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OR6ANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

\ * : 

LA REPUBBLICA I discorsi di Colombo, Forlani e Carli rispondono 

NONOSTANTE LA DC I negativamente alia proposta di un nuovo corso economico 

UNA intera generazione 6, 
ormai, nata in regime 

repubblicano. Per tutti i gio-
vani la monarchia e menu 
di una caricatura. Parlare di 
re, di regine e di principes-
se non fa piu neppure ven-
dere i settimanali a rotocal-
co o i fotoromanzi. E' persi-
no difficile pensare che, ven-
ticinque anni fa, attorno al
ia monarchia e alia Repuh-
blica s'e combattuta una bat-
taglia aspra e di esito incer-
to e che larghe masse popo-
lari potessero, allora, essere 
ancora ingannate dal mito 
del principe buono. E non 
solo, come si pensa di soli-
to, nel Mezzogiorno, ma dap-
pertutto: in Piemonte, in 
Lombardia, nel Veneto. La 
verita e che immenso e du-
rissimo e il compito di far 
uscire il paese, e il mondo, 
dalla morsa del passato. 
Sempre, l'impazienza gene-
rosa dell'avanguardia deve 
misurarsi col calcolo dei 
rapporti di forza effettiva-
mente esistenti. 

E fu davvero un capola-
voro politico la vittoria del-
la Repubblica. Una vittoria 
che non ci sarebbe stata 
senza la svolta di Salerno, 
senza la capacita dei comu-
nisti, guidati da Togliatti, di 
far assolvere alia classe ope-
raia il ruolo di classe diri-
gente delta nazione, nel mo
menta delta guerra antinazi-
sta e antifascista, perche 
uno Stato democratico po-
tesse poi sorgere; senza la 
capacita di tessere un la-
voro politico anche all'in-
terno delle contraddizioni 
che separavano le potenze 
alleate — gli americani e 
gli inglesi — presenti in ar-
mi in casa nostra. Senza far 
troppe prediche, e tuttavia 
importante misurare le pos
sibility che ha aperto l'ab-
battimento del punto di rife-
rimento rappresentato dalla 
monarchia. Forse basta pen
sare a quella che avrebbe 
potuto essere la funzione 
dell'istituto monarchico nei 
momenti numerosi di crisi 
politica - profonda attraver-
sati in questo dopoguerra, 
quando si e giunti sino al-
l'orlo del colpo di Stato, per 
valutare quella conquista. 

D'altronde, basta pensare 
alia funzione deleteria di 
conservazione assolta nel 
passato e nel presente da 
questo istituto nel paese che 
fu la culla del movimento 
operaio ai tempi di Carlo 
Marx — l'lnghilterra, ap-
punto — per ricordare a 
se stessi che non si e trat-
tato di sfuggire soltanto ad 
un fantasma medioevale, ad 
un ridicolo cerimoniale, ad 
una soprawivenza assurda. 
No. E' stato uno dei momen
ti essenziali della battaglia 
per una nuova civilta. 

CERTO, oggi e molto piu 
larga la coscienza che 

dietro la forma dello Stato 
debbono essere disvelate le 
realta economiche e i rap
porti di potere che ne co-
stituiscono la struttura. Di
re repubblica non vuol dire, 
neppure, democrazia. Gli 
Stati Uniti sono una repub
blica, ma non sono uno Sta
to in cui la vita democrati-
ca abbia un senso effettivo. 
Pressoche totale e il mono-
polio del potere economico 
e politico da parte delle 
grandi concentrazioni finan-
ziarie: la grande stampa, le 
decine di catene radiofoni-
che e televisive, gli infiniti 
mezzi di controllo della for-
ma*ione della opinione pub-
blica sono nelle mani del 
grande capitate. 

Quando non basta la vio-
lenza - di Stato, soccorrc la 
violenza organizzata della 
« privata iniziativa >. La Re
pubblica americana e il pae
se dove si puo assassinare 
un presidente senza che i 

mandanti vengano scoperti. 
Tutto questo, in Italia, lo 
sa piu gente di un tempo. 
E che vi sia questa maggio-
re consapevolezza, e merito 
innanzitutto nostro, di que
sto nostro partito e di que
sto nostro giornale. 

Quando si dice — ritenen-
do di avere fatto una gran
de scoperta — che « lo Sta
to borghese si abbatte ma 
non si cambia » occorre non 
dimenticare mai che lo 
« Stato borghese > lo si puo 
cambiare innanzitutto in 
peggio. Lo Stato fascista era 
— com'e ancora in Spagna o 
in Portogallo o in Grecia — 
anch'esso < borghese >: ma 
in esso la dittatura del gran
de capitale si esprimeva nel-
la sua forma estrema, sic-
che nessuno spazio era pos-
sibile per l'azione e l'ini-
ziativa della classe operaia 
e delle masse lavoratrici. 
Egualmente la democrazia 
di un paese capitalistico non 
e eguale a quella di un al-
tro paese pure capitalistico. 
La Repubblica italiana fon-
data su una Costituzione na
ta dalla lotta unitaria di li-
berazione non e eguale ad 
altre repubbliche in cui pu
re vive il sistema capitali
stico. Se la forma dello Sta
to non e tutto, e pura igno-
ranza pensare che essa non 
conti nulla. La lotta demo-
cratica ha fatto dell'Italia 
una eccezione in tutto il 
mondo capitalistico, una ec
cezione che, appunto per es
sere tale, da un maledetto 
fastidio alle forze dominan-
ti qui da noi e nel mon
do assoggettato all'imperia-
lismo. 

NATURALMENTE, que
sto non significa che il 

cammino sia stato compiu-
to. La strada da fare era 
ed e molta: e l'awersario 
ha avuto e ha mezzi poten-
ti per cercare di arrestare 
o deviare il cammino. Pro-
prio per il fatto che molte 
battaglie sono state vinte 
la resistenza si inasprisce 
e si giunge sino al tenta-
tivo della sowerslone di de-' 
stra. Percio l'incontro dei 
centocinquantamila a Ro
ma, con la sua richiesta di 
realizzare l'inattuato pro-
gramma sociale della Costi
tuzione, e stata la maggiore 
celebrazione della Repub
blica che potesse esserci. 
Ma e proprio questa capa
cita di trasformare il pro-
gramma - costituzionale in 
richiesta politica e in azio-
ne di massa che crea allar-
me prof end o tra le forze 
economiche e politiche do
minant!. 

Percio la lotta si e fatta 
cosi complessa. Molte ccse 
sono mutate in questi 25 
anni. Tuttavia, un da to ne-
gativo rimane assai simile. 
Allora, la Repubblica dovet-
te nascere nonostante la 
Democrazia cristiana. Que
sta, allora, pur avendo seel-
to per la Repubblica al suo 
congresso, non si impegno 
nella battaglia e manten-
ne un atteggiamento agno-
stico nella campagna del 
referendum. Allora, come 
oggi, l'obiettivo di questo 
partito era di mantenere 
aggiogate grandi masse la
voratrici cattoliche al fron-
te della conservazione. Per
cio, anche, fu tanto aspra 
la lotta. Oggi, come i fatti 
provano, la DC non cambia 
la sua funzione conservatri-
ce. Nonostante il fermento 
che scuote la sua stessa ba
se, essa non solo rifiuta la 
scelta di una nuova politica 
riformatrice, ma vi si oppo-
ne. E' percio che noi insi-
stiamo sulla necessita di 
battere la DC e di far sen-
tire ai suoi alleati di ieri e 
di oggi che una nuova stra
da deve essere imboccata. 

Aldo Tortoralla 

DC e governo 
contro le richieste 

dei sindacati 
Berlinguer a Catania: « II centro-sinistra ripropone per il Mezzogiorno la vecchia stra
da che ha fatto fallimento. Noi comunisti siamo stati i primi a proporre modifiche pro-
fonde dell'assetto sociale e del processo economico e produttivo » - Incontro dei sinda
cati con Donat Cattin - Voto della regione laziale contro la Cassa del Mezzogiorno 

La manifestazione dei 150 
mila lavoratori a Roma, per 
il suo carattere di risposta 
di massa all'appello dei sin
dacati e per i concreti conte-
nuti intorno ai quali era stata 
organizzata (Mezzogiorno. ri-
forme, piena occupazione), e 
e restera ancora per molto 

tempo un punto di riferimen-
to essenziale del dibattito po
litico e sindacale. I gruppi di 
destra che avevano cercato. 
con I'appoggio di alcuni gior-
nali, di montare una campa
gna oltranzista contro l'inizia-
tiva delle tre centrali sinda-
call, sono rimasti isolati. 

Una intervista con il compagno 

Schedar segretario della CGIL 

< PRENDERE ATTO 

DEI LAVORATORI 
Verso nuovi sviluppi dell'azione - La conferma del 
legame profondo fra le masse e le organizzazioni 
sindacali - La manifestazione di domenica ft sta
ta una tappa essenziale per fare andare avanti 

I'idea di una nuova unite 

L'eccezionale manifestazione unitaria del lavoratori svoltasi a 
Roma domenica scorsa continua ad essere al centra dei comment! 
di tutta la stampa • degli ambient! politic!, soprattutto per i pro-
fond! significati assunt! dali'lnlziativa delle Confederation!. La nota 
dominanfe — a parte le scontate e consuefe eccezioni dei fogli della 
destra piu conservatrice — e che i l movimento sindacale ha dimo-
strafo, con la conferenza sul Mezzogiorno e la manifestazione dei 
centocinquantamila, una maturita politica di massa che forse nep
pure in certi ambient! democratic! si osava supporre. Su questi pro
blem! e sugli sviluppi dell'azione dei sindacati abbiamo avuto un 
colloquio con i l compagno Rinaldo Scheda, segretario della CGIL. 
Ecco i l festo delCintervista: 

Qua! e i l tuo giudizio 
sulla manifestazione uni
taria per i l Mezzogiorno, 
I'occupazione, le r i forme • 
una nuova politica econo-
mica? 

€ La imponente manifestazio
ne dei centocinquantamila 
lavoratori convenuti a Roma 
da tutta Italia non pud non 
avere fornito motivi di rifles-
sione per quanti avevano fi-
nito con raltribuire un qual-
che credito alle cn'tiche. alia 
campagna ostile nei confron-
ti dei sindacati orchestrata 
da ambienti reazionari o di 
tendenza moderata facilmen-
te individuabili nel campo dei 
ceti padronali e in quello po
litico. 

Si e parlato di distacco cre-

scente delle masse lavoratri
ci da un movimento sindaca
le troppo politicizzato e vel-
leitario. 

Si e anche parlato di una 
sorta di stanchezza dei lavo
ratori italiani nei confronti 
di una pratica sindacale agi-
tatoria e basata su obiettivi 
poco credibili o comunque 
richiedenti sacrifici troppo 
etevati per poterli raggiun 
gere. Ecco un primo motivo 
di riflessione che la grande 
manifestazione di domenica 
fomisce. 

