a 
ovest della capitale, dove sa-
ranoo impiefan. 

RIO DE JANEIRO, 24 
L'awocatessa brasiliana An-

nina Alcantara De Carvalho, 
ha rivelato ieri, in una confe-
renza stampa a Londra. che 
la polizia brasiliana tortura 
anche i bambini per estorcere 
le confession! ai loro genito
ri accusatl dl reati politici 
La signora De Carvalho. che 
ha difeso molti pngionierl po
litici in Brasile, ha rivelato 
che una donna vide torturare 
la figlioletta di tre mesi; la 
piccola venne investita da sea 
riche elettriche. Pochi mesi 
prima il marito della donna, 
Virgil Da SHva, era morto per 
le torture. L'awocatessa ha 
precisato • che dal dicembre 
del 1968 in Brasile la tortura 
e diventata un trattamento 
norma le cui sottoporre I de 
tenuti politici. Una drammati-
ca notizia e stato nferita oggi 
a Rio: in una locaMta dello 
Stato di Pernambuco sono sta 
ti visti derine di uomini lot 
tare contro uccellaccl rapaci 
per assicurarsi la carcassa in 
aranzato stato dl decompost 
zlone dl un bue; mentre gli 
uomini strappavano lembi di 
carne e ossa. le donne e I bam 
blni tenevano lontanl gli uc 
celli. Questa terribile scena 
di miserta si e registrata in 
una zona, grande quanto la 
Germania e Franeia messe In-
sieme. colpita ormal da oltre 
un anno da una spaventosa 

siecita 
• • • 

MONTEVIDEO. 24 
II procuratore generale del 

lTJruguay. Guido Berro Onbe 
rapito 11 10 marzo dai tupa 
maros e stato nlasciato ieri 
sera in una strada del centro 
di Montevideo; secondo un 
comunicato del guernglien. 
di cui e stato rivelato 11 con 
tenuto. tl magistrato avrebbe 
promesso ai rapiton di dimet 
tersi subito dalla sua canca 
di procuratore generale. Se 
condo lo stesso comunicato. 
nel corso di numerosi inter 
rogaton cui Berro Onbe e sta 
to sot t opus to, quest! avrebbe 
ammesso feslstenza di pres 
stonl fatte dal presidente uru-
guayano Jorge Pacheco Areco 
su tutti l procurator! del pae
se alfinche essi si oppongano 
alia liberazlone del guernglie 
ri detenuti e che hanno scon 
tato le loro pene. 

I tupamaros avrebbero Inter 
rogato particolareggiatamente 
il procuratore generale circa 
un parere favorevole che egll 
avrebbe dato sulla competen-
za del tribunall militari a glu-
dicare alcuni reati compiutl 
dai guerrlglierl; 

organizzazioni sociali e poli-
ticlie dei due paesi. 

Tutti questi fattori. .«econ-
do gli Jugoslav! sono stmmen-
ti di avvicinainento e di piu 
larga comprensione e di re-
ciproca conoscenza per lo svi
luppo della collahorazione su 
una base di parita, con van
taggi da anibo le parti. 

Questa atmosfera positiva 
nelle reluziuni tra i due pae
si ha incontrato qualche difll-
colta alia vigilia del viaggio 
che Tito doveva compiere in 
Italia lo scorso dicembre in 
seguito ad una dicliiarazione 
di .Mora sul problema delle 
front lere. 

A quanto pare questo pro
blema, come affermano fonti 
solitamente bene informate. 
verra « sl'iorato, ma non ap-
profondito t>. In questo qua-
dro sono stati particolaiinen-
te important! gli incuntri svol-
tisi nel febbraio di quest'an
no a Venezia fra il nostro mi
nistro degli esteri Moro e il 
CUuirga JligOniUVO TfcpHVHC. lii 
quell'occasione, si restitul il 
gmsto significato al concetto 
di sovranita e di integrita ter
ritorial riconfeimando altre-
si il principio di non inteife-
renza negli affari interni. 

Sul piano della politica in-
teinazionale i colloqui non 
nianclieranno certamente di 
affronlare, come ha anticipa 
to ieri la Uorba e secondo la 
opinione diffusa tra tutti gli 
osservatori, sopratlutto i le-
mi legati alia situazione esi-
stente nel M.O. e nel Mediter-
raneo. nonche come gift si fe-
ce durante la visita di Sara-
gat a Belgrado. di analizzare 
le concrete possibility per ar-
rivare alia convocazione di 
una conferenza sulla sicurez
za europea. 