Siamo in presenza di una 
iniziativa che ha irapegnato 
milioni di lavoratori a quo-
tarsi per mettere insieme i 
soldi occorrenti per l'invio a 
(Segue in ultima pagina) 

La forza, la compattezza 
e la disciplina della mani
festazione non sono. e non 
possono essere poste in di 
scussione da nessuno. Ma 
discussione da nessuno Ma 
il successo dcll'ia'ziativa po 
ne all'ordine del giorno un 
problema politico molto im-
pegnativo e serio: quale deve 
essere la risposta che le for
ze politiche ed il governo 
sono chiamati a dare in re-
lazione ai problemi sollevati 
in modo cosi energico dai 
lavoratori italiani. Su que
sto punto e interessante an
che sottolineare t'imbarazzo 
e la vuotaggine di alcune 
reazioni dc e socialdemocra-
tiche al raduno di Roma: lo 
« Scudo crociato > non pole-
mizza direttamente, ma elu-

L'onorevole Colombo, infat-
ti, e tornato a ripetere il suo 
stracco ritornello sia per quan-
to riguarda la situazione eco
nomics ed i provvedimenti che 
essa richiede (aumentare la 
produzione, aumentare il reddi-
il Sud e le Isole (rifinan 
detto Berlinguer — che ha gia 
ziamento della Cassa del 
Mezzogiorno). L'on. Forlani. 
parlando in Sicilia. continua 
ad assicurare stanziamenti e 
provvedimenti o per allargare 
il sistema viario o per favori-
re l'attivita alberghiera e dei 
trasporti, o per sostenere t'a-
gricoltura. II segretario della 
DC. insomma. insiste su quella 
linea. tipica del malgoverno e 
del sottogovemo democristia-
no. fondata sulle concessioni 
settoriali. sugli interventi tarn-

C. f. de i problemi posti da CGIL. 
,CISL e UIL: il segretario del / c •,. . 
^9Bm~Ftrri;^wae^^f^^^^ ultxmapagma) 
tecipato in prima persona al-

.l'agitazione della destra con
tro l'iniziativa sindacale. si 
dice ora preoccupato soltanto 
delle possibili < slrumentaliz-
zazioni * dell'azione unitaria 
che e stata intrapresa. Si 
tratta. in sostanza, di un 
modo per continuare la cam
pagna contro i lavoratori. 
. AI significato della manife
stazione di Roma si e rife-
rito il compagno Enrico Ber
linguer, vice-segretario , del 
PCI. con un discorso che ha 
tenuto ieri a Catania. Egh ha 
osservato, anzitutto. che « la 
democrazia e 1'ordine nel no
stro Paese sono garantiti dai 
lavoratori: ogni qualvolta le 
masse lavoratrici vengono la-
sciate libere di organizzare 
e di disciplinare esse stesse 
le proprie manifestazioni. at-
traverso la mobilitazione e 
sotto la diretta responsabi-
hta delle proprie autonome 
organizzazioni sindacali e po
litiche. esse ne assicurano la 
combattivita e 1'entusiasmo e, 
insieme, il civile, pacifico. 
ordinate svolgimento >. 

Ma il governo, e con esso 
tutte le forze politiche — ha 
proseguito Berlinguer — non 
devono lunitarsi a prender no
ta e a tener finalmente conto 
di questa ennesima dimostra-
zione della maturita con cui 
le classi lavoratrici esprimooo 
la propria forza imroensa. le 
proprie irrecusabili ragioni, i 
propri diritti: le tre organiz
zazioni sindacali hanno rivoho 
al Paese. oltre che ai lavora
tori, un discorso di fronte al 
quale tutti i partiti non pos
sono sottrarsi al dovere di 
compiere una seria rimedita-
zione. 

Le prime risposte che sono 
venute dal governo e dai diri-
genti democristiani — ha sog-
gjuoto — sono assai deludentL 

MILENA 
> 

«iVow vado 
a scuola 
perche 

vedro lui» 
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OLIMPICO 
Invaso 

il campo 
da tifosi 
esaltati 
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TURCHIA 
Ucciso 

un giovane 
assediato 
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GIORDANIA 
Guerra 
civile 

scatenata 
da Hussein 
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I rappresentemti italiani siederanno a Lisbona accanto ai fascisfi portoghesi e greci 

II governo sotto accusa per la riunione NATO 
Domani si apre la sessione del Consrglio atlantico — Una interpellanza dei senateri cemnnisti: far cessare le femiture di armi al Portogallo, 
adoperarsi per I'apertura di negoziati fra NATO e Pattt di Yarsavia — Critiche del dc Fracanzani — Dicfciarazieiie del secialista De Pascalis 

Domani avra inizio a Lisbo
na la sessione del Consiglio 
della NATO, che si rhinisce 
aignificativamente in uno stato 
fascista e coionlalista come 
il Portogallo. Ciononostante il 
governo italiano, con un atto 
che suona sfida alia coscienza 
democratica e antifascista del 
nostro popcHo, ed alle stesse 
posizioni di aperto dissenso 
che si sono manifestate nelle 
file della maggloranza, non 
ha esitato ad invtare come se 
nulla fosse la sua delegazione, 
diretta dallo stesso ministro 
degh rsterj Mono, 

La partenza della delegazio
ne e awenuta ieri. nono-
•tante da piu parti si sia fat
to presente al governo che il 
fatto Ai tenere la riunione del

la NATO a Lisbona, e un'a-
perta provocazione contro tut
ti i popoli africani che vedono 
nel Portogallo uno dei rappre-
sentanti del piu feroce colo-
nialismo europeo, ed un m-
suito contro i popoli dell'Ango
la. della Guinea-Bissau e del 
Mozamblco, contro i quali il 
regime fascista portoghese sta 
conducendo una vera e pro
pria guerra di sterminio. La 
partecipazione - Italiana, in 
queste condizioni, puo qulndi 
oltre tutto costJtulre un grave 
ostacolo all'istaurarsi di auovi 
rapporti con i paesi africani. 

Per tutti questi motivi, < de-
putati comunisti avevano chie-
sto, giorni fa, che lltalla al 
astenesse dal parted pare al
ia riunione di Lisbona. Ora, 

visto che il governo, obbeden-
do ancora una volta ai vinco-
Ii del blooco atlantico piutto-
sto che alle ragioni dell'auto-
nomia nazionale e della convi-
venza democratica fra i popo
li, ha deciso di inviare i pro
pri rappresentanti alia riunio
ne, i senator! comunisti Ca 
laroandrei, Pabbrini, Salati e 
Scocclmarro hanno rlvolto al 
ministro degli ester! una inter-
petunia in cui si chlede che, 
almeno, prima della riunione 
11 governo prenda poslzione uf-
ficialmente per eondannare e 
far cessare le fomiture al Por
togallo, attraverso la NATO, 
di armi che 11 regime di Li
sbona impicga nella sua guer
ra colonial ista contro 1 popo
li dell'Angola, del Mozambico 

e della Guinea-Bissau; e che, 
net Consiglio Atlantico, llta-
lia ponga con fennezza il pro-
biema che non e ulterionnen-
te totlerabile, per paesi a isti-
tualonl democraticne come la 
Italia, essere vincolati in una 
stessa alleanza e in uno stes
so sistema di tntegraalone ml-
Iitare con regimi fascisU co
me quell! del Portogallo e del-
la Grecia; e al deprechino sia 
I'appoggio ' determinante che 
la NATO rappresenta per quel 
regimi, sia 1 legaml sempre 
piu strettl che gli USA van-
no stabilendo fra NATO e Spa
gna franchista; si favorisca 
inoitre l'apertura di negodati 
fra 1 paesi della NATO e 1 
paesi del Patto di Varsavia. 
B a questo scopo al esclu-

dano decision! quali quelle 
volute dagli Stati Unlti che 
comportano invece accresciutl 
e plO estesi impegni mllitari 
in Europa e nel Mediterraneo. 

Altre prests di posialone con
tro la partecipaaione italiana 
alia riunione di Lisbona ven
gono dalle file deha magglo
ranza. L'on. Fracanzani. della 
sinistra dc, ha rlvolto una in-
terrogazione a Colombo e a 
Moro per sapere se hanno in-
tenalone dl sollevare a Lisbo
na «il problema della corapa-
tibilha della permanensa nella 
NATO dl paesi a regime fa
scista e coloniallsta ». 

L'on. De Pascalis, responsa-
bile della sealone intemaalo-
nale del PSI, ha detto che U 
suo partito ai attende cb* Mo

ro a Lisbona dica si « alle pro-
poste rivolte a favorire la 
convocaaione deha conferenza 
per la sicurezza, respingendo 
la tesi che essa debba essere 
una conferenza fra 1 btocchi, 
e sostenendo invece la tesi che 
la conferenza deve servlre ad 
awiare II disarmo e 11 pro
cesso dl Ikraidazione dei btoc
chi*; dica no alia richiesta 
dl aumentare il contribute O-
nanaiaflo italiano aU'appsrato 
americano della NATO. Moro 
deve infine, secondo il PSI, 
sehierarsi a favors della ri
chiesta norvegeae di • eondan
nare la politica coloniallsta dl 
Lisbona e di mettere fine al-
rappogglo lndiretto che la 
NATO sta dando alle guerra 
colonialiate del Portogallo •. 

i » 
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ULTIM' ORA 
I poteri dello Stato debbono colpire subito 

i criminali che minacciano la legalita delle elezioni! 

Attentate* 
a Catania 
durante il 
comizio di 

Berlinguer 
Un ordigno a tempo in un angolo della piazza - Ferito al braccio e al tora-
ce un compagno - II vicesegretario del PCI invita la folia alia calma e con
clude regolarmente j | comizio - Chiara origine fascista della provocazione 

CATANIA, 1. 
Criminate attentato di origine fascista, questa sera, a Catania, durante il co

mizio del vice segretario del PCI, compagno Berlinguer, in piazza Universita. 
Berlinguer parlava gia da tre quarti d' ora ad una grande folia di cittadini quan
do, improvvisamente, e esploso nella piazza un ordigno che era stato collocato 
al fianco di un tubo di scarico dell'acqua piovana, lungo un lato del palazzo del-
l'Ateneo proprio di fronte al palco da cui parlava il compagno Berlinguer. For-
tunatamente, essendo assai 
grande la piazza, la folia si 
assiepava dal lato opposto a 
quello in cui e awenuta l'e-
splosione. Tuttavia alcuni 
gruppi di ascoltatori stavano 
anche sul fondo della piaz
za. Tra questi era il compa
gno Bruno Arrigoni, di 62 an
ni, iscritto alia sezione Plebi
scite) della Federazione cata-
nese del PCI. Egli, trovando-
si relativamente vicino al luo-
go dello scoppio, e stato fe
rito da alcune schegge ad un 
braccio e al torace. Ricove-
rato in ospedale e stato giu-
dlcato guaribile in 10 giorni. 

La folia ha avuto un mo
menta di tuibamento. Sul fon
do della piazza alcuni parteci-
panti al comizio hanno scorto 
alcuni noti fascisti. Essi sono 
stati inseguiti, ma un cordo-
ne protettivo di carabinieri li 
ha sottratti alia giusta puni-
zione: due di essi sono stati 
fermati. II turbamento della 
folia e stato immediatamente 
fugato dal compagni del ser-
vizio d'ordine e dal compagno 
Berlinguer che, dal mlcrofono, 
ha invitato alia calma. 

• - II comizio e cost continuato 
e si e svolto regolarmente si
no alia conclusione in una 
atmosfera di profonda adesio-
ne e di grande combattivita. 
Deputatl del nostro Partito 
si sono recati subito in que-
stura per sollecitare le inda-
gini. II questore ha dichiara-
to che esse vengono rivolte 
verso gli ambienti della estre
ma destra. Particolare signifl-
cativo: prima di Berlinguer, 
aveva parlato, in piazza Uni
versita, un oratore del MSI, 
il quale si era abbandonato 
a provocatorie minacce nei 
confronti del nostro Partito, 
invitando i giovani «a rego-
lare i conti» con i comunisti 
dopo le elezioni del 13 giugno. 

Non pub sfuggire a nessu
no la gravita dell'attentato di 
Catania, oltrecM per le con-
seguenze che ha avuto e per 
quelle che avrebbe dovuto 
avere, per il fatto che si trat
ta di un attacco esplicito e 
grave alia liberta e legalita 
della campagna elettorale. 

L'attentato si aggiunge ad 
una lunga catena di provoca
tion! fasciste che hanno po
tuto essere compiute impu-
nemente in Sicilia grazie alia 
inerzia dimostrata dagli or-
gani di governo, nonostante 
il loro preciso dovere di assi
curare a libero svolgimento 
della campagna elettorale. II 
nostro Partito ha avvertito su
bito la gravita dell'azione 
svolta dai fascisti e ha richia-
mato Vattenzxone di tutte le 
forze democraticne sulla ne
cessita che il libero confron-
to delle posizioni politiche 
fosse garantito, impedendo pe-
ricolose degenerazioni della 
campagna elettorale. Gli atti 
di teppismo delle squadre fa

sciste si sono invece ripetuti. 
A Palermo nei giorni scorsi 
squadre di criminali fascisti 
hanno potuto portare a corn-
pimento una serie di aggres-
sioni aWUniversitd. Oltre al-

Vimpunita, quasi sempre, assi-
curata loro dalle autorita di 
governo, i fascisti hanno tro-
vato U piu consistente inoo-
raggiamento nel furioso anti-
comunismo, nell'odio contro il 
movimento popotare the muo-
ve in questa campagna eletto
rale tanta parte della stessa 
Democrazia cristiana. 

L'attentato di Catania indi-
ca il punto acuto a cui sono 
giunte le cose in Sicilia e di-
mostra che i fascisti e i rea
zionari, i quali vanno condu
cendo una frenetica campagna 
sull'ordine, sono essi i provo-
catori e i fautori del disor-
dine e giungono a non esclu-
dere dai loro piani Varma del
la provocazione e del lerrori-
smo che dovrebbe spostare 
Vattenzxone dai problemi ur-
genti dei lavoratori sicUiani 
e coprire le pesanti respon-
sabttlta del potere democri-
stiano di cui proprio in questi 
giorni vengono alia luce, con 
I'emblematico caso Ciancimt-
no, le trame piu infamL • 

A tali provocazioni ha ri-
sposto e ritponde la consape
volezza e la fermezza delle 
grandi masse lavoratrici. Cib 
i awenuto anche a Catania. 
II comizio si e svolto sino al
ia conclusione e, dopo qualche 
piu che comprensibile momen-
to dl turbamento, la grande 
folia ha mantenuto tutta la 
sua calma, moUtpHcando il 
proprio entusiasmo. I fascisti 
e i reazionari, sono isolati o-
(Segue in ultima pagina) , 

VITTORIA DEI PATRIOTI INDOCINESI 
Dopo una settimana di aspri scontri, le unita guerrigliere sud-
vietnamite e combogiane hanno conquistafo le citta d i Snoul 
e Loc Ninh, ai due lati del confine tra II Vietnam del Sud e la 
Cambogia. Nonostante i l massiccio in!erven*o dell'aviaiiene 
e degli elicotteri armati americani, i reparti di Saigon sono 
stall costretti ad una rovlnosa fuga su un fronte largo olfre 
40 km. Nella foto: un gruppo di fuggiaschi saigonesl A PAG. 17 

OGGI 
comodi 

l^OI ABBIAMO letto ie-
*•* ri con grande interes-
se i commenti degli uo-
mini politici e dei giornali 
alia relatione annuale del 
governatore Carli, e con-
fessiamo che ci ha fatto 
tmpressione il titolo del-
I'articolo di fondo - del 
mMessaggerov, che suona-
va, ami • piangeva, cosi: 
« Perplesso e rassegnato ». 
Ora, che la nostra supre-
ma autorita monetaria si 
mostri perplessa lo com-
prendiamo benissimo, ma 
non riusciamo ad ammet-
tere che sia < rassegnata ». 
Un governatore della Ban
co a"Italia * rassegnato* & 
come un corridore zoppo: 
perchi non sta a casa? 
Tempo fa, al giornale ra
dio, ascoltavamo la recen-
sione di una mostra di pit-
tura inaugurata in quei 
giorni. se ben ricordiamo, 
a Roma, A un certo punto 
la voce del cronista disse 
accoratamente: c II mon
do di Pennacchiettl e ras-
segnazione~». Quella vol
ta abbiamo cercato di so-
prawtvere, ma adesso, se 
e rassegnazione anche U 
mondo di Carli, come fa-
remo? 

Chi invece non si mostra 
affatto rassegnato (come 
al sollto) i a ministro 
Preti, il Donat Cattin delta 
destra, che ha detto: « Per-
sonalmente lo ho idee no-
tevolmente diverse (da 
quelle di Carli) circa le 
eventuall misure da adot-
tare per lncentlvare gli In

vest! menti nei settore del
la media e piccola Indu
strie e le sottoporro ai 
miei colleghi di governo 
quando saranno presi in 
esame questi problemi». 
Guardate che siamo ben 
sfortunatv se e'e una ur-
genza sulla quale tutti 
concordano, in questo mo-
mento, e quella relativa al
ia ripresa degli investi-
menti nell'industria e spe-
cialmente nella media e 
piccola industria. Ebbene: 
U nostro ministro delle Fi-
nanze sa come si dovrebbe 
fare, ma se lo tiene per 
si. E* un gentiluomo. non 
parla. Facesse qualche al-
lusione, si spiegasse a ge-
sti, come i sordomuti, ci 
dicesse con quale lettera 
cominda la sua idea, per 
aiutarci a tndovtnare. 
Niente. Sta zitto e aspetta. 

Ma sapete che cosa 1 aspetta? Aspetta che « ven
gano presi in esame que
sti problemi >. Comodi, 
eh? Ma noi. che siamo im-
pazienti, consigliamo al-
Von. Preti di telefonare ai 
suoi colleghi di governo e 
di dire loro: *Trovatevi 
oggi alle set da Alemagna, 
che debbo dirvi una co
sa ». Quellt, credendo che 
si parlera di cavalli e di 
donne, correranno all'ap-
puntamento, perchi cib 
che distingue veramente 
questo governo, come tut
ti possono vedere. e la fri-
votezza. 

, t * • » 
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Concludiamo I'inchiesta sull'apparato militare, le strutture, la democrazia nell'esercito 

AVVIARE UN RAPPORTO NUOVO 
TRA PAESE E FORZE ARM ATE 

La supina accettazione delle scelte NATO ha favorito una costruzione burocratica militare di 
vecchio stampo - La « paralisi» degli stessi massimi organi della Difesa - Centmaia di sedute 
delle commission! parlamentari: ma soesso sono stati approvati provvedimenti parziali che 

hanno alimentato il malessere - Impegno delle force di sinistra per imporre una svolta 

Con questo Intervenlo del compagno Arrigo Boldrinl, me-
daglla d'orp della Resistenza e vtce-prasldente della Camera,' 
concludiamo i'inchiesta che II nostra glornale ha condotto 
sullo stato delle forze armate, a sulla Initiative e proposte 
per avviare un processo di riforma democratlca dell'apparato 
militare, 

Nel (;uadro dell'lnchiesta 
condotta da I'Unita sulle For
ze Armate. le proposte for
mulate dal nostro Gruppo 
parlamentare per 'risolvere al-
cune questlonl di fondo parti-
colarmente acute e sentite che 
rlguardano 1 vari aspetti del
la politica militare costitui-
scono un Importante contri
bute per un profondo rinno-
vamento che deve Incidere su 
tutta la politica militare e la 
organlzzazione della Difesa. 
E' uno sforzo d\ elabbrazio-
ne e di puntualizzazione che 
servira certamente ad appro-
fondire l'analisi e a • porre 
altri problemi in discussione 
che del resto sono per molti 
aspetti collegati gli unl agli 
altri.. 

Non a caso il malessere 
crescente nelle Forze Armate 
per le contraddizionl sempre 
piu palesi fra societa civile e 
strutture militari. 1'incapacita 
del governo di fare delle scel
te ripropongono urgentemen-
te tutta la complessa questio-
ne della politica militare. nel 
suol vari aspetti general! e 
particolari. Non v'e dubbio 
che la Inerzia. il pressapochi-
smo, la politica alia giornata 
piu o meno settoriale perse* 
gulta da anni dai vari mini-
stri della difesa e dagli alti 
organi militari mettono a nudo 
la incapacity direzlonale di 

per s6 grave e preoccupante 
e la valutazlone distorta del
la situazione generate • na-
zionale. Purtroppo l'alleanza 
atlantica e le scelte NATO 
sempre accettate supinamen-
te con tutte le Implicazloni 
strategiche, organizzative e 
funzionali hanno costltuito 
una ipoteca dl fondo favoren-
do una costruzione burocrati
ca militare di vecchio stam
po. senza tenere in nessuna 
considerazione gli avvenimen-
tl. le esperienze di ' questi 
anni. I process! politici e 
scientific! nazionali e Interna-
zionali che Impongono un rie-
same attento e puntuale. 

Scontiamo la politica del 
piu piatto conformismo e del-
l'allineamento atlantico anche 
se in questo quadro si pote-
va e si doveva rivendicare 
un'autonomia di pensiero e di 
scelte come hanno fatto altri 
paesi; mentre Invece questo 
arroccamento ha provocato in 
molti casi un divario e un 
contrasto fra la stessa poli
tica estera e quella militare. 
SI veda per esempio l'uscita 
della Grecla dal Conslgllo 
d'Europa sostenuta anche vi-
vacemente dall'Italia e inve
ce la rivalutazlone strategica 
e militare nella NATO nel 
settore mediterraneo del go
verno del colonnelli. 

La posizione del Parlamento 
Appunto con questa ottlca 

1 grandl problemi della stra-
tegia flessiblle, dell'ordina-
mento. deH'avanzamento, del
la democratizzazione nel sen-
so piu lato della parola. del 
rapporto societa, civile e For
ze Annate non sono stati ne 
dlscussi n6 risolti, paraliz-
zando gli stessi organi costi-
tuzionali. Tutti conosciamo le 
carenze del Consiglio Supre
mo della Difesa, 11 massimo 
organo costituzlonale dove sul 
piano generale della difesa si 
dovrebbero aimeno dlscutere 
gli Indirizzl e coordinare 1 
vari settori interessatl alia di
fesa nazionale. Anche il Co
mitate degli Stati Maggiori 
costltuito dal capo di Stato 
maggiore (generale Marches!), 
dell'Aeronautica (gen. Fanali), 
della Marina (amm. Lorenzi-
ni), dell'Esercito (Mereu) e 
dal Segretario Generale del
la Difesa (gen. Giraudo) non 
ha mai. se non in rari casi, 
svolto la sua funzione sia per-
che i responsabill politici del 
dicastero militare non posso-
no o non vogliono indicare le 
linee di fondo di un program-
ma nuovo ed avanzato per le 
Forze Armate e sia per un 
conformismo deteriore del 
massimi esperti militari per 
cui 1 problemi strutturali e 
organlzzatlvi non vengono af-
frontati con una vislone mo-
derna e globale. Tutto ci6 
non solo esige un rapporto 
nuovo col paese ma un di-
battito. una conoscenza. un 
intervento attivo del Parla
mento; cioe si rlpropone in 
termini molto precis! il mo-
do come il Parlamento pud 
lntervenire e controllare con 
plena responsabilita e co
noscenza. Le stesse Com
mission! della Difesa della 
Camera e del Senato e anche 
le altre commission! parla
mentari non hanno mai po

tato fare il punto su molti 
problemi militari per l'oppo-
sizione continua del governo 
La Commissione Difesa della 
Camera nella IV e V Legisla
ture ha tenuto 177 sedute in 
sede referente e legislativa 
approvando decine di disegni 
di legge. Quella del Senato 
nello stesso periodo si e riu-
nita ben 199 volte, ma quasi 
sempre in queste commissio-
ni sono stati discussi e ap
provati provvedimenti parzia
li che hanno creato nuove e 
piu acute contraddizionl con 
un malessere crescente fra il 
personale militare. L'altra li-
mitazlone e determinata dal-
la impossibility di promuo-
vere delle indagini conosci-
tive suH'ammlnistrazione mi
litare che servirebbero a por
re sul tappeto tutti gli ele
ment! per arrivare alia giusta 
sintesi ed a iniziative con
crete. 