Per cio che concerne il M.O. 
secondo voci diffusesi al Cai
ro e rimbalzate a Belgrado. 
Tito si incontrerebbe a Ro
ma con il ministro degli este
ri egiziano Riad. che visitera 
come e noto in questi giorni 
l'ltalia. 

Complotto 
rinvenimento di un foglio, in 
casa di Borghese, in cui eru-
ro segnati i nomi di alcuni 
compagni d'accademia del 
« comahdante ». Parecchie con-
ferme si sono invece nvute 
sugli elenchi con i nomi dl 
circa '200 utficiali e sulle « no
te » riguardanti la disloca-
zione di certi repurti delle 
forze annate. Proprio su que
sti elementi e stata richiainu-
ta l'attenzione delle autontfi 
militari e del servizl di sicu
rezza: un passo mevitabile, 
ma che potrebbe anche aprl-
re la strada a un tentatlvo dt 
stralciare parte dei.documen-
ti — come e avvenuto per la 
vlcenda del SIFAR — e di 
sottrarli alia maglstratura. tl-
rando In ballo il « segreto mi-
litare ». 

In questo quadro si tnseri-
see la pubblicazione sullo 
Espresso di una presunta 
a operuzione Antartide », un 
documento ricevuto dalla rivi-
sta e segnalato alle autorita 
competent! prima della pub
blicazione. Si tratta. come pre-
cisa il settinianale. di un « pia
no militare concepito per oc-
cupare l'ltalia. Gli estensori 
del piano, redatto in un lin-
guaggio che denota penzia tec-
nico-militare, si basanosul pre-
supposto di un appoggio in-
condizionato della totalita del
le forze armate, oltre che di 
reparti paramilitari dell'est re-
ma destra ». Nel « piano » ven-
gono stabilite tre « zone ope
rative »: alcune regioni sono 
considerate «tranquille» e 
possono essere presidiate dal
le normali forze; per altre « re-
lativamente ardue » (Lombar-
dia. Lazio. Tre Venezie) e pre-
vista 1'occupazione e il con-
trollo mediante spostamenti di 
truppe indicate nel dettagho 
dal « piano »; infine per altre 
regioni (Liguna. Piemonte. 
Emilia Romagna. Toscana. 
Umbria) e previsto i'isolamen-
to tattico-strategico. da realiz-
zarsi attraverso lo sbarramen-
to di strade e passi appenni-
nici, e infine la a sopraffazio-
ne n. 

Nel dettagho il a piano» e 
assai ncco: cartine, rifenmen-
ti ad altri piam (aSteilu Po-
lare » e « Ippogrifo»). continui 
nlerimenti a reparti militari 
e alia loro dislocazione Certo. 
e difficile valutarne la prove 
ntenza e il grado di attendi 
bihta la stessa rivista precisa 
che a indubbiamente chi 17ia 
redatto mostra di conoscere 
non solo la dislocazione delle 
lorze annate nel paese. repar 
to per reparto. ma anche il 
loro tipo di armamento e la 
loro capacity di impiego ope 
rallvo » « Resta da stabilire 
— conclude l"£'spresso — chi 
l'ha ispirato e per conto di 
quale particolare pane poutl 
ca della destra oltranzista_ e 
da escludere che si pussa at 
tribuire la paternita agh espo 
nenti responsabih delle forze 
armate. la cui fedelta alle istl-
tuzioni si e mostrata. nella 
stragrande maggioranza dei 
cast, fuori discussione. Ma e 
chiaro che gh elaboraton del 
documento hanno puntato e 
puniano su una collusione del 
I esercito... • I! ministro della 
Dileia. in ogni casu, non potra 
non fornire dei chiarunenti 
nguardo a questo nuovo. in 
quieiante elemento. 

D'altra rxtrte una conterma 
sui ritrovamenti di appunti ri 
guardanti bast mihtun in casa 
dei sediziosl viene anche da al 
cune battute degli interroga
tor!, cui sono suiti sottoposti 
gh arre^tati. Ad esempio, il co-
stnittore edile Remo Orlandi 
ni. « Ricorda cosa ha fatlo la 
sera del 7 dicembre...?* avret* 
be chiesto ti pm « No. e un 
scorso troppo tempo». « Son 
sa neanche che quella sera 
era stata orquntzzato una ma 
nilrslazione dei " Ironte na 
zionale "» • • No. II " fronte 
non aveva organizzato alcuna 
manifestazione...». A questo 
punto 11 magistrato avrebbe 
insistito: «Pare invece che 
molti aderenti al " fronte " si 
incontrarono quella sera con 
i mitra sotto al cappotto: E 
Orlandlni: « Non credo.„ a. Ul-
tana domandA del mafistra-

to: <r Nella sua abitazlone e 
stato ritrovato un volume edi-
to dalle forze armate che con-
tiene una serie di tnformazio-
ni sulle basi militari italtane, 
sul dlslocamentl dei mezzi co-
razzatt e tutto I'orgunigram-
ma delle forze armate. Come 
mai possedeva questa pubbli
cazione? ». Orlandinl: « L'ave-
vo da quattro anni e non rl-
cordo chi me la diede... n. 