Solo ora dopo una continua 
soliecitazione si e ottenuto 
che nel programma trimestra-
le della VII Commissione Di
fesa della Camera si appro-
fondisca la problematica con-
nessa all'attuale normativa in 
materia di ordinamento e 
avanzamento. Sara questa una 
importante occasione per fare 
11 punto sulla situazione, per 
avere un quadro complete; 
ma ci sono voluti anni e anni 
e la continua pressione del 
nostro partita Purtroppo si 
e instaurata la prassi gover-
nativa per cui tutte le varie 
question! vengono discusse 
nel chiuso degli uffici mini
sterial! e portate avanti con 
trattative verticistiche invece 
di affrontarle apertamente e 
pubblicamente investendo il 
Parlamento e nel senso piu 
lato il Paese a differenza di 
quanto avviene in altre na-
zionl dove il dibattito e aper-
to a tutti i livelli. 

La spesa di 1600 miliardi 
In verita si e impiantato 

un organismo militare che 
non solo non risponde alle 
estgenze nazionali sia per il 
modo come vengono spesl i 
1600 miliardi senza una pro-
grammazione arlicolata. con 
paurosi ritardi nella scelta de
gli armamenti (si ricordi. per 
memoria. la linea Cam M 47 
• M. 60 per le truppe coraz 
zate. gia superati da anni); 
ma soprattutto perche non e 
mai stato riformato. proprio 
nel momento in cui la stra-
tegia delle riforme scuote tut-
to il paese con rimpegno del
le grand! masse popolari. 

E* assurdo conslderare le 
tradizioni militari una som-
ma di valori intoccabili, men
tre Invece si rinnovano nella 
vita di ogni giorno e lo spi-
rito dl corpo e 11 gerarchi-
imo, fondamenta di una di
scipline da imporre al soldato 
cittadino per mantenere in 
piedi per certi aspetti un 
esercito da caserma di vec
chio stampo con la continua 
discrlminazione politica che 
colpisce e ferlsce la persona
lity del militare. 

Su ben altre basl si pon-

Cno i rapport! gerarchici, le 
nzioni e i compiti del mili

tari che devono partecipare 
con la loro esperienza e la 
formazlone politica e cultura-
le alia vita delle FF.AA. E' 
proprio in questa situazione 
che il maggiore impegno del
le forze politiche di sinistra e 
la presa di coscienza di molti 
militari di leva e in servizlo 
permanente aprono un nuo
vo dibattito pubblico con un 
confronto serrato per impor
re una vera e propria svolta. 

Le dichiarazioni delle mas-
sime autorita militari di fe-
delta alia Costituzione solen-
nemente pronunciate anche 
ultimamente per respingere la 
provocatoria azione delle for
ze eversive di destra che han
no tentato a piu riprese dl 
coinvolgere le Forze Armate 
in un gioco pericoloso. assu-
meranno un ben piu alto si-
gnificato se rompendo il cer-
chio deH'immobilismo apri-
ranno un periodo nuovo. 
quello delle riforme in ogni 
settore per fare assolvere pie-
namente e responsabilmente 
alle Forze Armate i loro com
piti Utituzionali nella indipen 
den^a e nella sovranita piena 
della nostra Repubblica. 

Arrigo Boldrini 

Dal tribunal© di Monza 

Condannati per il racket 
della manodopera dal Sud 

MONZA. 1 . 
Due persone sono state con 

dannate dal tribunate dl Mon-
sa per il racket della mano 
d'opera. Sono stati condanna
ti ad un'ammenda di 703 mi-
la lire un Industriale ed un 
suo uomo di fiducla. Quesful-
tlmo si era recato in Sicilla 
MT sssumere dieci opcrai. 

Questi venlvano retribulti con 
paghe di molto al di sotto del 
contratto e senza i contribu-
U asslcurativl. In cambio co-
lul che 11 aveva fattl assu-
mere rlceveva mllle lire per 
ogni ora di lavoro del sicl-
llanl. L'lndustriale e il suo 
uomo di fiducla sono stati per* 
cl6 condannati. 

Giudizio critico sulla proposla del governo 

L'Assemblea laziale: 
sciogliere la Cassa 

del Mezzogiorno 
Anche. la Regione laziale 

ha chiesto la liquidazione del
la Cassa del Mezzogiorno. 

. L'assemblea regionale ha ap-
provnto ieri mattina. con la 
sola astensione delle destre, 
un documento in cui si chie-
de l'avvio di una politica di 
programmazione nella quale 
il Mezzogiorno sia posto in 

; primo piano, e la trasforma-
zione della « Cassa > « in un 
organismo tecnico. privo di 
ogni > potere decislonale. a 

, disposizione dello Stato e del
le Regioni». 

L'importante presa di po
sizione e stata espressa nel 
corso dell'esame del disegno 
di legge governativo e della 
proposta di legge dei sena
tor) comunisti sugli interven-
ti nel Mezzogiorno. 

II documento parte da una 
premessa generale in cui si 
afferma che «la regione la
ziale ritiene che la politica 
di intervento nel Mezzogior
no e nelle altre aree depres-
se debba integralmente ri-
solversi nella politica di pro
grammazione economica na
zionale e regionale» per 
giungere alia conclusione che 
si debba procedere «alia 
abolizione delle strutture or
ganizzative speciflche previ-
ste dalla legislazione spe-

ciale per il Mezzogiorno. ve-
rificando la funzionalita di 
quelle finanziarie e creditizie 
ogpi esistenti >. Da qui la 
richiesta di trasformare la 
Cassa del Mezzogiorno «in 
un organismo tecnico » e di 
lasciare libere le Regioni 
di decidere la «ricostituzio-
ne in forme e con strutture 
piu adeguate» dei consorzi 
per le aree e per i nuclei 
di industrializzazione. 

L'ultima parte del docu
mento entra in modo espli-
cito nella situazione del La-
zid. L'opera della Cassa del 
Mezzogiorno, come e noto. 
ha spaccato in due questa 
regione. squilibrando 1'asset-
to territoriale con la crea-
zione da una parte di una' 
industrializzazione molto pre-
caria e dall'altra di zone de-
presse. Nel caso in cui la 
richiesta di liquidare la Cas
sa del Mezzogiorno non ve-
nisse accolta. nel documento 
si chiede che la Cassa non 
operi nel Lazio. Al suo po
sto si sollecita l'istituzione 
di un fondo « nel quale con-
fluiscano tutti gli stanzia-
menti e gli incentivi attual-
mente previsti e quelli even-
tuali da istituire in relazione 
alle particolari condizioni di 
squilibrio della Regione > 

Distribuito il rapporto della commissione parlamentare 

II Comune di Palermo 
«permeato» dalla mafia 

« Illecita interferenza » e « intermediazione parassita-
ria », « situazione di privilegio » e « illeciti guadagni » 
La relazione sulle risultan-

ze acquisite dalla Commissio
ne Antimafia nella sua inda-
gine sul Comune di Palermo 
6 stata pubblicata ieri a Mon-
tecitorio. Si tratta di un do
cumento — di cui abbiamo 
dato ampi stralci nei giorni 
scorsi — di 112 pagine, che 
contiene la relazione stesa a 
suo tempo dall'ex presidente 
della Commissione Donato Pa-
fundi, e 20 allegati relativi 
alle diverse fasi dell'indagine. 

Sul legame tra il fenome-
no della mafia e le irregolari-
ta della pubblica amministra 
zione, nella relazione e det-
to: €Tale legame, nelle de 
posizioni di rappresentanti d\ 
pubblici poteri, si intende so
prattutto come illecita inter
ferenza e come intermediazio-
zione parassitaria, sugli stru-
menti della pubblica ammi-
nistrazione, al fine di deter-
minare favoritismi, situazioni 
di privilegio, illeciti guada
gni. Le risultanze dell'inchie-
sta sul Comune di Palermo 
— e detto ancora nella rela
zione — hanno messo in evi-
denza Vesistenza di molte si
tuazioni anomale e di caren
ze amministrative, che han
no formato oggetto di attento 
esame da parte della Commis
sione di inchiesta, la quale e 
pervenuta alia convinzione, 
attraverso molti Jatti, docu-
menti e testimonianze, che 
esista un parallelismo fra la 
particolare intensita del fe-
nomeno delinquenziale e la si
tuazione amministrativa in 
una citta dell'importanza di 
Palermo ». 

La relazione, quindi, passa 
ad elencare alcuni element! 
che sono stati accertati nel 
corso delle indagini. 

Da un esame degli allegati, 
benche la relazione risalga 
al 1965. emergono molti spun-
ti degni di interesse alia luce 
degli avvenimenti piu recenti. 
Tra questi. la vicenda delle 
Iicenze edilizie in cui fu coin-
volto l'allora assessore Vito 

Ciancimino. tomato alia ri-
balta per il processo intenta-
to al capo della polizia Vica-
ri per diffamazione. 

Interessanti sono anche al
cuni estratti della relazione 
Bevivino (su cui si basarono 
le conclusion! deH'Anlimafia. 
alle quali si rifece. appunto. 
il prefetto Vicarl) • contenenti 
una casistica di irregolaritn 
commesse dai costruttori ai 
quail era stata invece accor-
data la licenza pdiliz'a (primo 
fra tutti. Vassallo). Va anche 
ricordato un brano dplla de-
posizione resa alia Commis
sione dal defunto procurato-
re Scaelione, il 15 gennaio del 
1965. relativa ad un altro boss 
mafioso. attualmente agli ono-
ri della cronaca. La Barbe-
ra, uno dei confinati di Lino-
sa. « La Barbera — disse in 
quella occasione il Procurato-
re poi assassinato — ad un 
certo momento divenne da 
modesto carrettiere. appalta-
tore di grido. Ha avuto alle 
spalle dei conniventi? Chi lo 
sa. chi lo pud dire? A que
sto proposito non posso dire 
altro perche non mi risulta >. 
C'e infine una proposta di 
scioglimento del consiglio co-
munale di Palermo, avanza-
ta nel 1964 dal Consiglio di 
Giustizia Amministrativa: la 
situazione della amministra-
zione comunale — vi si leg
ge — c presenfa un quadro si-
curamente allarmante, in cui 
Vaccertamento obiettivo delle 
frequenti violazioni di norme, 
di leggi, di regolamenti e di 
buona e corretta amministra-
zione, pone, senza risolverlo. 
il problema della eventuate 
sussistenza di abusi, favoriti
smi o corruzioni. al di la 
della semplice negligenza e 
disorganizzazione amministra
tiva ». 

Tra le varie testimonianze 
ascoltate dalla commissione 
ce n'e anche una del genera
le De Lorenzo, allora (nel 
1963) ancora comandante del-

l'Arma dei carabinieri. 
L'indagine, in sostanza, ha 

potuto accertare: 1) che l'at-
tivita edilizia e quella del-
Tacquisizione delle aree fab-
bricabili ha costituito un ter-
reno quanto mai propizio per 
il prosperare di attivita ille-
cite e di un potere extra legale 
esercitato da gruppi di pres
sione in forma di intermedia
zione parassitaria; 2) che 
nello sviluppo deU'attivita edi
lizia sono emersi element) di 
oscura provenienza rapida-
mente arricchitisi in modi 
quanto meno sospetti; 3) che 
non poche tra le pratiche irre
golari sono andate a beneficio 
di elementi indicati come ma-
flosi dai rapporti di polizia e 
dai successivi eventi delin-
quenziali e giudiziari; 4) che 
alcuni dei protagonisti delle 
piu clamorose vicende delin-
quenziali della zona di Paler
mo figurano nei passaggi di 
proprieta delle aree edificabi-
li. e vengono indicati come 
elementi capaci di esercitare 
una notevole influenza sugli 
organi di amministrazione del
la citta. 

La relazione conclude af-
fermando che «la pubblica 
amministrazione, con le sue 
lacune e irregolarita, si e di-
Tnostrata un terreno permea-
bile per lo sviluppo di atti
vita extra-Iegali e parassi-
tarie». • -

< Tali conclusioni — e detto 
inflne — indicano anzitutto la 
necessita di approfondire l'in
dagine con particolare riferi-
mento aU'infero svolgimento 
del piano regolatore, al setto
re dei mercati. a quello delle 
Iicenze. appalti e concessioni 
comunali in genere riservando 
alia Commissione di formula-
re concrete proposte dirette 
al risanamento della situazio
ne amministrativa anche con 
la modificazione, ove occorra, 
degli sirumenti della pubbli
ca amTnintsfrazione >. 

Alia relazione fanno segui-
to i 20 allegati. 

Echi alia sentenza d'assoluzione di Vicari emessa dal tribunale di Palermo 

Fu Scaglione che dette ampio credito 
alle assurde querele di Ciancimino 

Una dichiarazione del segretario della Federazione del PCI compagno Occhetto:«II capo della polizia deve rendere pubbliche le 
ragioni che lo avevano indotto a formulare un giudizio cosi preciso e pesante e, percib, deve fare chiarezza sui veri rapoorti che 
intercorrono fra potere politico dcy organi amministrativi e mafia » - Uno «specchio per le allodole» la pista Ferrante? 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 1 

Due elementi dominano su 
tutti gli altri nei commenti 
alia sentenza che, assolvendo 
con formula piena il capo del
la polizia Vicari daU'accusa di 
aver dlffamato il chiacchiera-
to notabile dc Vito Ciancimi
no, elevando sospetti per la 
sua elezione a sindaco di Pa
lermo, ha segnato. ieri pome-
riggio, la disfatta politico-mo
rale di questo personaggio in-
quisito daH'Antimafia e che i 
comunisti chiedono sia spedito 
al soggiorno obbligato con 1 
boss della delinquenza orga-
nizzata. 

II primo elemento e costl
tuito dal riconoscimento che 
1 giudlcl hanno voluto dare — 
non tanto. e soltanto, a Vicari, 
ma a qualsiasi cittadino — 
« tt diritto di manifestare chia-
ramente U proprio pensiero, 
diritto che trova riconoscimen
to neWarticolo 21 della Costi
tuzione ». 

Questa sentenza, se non 
chiude il capitolo Ciancimino. 
deve anche aprirne uno piu 
grosso. che vada al fondo del
la realta di oil l'ex-sindaco di 
Palermo h solo uno del prota
gonisti. nAppare ormal lndi-
lazionabile — ha detto per 
esempio 11 segretario della Fe
derazione del PSI, Lo Verde — 
la necessita di individuare e 
colpire ogni responsabilita, 
senza' di che saranno eluse le 
aspettative che questa senten
za legittlmamente alimentav. 

E Occhetto. segretario della 
Federazione comunlsta: « L'as-
soluzfone dl Vicari come pri
vate cittadino non eslme Vi
cari come capo della polizia 
a rendere di oubbllca raglone 
quelle informazion! che lo ave
vano Indotto a dare di Cian
cimino un eiudlz'o cosl pre
ciso e pesante e. quindi. a fare 
chiarezza sul veri raooortl che 
Intercorrono tra potere e ma
fia e su quelle collusion! tra 
dirieenti dc. organi ammini
strativi e attivita maflose che 
favoiisrono dl f^tto lo svlluo-
nn r In rpc-,"'«'«'"»r»za della 
criminalita dell'isola*. 

II ^prondo elemento (cI6 che 
fa dire a taluno. stasera, che 
«si respira aria nuovan) e 
ancor piu slntomatico. E" co-
rtitulto dulla ron<«t»taz'one che 
la mierela Intentata da Cian
cimino enntro Vicari — come 
pure tutte le altre promosse 
dallo «;tes«o persona«rln con-
t»-o ^io'^,»H. dlr^enti d«»l no
stro partlto. ecc. — ha tro-
vato soazlo graz'e alia epstlo-
ne Scasllone d»11a Procnra dl 
Palermo. La Procura lnfatti. 
Scuellone stesso. notevano ar-
chlvlare auesta e le altre que
rele dl Ciancimino ner manl-
festa Infondatezzn del preteso 
reato dl diffamazione o dl ca-
lunnla. Cio che non e stato 
mai fatto con Ciancimino, per 

lo stesso motivo per cui mai 
la Procura, sotto Scaglione, e 
intervenuta motu proprio per 
tradurre in procedimenti pe-
nali i risultati delle inchieste 
amministrative sul Comune di 
Palermo che, con il vecchio 
compagno di scopone del Pro
curator assassinato (parliamo 
di Ciancimino), coinvolgevano 
tanti altri, e anche piu potenti, 
amministratori dc di Palermo. 

Sara una coincidenza, ma 
proprio nel momento in cui 
piu macroscopico emerge l'in-
treccio che ha consentito sino 
alia morte di Scaglione l'impu-
nita di Ciancimino e della 
sua cricca. e bastata una de-
nuncia del quotidiano L'Ora 
ed ecco che la macchina della 
Procura si e messa in queste 
ore in moto proprio contro 
un affiliato non secondario di 
quella stessa cricca. Parliamo 
deH'assessore alle tasse del Co
mune di Palermo. Ernesto Di 
Fresco, cognato del capocor-
rente fanfaniano on. Gioia (lo 
stesso che ispiro le mosse di 
Ciancimino) e socio in affari 
di quel l'altra specchiata figu-
ra di inquisito dell"Antimafia 
che e Ciccio Vassallo, noto 
speculatore edile, con il quale 
Di Fresco produce filmetti 
porno-sexy. 

Con impressionante testimo-
nianza, L'Ora aveva denuncia-
to venerdi scorso che Di Fre
sco, avvalendosi deH'apparato 
municipale, ha appioppato 
vertiginosl imponibili anche a 
nullatenenti, salvo poi a farll 
convocare dalla sua segreteria 
particolare per concordare o 
addirittura annullare rimposta 
a condizione che il presunto 
contribuente si impegni a vo-
tare secco per lui. n Di Fre
sco e lnfatti Candida to alle re
gional! del 13 giugno (il PCI 
ne ha chiesto il depennamento 
dalla lista) ed ha scelto come 
slogan cAfai al comunismo*. 
Ora dovra vederaela con II 
Sostituto procuratore Marto-
rana, che ha aperto una In
chiesta a suo carico. 

Se si muove la Magistratu-
ra (per la prima volta, a Pa
lermo. sulla base di una de-
nuncia giornalistica). come al 
soli to non si muove la DC: 
benche sollecitato a farlo dai 
comunisti. il sindaco-colonnel-
lo della giunta monocolore non 
ha ancora revocato a Di Fresco 
la delega di assessore. Pur
troppo. nemmeno da parte del 
PSI. che con I suol voti de
terminant! consente la vita di 
questa giunta, vi e stata sinora 
alcuna presa di posizione o 
decisione politica al riguardo. 

Sul piano delle Indagini per 
I'assassinio di Scaglione si re-
gistra, intanto, una preoccu
pante conferma dei sospetti 
che molti nutrivano circa le 
effettive responsabilita dl quel 
Salvatore Ferrante, «mexza 
tacca» dl malfattore abecca-
ton la stessa sera del delltto 

al porto dl Palermo mentre 
tentava di imbarcarsl sul po-
stale per Genova portando ad-
dosso una rivoltella di tipo 
analogo a quelle utilizzate 
per far fuori il procuratore 
ed il suo povero autista Lo 
Russo. Si sa che dietro la 
pista Ferrante si era concen-
trata l'attenzione della polizia 
per tanti giorni e che. alia 
fine, il giudice istruttore — in 
attesa dei risultati della pe-
rizia balistica sull'arma, che 
ad ogni modo sembrano or
mal favorevoli al Ferrante — 
ha spiccato nei confront! del 
giovanotto un mandato di cat-
tura per correita con Ignoti 
neU'esecuzione del duplice 
omicidio. 

Ora viene anunesso, fra 1 
denti, che l'arresto del Fer
rante fu propiziaio da una 
dettagllata segnalazione ano-
niroa giunta alia polizia, quel
la che, appunto, ha offerto 
agli inquirenti il giovanotto 
su un bel piatto d'oro. Ancor 
piu significative le tardive de-
duzioni ispirate dalla mobile 
ad un cronista palermitano: 
a La segnalazione anonima.-
potrebbe avere un suo parti
colare significato... (quello) dl 
una deviazione delle indagini 
per fare guadagnare ai veri 
killers U maggior tempo pos-
sibile ». 

Ebbene, Wnita non ha at-
teso la «sofftata della soffia-
ta» per denunciare l'evldente 
e del resto non nuovo, ten
tative della mafia di fuorvia-
re le indagini per guadagnare 
tempo prezioso, quasi che I 
mandanti del fosco regolamen-
to di conti avessero tenuto 
bene a mente una nota teo-
rizzazione dello stesso magi-
strato barbaramente ucciso: se 
passano a vuoto i prim! cin
que giomi dopo un delitto. 
le possibilita di venirne a 
capo dlventano ben poche. 

Gli il 19 maggio scorso. 
nelle ore tmmediatamente suc
cessive alia formale incrimi-
nazione del Ferrante. il no
stro glornale st chiedeva ln
fatti che cosa, in realta, ci 
facesse costui € quella sera al 
porto. perche si e fatto bee-
care cosl ingenuamente, per
che aveva conservato la pre-
sunta arma del delitto. per
che, in deftnitiva, ha fatto 
concentrate sv di si tutta la 
attenzione degli inquirenti*: 
e poneva l'esigenza che fosse 
fatta luce sugli element! *del 
macchinoso disegno in cui (II 
Ferrante) sarebbe stato tnca-
strato*. dal momento che 
m mentre la polizia corre die
tro al levrotto-Ferrante, i ve
ri responsabfli e i mandanti 
delVeliminazione di Scaglione 
guadagnano ancora tempo 
jrreziofio. aVontanandosi sem
pre piu dal raggio d'azione 
dcW inchiesta*. 

Giorgio Frat ca PoUra 

Per I'assassinio del Procuratore di Palermo 

I killer mafiosi 
giunsero dal Nord? 

I magistral! genovesi indagano su una specie di 
«anonima omicidi» della mafia con ramificazioni 

a Milano e Torino 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 1. 

Altri due magistrati genovesi 
sono in partenza per Palermo. 
dove condurranno le indagini 
sull'assassinio del Procuratore 
capo della Repubblica Pietro 
Scaglione e del suo autista An
tonio Lo Russo. II giudice con-
sigliere istruttore. dott. Lucio 
Grisolia. rientrato da Palermo. 
ha inviato nella ca pi tale sicilia-
na il giudice Gianfranco Bcnet-
to. il magistrato che condusse 
la istruttoria sul giallo del tri-
plice omicidio a\-venulo sulla 
nave ombra c Granefors ». A sua 
volta. il Procuratore della Re
pubblica dott. Francesco Coco 
si e fatto sostituire a Palermo 
dal dott. Nicola Marvulli, 

A quanto si e saputo, i due 
magistrati genovesi dovranno 
inlerrogare una ottantina tra hv 
diziati e testimoni. Le indagini 
sul caso Scaglione. pero. si con-
centrano anche nelle tre citta 
del triangolo industriale. Secon-
do \'oci che arcolano al Palazzo 
di Giustizia sembra ormai accer-
tato che la strage di via Lazio. 
altri numerosi omicidi av\cnuti 
in Sicilia ad opera della mafia 
e lo stesso delitto Scaglione sia
lic stall attuati per mezzo di una 
specie di « anonima assassini » 
che I'organizzazionc mafiosa ha 
a disposizione. I capi «killers* 
di tale < anonima omicidi » hanno 
recapiti a Milano, Torino e Ge
nova. 