Qualcosa dl onalogo anche 
durante l'lnterrogatorto dl 
Sandro Saccucci, 11 segreta-
rlo della sezlone romana del 
paracadutlstl. L'ex ufficiale 
avrebbe ripetuto che quella 
notte si erano rlunitl presso 
la palestra « Folgore » per as-
sistere a un documentarlo su 
Berllno, splegando anche che 
film e prolettore erano statt 
mess! a disposlzlone dall'am-
basclata americana; al che tl 
magistrato, avrebhe ribattuto: 
« Ma lo sanevano anche i mar-
ciapicdi che vi eravate riunt-
ti per fare un colpo dl 
Stato...». 

Appunto, s| sapeva, tre me
si e mezzo fa. E In tutto 
questo tempo gli investlgato 
rl sono rlusclti a trovare pro
ve soltanto contro sei Indlvl-
uui, u hisciursi sfugglre 11 
prlnclpale lmputato. Plii che 
mai vnlidl. qulndi. anche al
ia luce dei nuovl elementi. rl-
sultnno gli interrogatlvi che 
abbiamo gia avanzato: a) per
ch^ un cosl esiguo numero dl 
nrrestatl. qtiando almeno 900 
person? armate parteciparono 
al « raduno» di quella not
te; b) cosa hanno detto — am-
niesso chp siano stati lnterro-
gati — quel 200 altl uftlclall 
i cui nomi erano segnati ne-
gli appunti del sediziosi; c) 
come ha fatto Valerlo Borghe
se a sparire senza la minima 
difficoltft; d) perched II soclal-
democratico Orlandi ha lamen-
tato rhe 1 cnrnbinierl e 11 SID 
non erano stati Informatl del
le indaginl, quando al contra-
rlo sapevano e non si sono 
mossl; e) come si sono giu-
stiricati I dirigentl delle asso-
clazioni d'arma — come quel
la dei para — 1 cui locall ve-
nivano utillzzati dal neofa-
scistl. Martedl, quando 11 mi
nistro Restlvo dovrft rl'erire 
alia commissione Interni della 
Camera, si vedra se ll gover
no lntende mantenere la «11-
nea » eluslva e minimizzatrlce 
portata avanti da-llo s*esso Re-
stivo nel suo primo discorso 
al Parlamento. In proposito si 
registra una dlchiarazione del 
socialists Corona, presidente 
della commissione Interni. tl 
quale ha detto che «'a riu
nione della commissione A cer
tamente un fatto di rllievo 
perche permette un cnlloqulo 
tra governo e parlamentarl 
su un problema che ha profon-
dnmente scosso 1'opinlone pub-
bllca». Dopo aver ricordato 
che altre volte la commissio 
ne Interni fu riunlta In oc-
caslone dl drammatlcl awe-
nimenti. Corona ha concluso 
affermando che «anche sta-
volta 1'inlzlativa si rlvelera 
utile per informare II Parla
mento e 11 Paese degli svllup 
pi dl una situazione che va 
indubbiamente controllata con 
vigilanza ». 

Ben poche le novlta sugli 
sviluppi delle indagint. II ca
po dell'ufficio tstruzione del 
tribunale, dottor Gallucci ha 
deciso di affidare al ma
gistrato De Lillo 11 volu-
nilnoso dossier; anche per-
ch^ alcuni awocati difensorl 
hanno preanmmctato che pre-
senteranno istanze dl liberta 
prowisoria per 1 loro assist!-
ti. e qulndi il dottor De Ml-
lo dovra dare una risposta. 
Domani il giudice si rechera 
ad interrogare l'ultimo degli 
arrestati, l'ex colonnello <della 
aeronautica Giuseppe Lo Vec-
chio. 

Sohte voci sulla scomparsa 
dl Borghese. Secondo alcu
ni sabato scorso il «coman-
dante» era a Llsbona, per 
prendere contatti con alcinl 
«amicl» portoghesi; qulndi 
sarebbe partito alia volta d' 
Madrid. La polizia dl Llsbo
na ha comunque smentito. 