A quanto abbiamo potuto sape-
re dalle indiscrezioni trapelate 
a Genova. i dati sull* anonima 
omicidi della mafia sarebbero 
stati scoperti tra gli appunti del 
Procuratore assassinato. • 

Scaglione avrebbe annotato tra 
i suoi appunti il testo di una 
telefonata partita da Palermo e 

I CMizi tggi 
i l Sicilia 

Mawina: BarlHtfjuar; Ra-
vanina (Agriflantai): Bofalh 
nl; Marsala (Trapani): G . C 
FaJtHa; Enna: Chlaraman-
•«; Cattahratrana (Trapani): 
Macahna; Ateama (Trapa
ni): OccHttta. 

diretta a Milano. 
Lo stesso procuratore assas

sinato avrebbe tradotto le frasi 
in gergo convenzionale. documen-
tando cbe la telefonata ordinava 
a Milano di inviare i quattro 
« killers » che parteciparono poi 
alia strage di via Lazio. 

Anche I'assassinio di Scaglio
ne sarebbe stato eseguito da si-
cari della «anonima omicidi >. 
richiesti alia «centrales di To
rino. La centra le di Genova. in 
vece. piu che all'invio dei « kil
lers » sarebbe interessata al loro 
espatrio a crimine compiuto. 

Sulla consistenza delle «cen
tral! » di mafia del triangolo il 
consigliere istruttore di Genova. 
dott. Lucio Grisolia. ha incari-
cato di particolari indagini la 
polizia e i carabinieri delle tre 
citta. 

I due magistrati inviati a Pa
lermo dovranno vagliare anche 
la posizione dell'unico arrestato. 
quel Ferrante fermato mentre si 
imbarcava sul traghetto per Ge
nova e trovato in possesso di una 
rivoltella calibre 38. Alia luce 
della svolta presa dalle indagini 
a proposito della organizzazione 
ma Rosa nel triangolo. la posi
zione del Ferrante si sarebbe 
aggravata. contrariamente alle 
voci che ora circolano a Pa
lermo. Vero e che la perizia ha 
escluso che dalla rivoltella del 
Ferrante siano partiti i proietti-
Ii che hanno raggiunto il Pro
curatore di Palermo e il suo 
autista. ma le testimonianze rac-
colte sul posto indicherebbero la 
presenza di tre « killers > prima 
del passaggio dellauto di Sca
glione in via dei Cipressi. Nella 
rivoltella sequestrata al Ferran
te. tre dei proiettili sono apparsi 
percossi e non esplosi. C'e. 
quindi. la possibilita che Ferran
te abbia partecipato all'omici-
dio senza riuscire a sparare. an
che se appare quanto meno in-
genuo che un killer di un'orga-
nizzazione tanto efficiente se ne 
vada in giro con Parma usata 
per un delitto. la cui risonanza 
era prevedibile. 

La posizione den'arrestato po
trebbe essere aggravata dal fat
to che egli e giunto a Palermo 
proprio da Torino, 
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Novita De Donato 

Democrazia e socialismo 
Storia politica degli ultimi 150 anni (1789-19)7) 
di Arthur Rosenberg 
Da Robespierre a Lenin I'incontro, il divorzio, il confronto 
tra democrazia e socialismo nella storia d'Europa 
«Idcologia e societi », pp. 336, L. 3500 

La salute e il potere in Italia 
a cura del Collettivo dell'lstituto Super tore di Sanita 

L'aggressione alia salute a fini di profitto, 1'uso della medicr i 
come strumento di disaimlnazione c di controllo socialr. 
il ruolo /degli istituti « assistenziali» 
« Tcmi e problemi», pp. 376, L 3500 

Scuola e mercato del lavoro 
dl Rosanna Emma e Marco Rostau 
Un contributo analitico all'interpretazione politica 
della funzione della scuola nell'attualc contesto cconomico c poliUai 
e Alti», pp. 200, L. 1500 

Peter Weiss: autoblografia dl un intellettuaU 
di Enrico De Angells 
La prima otganica ricostruzione dell'opera e della personalit-
del maggiore scrhtorc tedesco di teatro dopo Brecht 
« Tcmi e problemi», pp. 168, L 1800 

L'aluto al Terzo Mondo 
dl Coslmo Perrotta 
Una teoria rnarxista deU'imperialismo 
come critica delle ideologic terzomondiste 
«Ideologii e societa », pp. 176, L. 2000 

La morte nel pensiero occidentale 
di Jacques Choron 
Da Socratc a Heidegger le vod piu alte del dibattito millenario 
su un tema che tocca da vicino ognuno di noi 
«Tcmi e problemi», pp. 312, L 3500 

Verga tra ideologia e realta 
dl Vitllio Maslello 
Una reimerpretarione rnarxista della personalita 
e dell'opera di Verga 
« Temi e problemi», pp. 112, L 1300 

Italo Svevo - Eugenlo Montale Lettere 
con tutti gli scritti di Montale su Svevo 
«Rapponi», ril., ill., pp. 184, L. 2300 

NUMISMATICA 

Serie di monete 
cecoslovacche per 
i 50 anni del PCI 
Contemporanea emissione di una moneta per II 
cinquantesimo anniversario del P.C. Cecoslovacce 

L'ARTIA, I'Ente di Stato rappresentante la Zecca cecoslovacca 
di Kremnica, ha emesso una serie di monete dedicate al 50* 
anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano. 

Qutsta accazlonala coniailona in oro 986/000 (pate gramml 
3,50, diamttro mm. 20) destinata ad avert una straerdinaria 
risonanza sul mercato numitmatico • a cuieitara grand* inte
rest* anche fra I non collezionisti, e stata attegnata per la 
dittribuiiona, in asclusiva mondiale, alia Numivarsal dl Milano. 

Insieme alia moneta celebrativa in oro, della quale saranno 
disponibili, entro giugno, soltanto 1000 pezzi, saranno emessa 
anche «prove» in argento 900 (grammi 13, diametro mm. 
30) a rame, con lo stesso soggetto: le effigi di Gramsci a To-
gliatti sul • < verso» e la scritta Partito Comunista Italiano 
con la cifra 50 sul c recto > (vedi foto in alto). 

La Zecca cecoslovacca ha contemporaneamente emetto una mo
neta in argento, di qualita «proof», per celebrar* il cinquan
tesimo anniversario della fondaxion* del Partito Comunista Ce-
coslovacco (foto in batto). 

I PREZZI SARANNO COMUNICATI IN TEMPO UTILE 

Per informazioni, prenotazioni ed acquisti 
rivolgersi alia ARTIA • Smeckach, 30 - Pra* 
ga 1, presso gli sportelli bancari o alia 

NUMIVERSAL 
Corso Europa, 7 - Telefono 708.251 • Milano 

^ 

EDITORI RIUNIT1 

novita 

Marx • EngriSi IP IWHPI 

5 volumi in cofawwfto pp. 564 L. 1JOO 

LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DEL
LA STORIA - MANIFESTO DEL PARTITO 
COMUNISTA - LAVORO SALARIATO E CA-
PiTALE - SALARIO PREZZO E PROFITTO 
- L'EVOLUZIONE DEL SOCIALISMO DAL-
L'UTOPIA ALLA SCIENZA 

Le Mee 

i n * i Gramsd, OUADBN D E 
6 voltimt in cofanetto L 5.000 

Marx, l CftWTAlE 
editions integrate, 8 volumi in cofanetto L. 7.500 
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Risposta alia lettera di un compagno 

Non siamo all'anno zero 
E' da respingere ogni atteggiamento di «rifiuto delta storia » - II bilan-
cio di una politica che fa giustizia delle posizioni liquidatorie - Prome-
moria per le nuove reclute dell'anticomunismo - A sinistra di chi? 

II compagno Riccardo To
si di Viareggio ha scritto una 
lunga c stimolantc lettera al 
giornale su alcune questioni 
da me toccate nell'articolo 
pubblicato sull'l/mfd del 16 
maggio, che meritano ccr-
tamente una ulteriore ri-
flessione. 

Prima, pero, di entrare 
nel merito devo rispondere 
ad una osservazione, dieia-
mo cosi, di metodo che il 
compagno Tosi pone quando 
rileva un certo « apriori-
smo » e una • sorta di dog-
matismo iuquictante » net 
con front i di quei compagni 
che dissentono dal Partito 
comunista su posizioni « di 
sinistra ». Che il mio arti-
colo fosse stato suggerito da 
un'occasione determinata e 
quindi riscntis.se del tipo di 
polemica scaturita da quel-
l'occasione non e dubbio, co-
si come e probabile che tut-
to cio possa aver dato 1'im-
pressione che il compagno 
lamenta. Tuttavia di aprio-
rismo e dogmatismo, non di-
ro del sottoscritto (perche 
la cosa non avrebbe comun-
que grande rilievo), ma del 
Partito non vedo come si 
possa parlarc, se, come a 
me sembra necessario, si 
considerino non solo il di-
battito teorico, ma anche la 
verifica pratica, l'iniziativa 
politica e la lezione delle 
esperienze passate momenti 
di una discussione autentica. 

Discussione 
aperta 

>N Discussione che non comin-
cia oggi ma che e cresciuta 
e cresce insieme alia costru-
zione di un movimento rea-
le e che, proprio per cio, 

, non si lascia paralizzare dai 
preliminari di un dibattito 
< sui primi principi >, il qua
le invece e destinato a ripar-
tire sempre da zero e a tra-
dursi politicamente in un at
teggiamento di liquidazione 
e di svendita del patrimonio 
acquisito, in nome di una 
« rifondazione » solo intellet-
tualistica. 

In questo senso piu genui-
no' (e quindi non in contrad-

' dizione con la nccessaria fcr-
mezza attorno alia linea che 
e stata decisa) si puo dire 
che la discussione e oggi ve-
ramente « aperta », oggi piu 
di ieri, se non altro per un 

' insieme di circostanze ogget-
tive nuove, non solo interne 

, ma anche internazionali, che 
non sto qui a ricordare. E 
in riferimento a tutto cio si 
puo misurare quanto ancora 

t e insoddisfacente e resta da 
• fare. 

Venendo pero ora al me-
; rito delle questioni, devo di

re subito che il compagno 
Tosi ha certamente ragione 

' quando osserva che l'imma-
• gine di un capitalismo rifor-

matore e razionalizzatore 
pecca di unilateralita perche 

< cosi facendo non e ana-
lizzata l'altra faccia del ca
pitalismo italiano, una faccia 
di arretratezza, di parassiti-
smo, di sprechi, di rapporti 

. astorici (sic!), una faccia 
insomma addirittura preca-
pitalistica e semifeudale >. 
Tuttavia, egli prosegue, sa-
rebbe < puerile » e « anti-
marxista » < affermare che la 
ipotesi del PCI dello scon-
tro sul "nodo" delle rifor-
me, con il suo conseguente 
sbocco politico, sia da accet-
tare dal punto di vista stra-
tegico e di classe ». A con-
ferma di cio egli ricorda al
cune frasi di Marx e di Le-

. nin sulle questioni del rap-

r porto tra innovazioni tecno-
logiche e sfruttamento e sul 
carattere subalterno del ri-
formismo e, concludendo, 
ammonisce che non la DC e 
il PSI sono gli interlocutori, 
ma le masse (e dunque, ag-
giungerei, anche quelle che 
militano in questi partiti o 
che ad essi si riferiscono 
e non soltanto in quanto 
< masse », ma anche in 
quanto aggregazioni < politi-
che »!), e che gli obiettivi 
di fondo rcstano il rovescia-
mento degli attuali rapporti 
di produzione e l'abbatti-
mento deH'apparato statale 
in quanto struttura op-
pressiva. 

Se il problcma fosse solo 
di ribadire queste cose non 
ci sarebbe questione. Ma 
proprio questo dimostra che 
la questione sta altrove. 
Quando ho polemizzato con 
una certa teorizzazione e una 
certa immagine del capitali
smo, fatta propria anche da 
gruppi di sinistra, ero mos-
so da una convinzione che 
qui voglio formulare in mo-
do piu esplicito e cioe che 
quella teorizzazione e quel-
la immagine portano con se 
una svalutazione radicale 
non tanto delle contraddizio-
ni interne del capitalismo, 
quanto (e la cosa ha conse-
guenze politiche piu gravi) 
del ruolo autonomo dell'an-
tagonista storico del capita
lismo, cioe della classe ope-
raia e delle for/c sociali ad 
essa alleate: intendo con cio 
riferirmi non ad una affer-
mazione solo di principio, 
ma al riconoscimento, che 
diventa punto di riferimento 
e di orientamento per la 
prassi, dello sviluppo con-
creto della lotta di classe, 
dei modi e delle forme stori-
camente determinate con cui 
il movimento dei lavoratori 
ha saputo condurre le sue 
lotte, consolidare le sue con-
quiste, rafforzare la sua co-
scienza di classe, esprimere 
la sua funzione di nuova for-
za dirigente nazionale. 

Che non tutto sia positivo 
e esente da errori, che la 
prospettiva sia tutt'altro che 
pacifica e scontata e indub-
bio, cosi come e indubbio 
che sarebbe altrettanto erro-
neo sottovalutare le capacita 
e l'iniziativa deH'avversario. 
Ma il punto politico reale 
resta questo riconoscimento. 

II ruolo 
del partito 

E del resto sono proprio 
I'individuazione e l'analisi 
attenta dei modi come il pro
letariate, organizzandosi e 
riconoscendosi come classe e 
come sistema di alleanze, 
riesce a conquistarsi un ruo
lo e un'iniziativa autonoma 
dalle classi dominanti; sono 
proprio i problemi di guida 
politica che tutto cio pone 
(cioe il ruolo del partito), 
l'esame delle condizioni og-
gettive e delle possibility 
concrete, degli obiettivi e 
delle alleanze, la lezione da 
trarre dall'esperienza storica 
delle difficolta e degli erro
ri superati o non superati, 
che costituiscono — da sem
pre — uno spartiacque deci-
sivo tra la prospettiva mar-
xista e quella degli ideologi 
borghesi, sia pure anticapi-
talisti e radicali di sinistra. 
La questione andrebbe pro-
iettata anche sul piano inter-
nazionale, ma, intanto, co
me negare che il movimento 
operaio italiano e la sua 
espressione politica piu con
seguente, il PCI, abbiano sa

puto salvaguardate e accre-
scere questo ruolo, sia pure 
tra difficolta che non voglio 
certo sottovalutare; abbiano 
saputo tenere aperta e far 
avanzare una prospettiva de-
mocratica, non socialdemo-
cratica e non interclassista, 
di transizione al socialismo? 

E* questo il punto politi
co reale, che fa giustizia an
che di altre posizioni, piu 
infantili, quale quella che 
pretenderebbe di contrap-
porre Pidea di un PCI e di 
un sindacato integrali e su-
balterni a quella di una clas
se operaia pronta e matura 
(soggetlivamente) per la ri-
voluzione socialista subito, e 
tuttavia incapace di scrollar-
si di dosso la guida di un 
gruppo dirigente « revisioni-
sta ». Anche questo 6 un mo-
do in cui, al di la delle pa
role, si traduce un atteggia
mento di « rifiuto della sto
ria » che con il marxismo ha 
ben poco a che fare. 

Classe operaia 
e sistema 

Se quindi nei confronti 
degli ideologi borghesi e so-
cialdemocratici, che sosten-
gono quella teorizzazione del 
capitalismo a cui mi sono 
piu volte richiamato, si deb-
bono ricordare le parole di 
Marx e Engel (« essi voglio-
no migliorare le condizioni 
di esistenza di tutti i mem-
bri della societa, anche dei 
piu favoriti. Percio fanno 
appello continuamente a tut-
ta la societa senza distinzio-
ne, anzi si rivolgono di pre-
ferenza alia classe dominan-
te »), nei confronti dei grup
pi di sinistra che la pren-
dono a prestito e necessario 
ricordare che quella teoriz
zazione e stata sempre fon-
data sulla presunta costata-
zione di un'integrazione or-
mai avanzata (per taluni ad
dirittura irreversibile) della 
classe operaia nel «siste
ma », con l'identificazione 
dell'agente rivoluzionario ne
gli strati sociali * emargina-
ti > o < disadattati >, con la 
polemica contro l'industria-
lismo e la scienza (e non 
contro l'industria dapitali-. 
stica e l'uso- borghese della 
scienza), contro' il sistema 
(e non contro il sistema bor
ghese), contro l'alienazione 
in generate (e non contro la 
alienazione ' conseguente ai 
rapporti capitalistic! di pro
duzione). Di costoro, cioe, si 
puo dire — sempre per usa-
re le parole di Marx e En-
gels — che essi « ravvisano 
bensl il contrasto fra le clas
si e 1'azione degli element! 
dissolventi nella stessa so
cieta dominante, ma non 
scorgono dalla parte del pro
letariat nessuna funzione 
storica autonoma, nessun 
movimento politico che gli 
sia proprio ». E questo resta 
vero anche quando tale po-
sizione, benche contraddetta 
a parole, sia presa nei fat-
ti, nel giudizio sulla realta 
storica effettiva. 

Sono dunque, queste ulti-
me, posizioni che, nello sche
ma politico corrente, stanno, 
a mio avviso, a sinistra non 
gia delle posizioni dei comu-
nisti, bensi — semmai — di 
quelle dello schieramento 
non comunista, quando poi 
non assumono apertamente 
(come purtroppo non di ra-
do accade) le vesti dell'at-
teggiamento anticomunista. 
E allora non apparira nep-
pure strano che entrambe le 
citazioni che ho fatte siano 
tratte dallo stesso capitolo, 
il terzo, del Manifesto dei 
comunisti. 

G. Giannantoni 

MILIONI DI INGLESI SCHEDATI CON I PIU' MODERN! SISTEMI ELETTRONICI 

LONDRA — Scampoli della vecchia Inghilterra: la sfilata annuale degli ufficiali reduci 

In alcune scuole di Napoli 

UN FILM 
PER DEMOLIRE 
IL TABU 
DEL SESSO 

• - , ' . - " • • - : - - - * , ' • ' • , ; « - : - ; 

Dalla nostra redaziohe 
NAPOLI. qtugno. 

Ne scrivono i giornali, se ne parla. sia pure con tutte 
le cautele, alia TV, escono a decine I libri: non e'e dubbio 
che quello deU'educazione sessuale sia uno dei temi di co
stume piu dibattuti oggi. 

Una ditta napoletana, la Cine Sud, vuol dare ora un 
ulteriore colpo ai troppi tabu che ancora dominano in que
sto campo Ha acquistato dalla BBC un film sull'educazio-
ne sessuale, e intende farlo proiettare nelle scuole. per i 
ragazzi dagli 8 anni in poi. 

II film e stato prodotto dalla televisione inglese dopo 
un anno di lavoro e molte indagini fra psicologi, medici, 
educatori e famiglie. E* stato teletrasmesso per la prima 
volta nelle scuole primarie della Gran Bretagna in tre 
puntate, il 4, I'll e il 18 giugno dello scorso anno. 

II titolare della Cine Sud, Luigi Vitiello, appena sent! 
parlare dell'iniziativa inglese, void a Londra e acquisto i) 
documentario. Superate alcune difficolta di ordine buro-
cratico (il visto del ministero dello Spettacolo e tardato 
ad arrivare) e tecnico, egli e pronto ora a portarlo nelle 
scuole. Riuscira nel suo intento? 

II film, che dura quaranta minuti, vuole rispondere..in 
forma estremamente semplice e lineare, ai primi interro-
gativi che si pongono i bambini su come nasce una nuo
va vita. 

Sembra addirittura inutile precisare che non e'e nienle 
di morboso o che possa comunque turbare la sensibilita di 
un ragazzo normale, maschio o femmina. Piu che di edu 
cazione sessuale si puo anzi parlare di una prima, rapida 
e «pulita» informazione sui problemi della nascita e del 
sesso. 

Illuminanti sono le reazioni suscitate dalla proiezione 
del film in alcune scuole dove e stato presentato a titolc 
sperimentale. In una media di Napoli, la «Marotta», il 
documentario e stato accolto con favore. Addirittura e sta
to vagliato criticamente (perfino con giudizi di « frammen 
tario e lacunoso in alcuni punti») dagli allievi che gia 
frequentano nella scuola corsi di educazione sessuale. 

In un centra sociale di gesuiti. il film e stato giudicato 
a interessante» dai ragazzi di V elementare, a normale r. 
da quelli della media inferiore e «lacunoso» da quell) 
della superiore. Anche in questo caso si tratta di ragazzi 
che avevano gia affrontato Targomento in modo scienti 
fico. 

f. p. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. giugno 

L' « invasione della vita pri-
vata del cittadino > solleva for-
ti preoccupazioni. Gli ammoni-
menti. gli scandali, le denunce 
vanno susseguendosi a ritmo 
accelerate Ed e significativo 
che il grido d'allarme (via 
USA) riecheggi in Inghilterra 
dove il rispetto della privacy 
e stato addirittura elevato a 
culto. II nuovo attentato alia 
liberta e duplice. Da un lato 
lo stato moderno aumenta la 
sua capacita di controllo sul 
cittadino sottolineando, contro 
le ipotesi pluralistiche, il mo
menta unificante, totalitarib, 
del potere centrale. Dall'altro 
ditte e organizzazioni d'affari 
spiano 1'attivita degli organi 
ufficiali e stringono una rete 
sempre piu fitta attorno ai 
movimenti della popolazione. 

Fondamentali garan/.ie de
mocratize sono minacciate — 
a vari livelli — dalla raccolta 
di informazioni confidenziali. 
cartelle segnaletiche, scheda-
ture discriminanti. Al disagio 
delle correnti liberali per la 
tendenza all'irreggimentazio-
ne, si unisce l'ansieta diffusa 
per un'interferenza sottratta 
alia tutela politica. Si teme lo 
avvento della cosidetta compu
ter society condizionata dalle 
calcolatrici elettroniche e do-
minata quindi da un meccani-
smo di disciplina automatico 
che scruta, indaga e giudica. 
soffocando ulteriormente la 
area decisionale dell'individuo 
e dei gruppi. Sorge spontaneo 
il richiamo al « 1984 * di Geor
ge Orwell: la voce dispotica 
dell'autorita, una forza anoni-
ma che paralizza il soggetto 
neII*asservimento. 

Negli ultimi tempi v'e stata 
una serie di episodi allarman-
ti. Due anni fa si scoprirono 
le « note caratteristiche ^ con
tro gli studenti alFUniversita 
di Warwick (patrocinata dal 
grande capitale) e l'esistenza 
delle political files emerse poi 
su larga scala anche in tutti 
gli altri atenei inglesi compre-
so l'uso di informatori e agen-
ti in borghese. La macchina-
zione poliziesca ai danni di 

I calcolatori smantellano il santua-
rio deilla tradizione « privacy » 
Reminiscenze orwelliane - Liste 
nere di « indesiderabili» nelle 
fabbriche e nelle scuole - Prezzi 
modici per informazioni confidenziali 
Le imprese piu collaudate hanno 
centinaia di agenzie e filiali anche 
alPestero, fino a Singapore e Hong 
Kong - Dispongono di un esercito 
di guardie arm ate, veicoli blindati 
e di speciali reti di trasmissione 

Con Massimo Campigli e scomparso uno dei massimi esponenti della prima generazione artislica del '900 

PRIGIONIERO TRA LE SUE DONNE-IDOLO 
L'incontro con uno scultore antifascisla in un campo ungherese durante la prima guerra mondiale - La scelta della pHtura dalla 

mostra parigina del 7 9 alia grande esposizione anlologica di Milano nel r67 - Una favola densa di aculissima nostalgia 
La morte ha sorpreso Cam

pigli al suo cavalletto di la
voro. Da due mesi, dopo una 
operazione subita a Roma, 
era ritornato a Saint-Tropez, 
sulla Costa Azzurra, nella sua 
villa « Bellavista». Saint-Tro
pez era il luogo ch'egli alter-
nava coi soggiomi romani, 
nella rasa di Porta Pinciana. 
Ed e a Saint-Tropez che Mas
simo Campigli. secondo il suo 
desideno, espresso al figlio 
Nicola, sara sepolto quest'og-
gi dopo i funeral 1 di rito ci
vile. 