C'e infine da registrare una 
lntervisla che l'ammiraglio 
Gino Birindelli, comandante 
delle forze NATO del sud-
Europa, ha concesso a un set-
timanale. a II potere ai colon-
nelli e suggestione estranea 
alia tradizione. al costume e 
alia realta odierna delle forze 
armate — ha detto tra l'altro 
l'ammiraglio — le voci che cir-
colano in questi giorni non si 
riferiseono a fatti concreti 
bensi. piuttosto, a desideri 
che non hanno possibility di 
realizzarsi ». Dopo aver ancora 
sottolineatn che « l e forze ar
mate hanno un rapporto dl 
lealta con la Costituzione e le 
istituzioni repubblicane» su-
periore a quello di molte al
tre nazioni. Birindelli ha con
cluso dicendo che tuttavia esl-
ste nelle forze armate un « di-
sagio che porta alcuni verso 
posizioni che ora vengono de
finite estreme ». 

Hanoi 
tra l'altro: rissazione di una 
data « raeionevole » per 11 ntl 
ro dl tutte le truppe amerl-
cane dal Vietnam del Sud, 
cessazione degli attacchl delle 
forze popolari contro gli ame-
ricani durante I'evacuazione e 
trattative sulla questione dei 
pngionierl. creazione a Sai
gon dl una nuova amminl 
strazione che eschida Van 
Thieu. Kao Ky e Khlem e 
rolloqul dl essa con II GRP 
su una sn|u7inne politica 

II comunicato congiun'o cl-
no-nordvietnamita. In partico
lare, pur senza menzionare 
espllcltamente la mmferenza 
di Parigi. af ferma: • 11 oro-
blema vletnamita deve essere 
rejmlato sulla base della 5t>lu 
zione globale In dieci puntl 
e delle precisaztom in otto 
puntl avanzate dal Fronte Na 
zionale di Liberjzkme e dal 
governo nvoluz'onano prowl 
sorlo della R*»r»tibbllca del 
Vietnam del sud ». 

Questo passo del • comunl 
eato forse per tl momento 
drammatico in cut il d<mi 
mento vide la luce, fu o«»c»> 
notato dai coninvntarnri K« 
so ci dice che contranamentf 
all'interessata propaganda a 
mericana. I'intero campo so 
ciahsta. dallTJRSS alia Cina, 
pur - nelle divergence ideolo 
giche che lo turbano. come e 
al fiance dei vietnamltl nella 
difesa contro I'atfacco Imperla-
llsta e al flanco della loro vo-
lontA dl pace neirindipenden-
n e nella libert*. kla Nixon, 

si sa, slno ad oggi ha dimo 
strato di non volere una tare 
ragionevole, bensi la vittona 
militare a qualunque cos to 
e il controllo neocolonialism 
del Vietnam del sud E" com
pito del popoli di tutto il 
mondo, oltre che del vietna 
mitl. costrlngerlo a can'^are 
rotta e ad accettare la realth. 

Laos 
sario. s! pensa a Saigon, qual
che nuovo « colpo » che nal-
zi il prestigio e il morale dei 
saigonesi baltuti. 

Ma nulla intanto riesce a di-
minuire la portata della scon-
fitta subita nel Laos in 45 
giorni di una campagna che e 
passata da un disastro allal-
tro senza interruzione La te-
slimonian/a di un pilota ame
ricano di elicottcro e tipica: 
« lunedi — egli ha dichiarato 
— un sudvietnamita su dieci 
portava il casco. uno su venti 
un fucile. I soldati gettano via 
easchi e fucili quando un eli-
cottero arriva. sono folli di 
paura ». E i giornalisti che al 
pnsto Hi l.ang Vei. a! confi
ne col Laos, hanno assistito al 
n'torno di una unita cnr.iz/a-
ta dei saigonesi. hanno riferi-
to ieri sera ilettagli altiett.uito 
indicativi: una colonna coraz-
zata che allinizio dell'invasio-
ne consisteva di 17I carri ar-
mati e cingolati da trasporto 
e rientrata con soli 70 mez
zi bliiuiati. sparando in con-
tinuazione ai lati della strada 
per timore delle imboscate. e 
contimiando poi a sparare an
che sui carri armati america-
ni che li atlendevano per pro-
tegeerli 

Khe Sanh e bombardata 
da centinaia di granate al 
giorno da cannoni di faubri 
cazione sovietica. da 122 mm.. 
nascosti in caverne scavate 
nel fianco della « grande mon-
tagna di roccia Candida > che 
sovrasta la conca. che nem-
meno l'aviazione riesce a rag-
giungere 

Î ) sgombero della base si 
attua cosl sotto i peggiori 
auspici II comando america
no ha dovuto ammettere che 
anche oggi tre elicotten so 
no stati abbattuti lungo la 
strada numero 9. ma va ri
cordato che gli nmericam an-
nunciann come perduti solo 
gli elicotteri i cm rottami rum 
vengono recuperati. 

I port a voce di Saigon si so
no coperti oggi di numii ri-
dicolo quando hannn fissato il 
bilancio della campagna :n 
13 X\H (non uno di piu ne uno 
di meno) i morti < comunisti » 
nella campagna laotiana e in 
l.Hfi morti. 4.2.'i5 renti e 245 
dispersi le pmprie perdite Î o 
stesso Nixon, nella sua inter 
vista dcH'allni sera aveva 
fissalo il rappmto tin "e -M>r 
dite dei saigonesi e quelle del-
rawersano « m un :.tpp.n>o 
da uno a cinque ». per cm e 
chiaro che i portavoce di Sai
gon sono dei mentiton anche 
per il presidente USA K nem-
meno lui dice la venta In
tanto il presidente det Fron
te patriottico Lao. prmcipe 
Sufanuvong. ha inviato un 
messaggio di congratula/io'ii 
ai combattenti dt-llesercito 
popolare di liberazione del 
Laos per le grandi vittone ri-
portate contro gh invason 

WASHINGTON. 24. 
II Washington Post, inflaen-

te e inlormato giornale della 
capitale statunitense. rivela 
nel suo numero di oggi I'esi-
stenza di un « documento su
per segreto» del Pentagono 
riguardante un dettaghato pia
no, elaborato dal comandante 
del corpo di spedizione ameri
cano nel Vietnam, ^en. 
Abrams. concernente majsi'.--
ci bombardamenti sul terrno-
rio della Repubbhca democra-
tica del Vietnam e la collo-
cazione di mine attorno al 
porto di Haipong. 

La stampa americana criti
ca intanto molto rudemente i 
governi di Washington e di 
Saigon in relazione alia di-
sfatta nel Laos. II New Yuik 
Times scrive che la crisi di 
credibilita fra paese e governo 
americani e stata allargata da 
a tutta 1'iniziativa laotiana». 
La mancanza di sincenia dei-
l'amministrazione nixoniana, 
la reticenza dei comandi mi
litari, 1'esagerazione dei suc
cess! ottenuti dai soldati di 
Saigon, af ferma il giornale. 
sono tutti elementi che esa-
sperano la crisi di credibilita. 
a L'operazione laotiana — ai-
ferma ancora il giornale — e 
ben lungi dall'aver ra^giunto 
gh obiettivi programma., »>t-
tolinea le dcbolezze î.->t»-nti 
nell'ambito delle forze sud-
vietnamite e la loro totaie di-
pendenza dagli aerei •; aagli 
elicotteri USA. Essa. .n litre. 
ha fornito ad Hanoi una vitto
na propagandistica. ha .I-ani-
matizzato le limitaziom del.a 
potenza aerea americana ed 
ha infine creato nuove ^nsioni 
a livello ufficiale fra amenca
ni e sudvietrumiti. come r:sul-
tato della reciproca disistimav. 

Dal canto suo il ministro 
della difesa americano Laird 
l u continuato anche oggi, in 
una conferenza stampa, a ri-
petere. a dispetto dell'eviden-
za. che l'operazione nei Lao> 
ha raggiunlo l suoi obi^uivi. 

Alia domanda di un giorna-
lista che chiedeva il perche di 
un ritiro cosi affretuto taird 
ha nsposto: «Penso che la 
ragione sia la violent.* rea-
zione da parte dei nord viet-
nanuti » <gli USA. come e no
to. non voghono ammettere 
che 1'invasione del I-»os e 
stata bloccata e respinta dal
le forze popolari laotiane e 
dal FNL del Vietnam del sud». 

PARIGI. 24. 
IJI seduta della conferenza 

sul Vietnam in programma 
per domani non sara tenuia il 
suo boicottaggio e stato deciso 
oggi dalle delegaziom della 
RDV e del GRP m segno dt 
protesta contro i bombarda
menti nel Vietnam settentno-
nale da parte dcll'aviazione 
amencana, che oggi il mini
stro degli Esteri della RDV 
ha fermamente condannato. 

Le due delegazloni si sono 
unilateralmente pronunciato 
per il rinvio della sudats al 
primo aprik*. 
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