ET morto d'infarto a 76 an
ni, era nato a Fiesole il 4 lu-
glio del 1895 ed era giunto 
alia pittura dal giornalismo. 
La vocazione all'arte sembra 
che gli sia venuta durante la 
prima guerra mondiale, in un 
campo di prigionia ungherese, 
dove era stato trasferito dopo 
che i tedeschi l'avevano pre-
so insieme ad altri soldati do
po una battaglia sfortunata 
•ull'Isonzo. Nel campo magia-
ro Campigli incontrd uno scul-

antlfascisU di Mantova, 

Giuseppe Gorni, che ne favor! 
rinclinazione figurativa. Fu 
cosi che, al termine del con-
flitto. trasferitosi a Parigi, 
egli incomincid a dipingere 
con crescente intensita e fer-
vore. 

Tuttavia la nascita vera di 
Campigli pittore bisogna far-
la coincidere con una data 
piu tarda, una data precisa: 
1928. ET in questo anno infat-
ti che egli, nel museo roma-
no di Villa Giulia, scopri le 
opere degli etruschi, da cut 
fu soggiogato, tanto da cam-
biare i modi espressivi sino 
allora impiegati. Del resto l'a 
more per l'arcaico, per il pri-
mitivo, per Tarcheologia, era 
un fatto diffuso: basta pen-
sare in quegli anni a Marti
ni e a Marino Marini. Ma non 
si trattava soltanto di una ten
denza italiana, bensi di una 
tendenza europea. In parte 
vi giocava dentro il cosiddet-
to aiitorno aH'ordine*. in 
parte l'impulso a trovare fuo-
rl della storia quella zona di 
HberU che la brutallta deglt 

eventi sembrava aver distrut-
ta per sempre. 

E' quindi cos! che incomin
cid la favola plastica di Cam
pigli, intessuta di riferimenti 
non solo etruschi, ma anche 
egizi e pompeiani e. raccon-
tata con preziosa perizia tec-
nica attraverso una foltissima 
serie di tele, dove la pittura, 
stesa col gusto dell'affresco, 
ribadiva in moduli simmetrlci, 
in semplificate strutture, le 
immagini di un mondo fem-
minile stupefatto. incantato. 
dolcemente metafislco. pur 
senza arrivare mai all'alluci-
nazione dechirichiana. 

A proposito di queste sue 
figure muliebri, Campigli 
stesso ha fornito la chiave piu 
esatta per interpretarle e per 
interpretare 1' intero senso 
della sua impresa artistlca. SI 
legge in un suo scritto del '55: 
«In fondo non dlpingo altro 
che prigionlere. Due donne 
che si parlino, che cuciano vi-
cine, che si pettinino, che si 
vestano, sono sempre state 
per me soavl visionl. E nel 

quadri, che sia evidente o no, 
queste coppie sono sempre 
ben chiuse in stanze piccolis-
sime, legate dal filo col quale 
cuciono o dalla matassa che 
dipanano. legate dalle collane 
che si mettono, incomiciate a 
piu riprese in scomparti e cas-
settoni col pretesto che sono 
palchi... E quei piccoli telai 
nei quali racchiudo le mie tes-
sitrici? Sono prigioni, s'in-
tende, o teche di museo. Ma 
so dire esattamente di dove 
mi vengono. Sono quei piccoli 
telai sui quali quand'ero ra
gazzo vedevo lavorare le trec-
ciaiole, che facevano la tree-
cia per i cappelli di paglia, 
a Settignano e tutt'intomo a 
Firenze_ Di ogni particolare 
della mia pittura riesco a ri-
trovare 1'origine nella mia in-
fanzia. 

Tutto e evasione dalla realta 
attuale... Soffro di una pe-
renne nostalgia per una comu-
nione col prossimo. Potessi 
vincere le mie Inibizionil Po
tessi rompere la prigione che 
ml sono fabbricata*. 

La visione di Campigli, del
le sue donne-idolo, e andata 
ripetendosi nel corso degli 
anni senza sostanziali muta-
menti, che non fossero talu-
ne variazioni stilistiche, non 
mai perd cosi decisive da cam-
biare l'impianto di base della 
sua maniera. Parigi e le sug
gestion! culturali maturate col 
simbolismo e col cubismo eb-
bero su di lui un'influenza in-
dubbiamente sottile e viva, 
non tuttavia tale da spingerlo 
a muoversi in direzione diver-
sa da quella che era diventata 
per lui una dolce ossessione, 
alia quale si abbandonava, si-
no alia monotona riproposta 
degli stessi temi e delle stesse 
immagini. 

La sua gloria, dalla sua pri
ma mostra parigina nel '29. 
andd aumentando di anno in 
anno, acquistando una riso-
nanza Internationale. L'ultima 
sua grande mostra, una ricca 
mostra antologica, e stata or
dinate a Milano, in Palazzo 
Reale, nel '67. In questa occa-
sione e stato possibile fare un 
bllancio generale della *ua 

opera e del posto che le com
pete neU'ambito deirarte ita
liana moderna. Indubbiamen-
te Campigli resta uno dei mas
simi esponenti della prima ge
nerazione artistica del *90O. 
Senza uscire dalla sua poeti-
ca. ma anzi proprio in virtu 
di essa, egli ha potuto evitare 
il processo di restaurazione 
promosso dall'azione fascista 
per le arti. Ma come le sue 
donne e rimasto prigioniero 
deU'incantevole prigione che 
la sua pittura aveva saputo 
costruire con tanta pazienza 
formale e tanta sicurezza. E 
tuttavia, anche oggi, not sap 
piamo riconoscere la sua no
stalgia acutissima, il suo desi-
derio. che fu vivo, dl spezmrc 
il suo stesso incantesimo per 
trovare una ragione fuori di 
se, nel rapporto con gli altri. 
Ed e proprio questa nostal
gia a dare alia sua favola un 
tono cosi persuasive un pun-
gente sapore di purezza e dl 
patetica poesla. 

Mario De Micheli 

Rudi Dutschke dava clamoro-
sa conferma alia pratica della 
intercettazione telefonica e del 
pedinamento. La soffiata e la 
provocazione che colpiscono 
gli attivisti sindacali sono stru-
menti correnti nelle fabbriche 
dove guardie e sorveglianti 
tengono aggiornate le «liste 
nere » degli « indesiderabili * 
e le passano per informazione 
ad altre direzioni aziendali. 

500 ditte 
a Londra 

• Alia persecuzione attiva nel-
l'ambito della produzione cor-
risponde la pressione < persua-
siva > sul consumatore le cui 
at ti vita, potere d'acquisto, abi-
tudini vengono registrati in ap-
positi elenchi che a loro volta 
sono fatti circolare fra le cen-
trali del mondo degli affari. 
Nel contempo si e estesa a di-
smisura la zona d'influenza di 
imprese commerciali specializ-
zate nella « sicurezza >. Tutti 
questi elementi sono confluiti 
nella polemica che un mese fa 
ha accompagnato Tultimo cen-
simento nazionale. Per la pri
ma volta il formulario preve-
deva domande c indiscrete > 
sul nucleo familiare che po-
trebbero essere facilmente 
sfruttate al di la della loro 
ragion d'essere strettamente 
statistica. Malgrado le rassi-
curazioni sulla segretezza del 
censo, il dubbio e rimasto. Ad 
esempio la possibilita di cata-
logare i cittadini . d'origine 
straniera appare particolar-
mente pericolosa in relazione 
all'intensificarsi di certi umo-
ri xenofobi e della campagna 
razzista." \ - • ! 

H disagio dell'opinione pub-
blica e ben motivato. Quanti 
milioni di inglesi sono ormai 
inclusi nelle varie branche 
della memoria, siano esse 
quelle dello Stato, della poli-
zia o della City? Non e forse 
vero (come ha scritto il prof. 
Arthur Miller deirUniversita 
di Michigan in un suo Iibro 
sui computers) che, grazie al 
raggio laser, un nastro di ap
pena 1500 metri pud contenere. 
miniaturizzate, 20 pagine di 
particolari su ogni americano 
vivente? Lo sviluppo della tec-
nica contemporanea e in gra-
do di estendere i tentacoli di 
un'indagine capillare che, uti-
lissima in fase di progettazio-
ne, diventa estremamente in-
sidiosa senza adeguate garan 
zie. Fino ad oggi tutte le indi-
cazioni convalidano le prospet-
tive piu pessimistiche. La si-
tuazione 4 tale che il governo 
laburista aveva sentito la ne-
cessita di nominare nel 1970 
una speciale commissione di 
inchiesta (Younoer Committee 
on Privacy) che sta tuttora 
raccogliendo documenti e testi-
monianze. 

II memorandum presentato 
dal Coniiglio Nazionale per le 

Liberta Civili e rivelatore. 
Una ditta di investigatori pri-
vati ad esempio offre informa
zioni confidenziali su singoli 
cittadini ai seguenti prezzi: 10 
mila lire per un conto banca-
rio particolareggiato; 6 mila 
per una fedina penale; 4500 
per una lista di infrazioni del 
traffico; 8 mila per un indi-
rizzo privato: 7500 per un re-
capito postale; 6 mila per un 
numero telefonico che non 
compare negli elenchi norma-
li. Ai datori di lavoro si forni-
sce anche un quadro comple-
to dei debiti, sentenze, salute 
mentale, reputazione pubblica 
del candidate all'impiego. Le 
vendite rateali danno campo 
d'azione a organizzazioni spe-
cializzate nella riscossione de
gli arretrati e addirittura i ser-
vizi pubblici si servono dello 
aiuto privato nell'esazione del
le loro bollette. Un campione 
del censimento 1966 venne ven-
duto ad una ditta privata. 

Un'altra agenzia comprd 
successivamente il nuovo ruo
lo elettorale nazionale che 
comprende tutti i cittadini al 
di sopra dei 18 anni. La di-
spersione dei dati ufficiali 
sulla cittadinanza e favorita 
da troppi interessi. La cosa e 
confermata dalle recenti rive-
lazioni del quotidiano Guar
dian che avvalendosi della col-
laborazione di due gruppi in-
vestigativi privati ha potuto 
ottenere una quantita di infor
mazioni « riservate > dai Mi-
nisteri del Commercio. dell'In-
dustria. dei Trasporti e della 
Sicurezza sociale. da uffici go-
vernativi periferici. dalle esat-
torie eraiiali. dalle banche, 
dalle tasse comunal:. dal regi-
stro degli autoveicoli. II go
verno ha immediatamente or-
dinato un'inchiesta interna sul
la sicurezza dei dipartimenti 
di stato. I precedenti sono pe-
santi. Tre mesi fa una delle 
piu grosse compagnie d'assi-
curazione. Vehicle & General, 
andd in fallimento. Centinaia 
di migliaia di utenti rimase-
ro alio scoperto e persero i sol
di delle loro poltzze. Ma fin 
dal novembre scorso una sa-
piente c indiscrezione » sullo 
stato della V & G dal ministe
ro era pervenuta alia City aiu-
tando piu di un azionista a 
trasferire altrove i suoi ca-
pitali. 

Nel loro promemoria alia 
Commissione Young i sinda-
cati inglesi hanno chiesto la 
istituzione di permessi specia
li per la crea zione e gestione 
delle banche di dati anagrafi 
ci, sia quelle statali che le al
tre in mano privata. Senza 
adeguato controllo pubblico, 
fra qualche anno, le c memo-
rie > elettroniche potranno 
fornire a chiunque voglia ot-
tenerlo un dossier esauriente 
su ogni cittadino inglese. H 
TUC ha anche lamentato 1'ac-
crescersi della vigilanza e del
la delazione a danno dei lavo
ratori. L'utilizzazione delle la
bour-spies e degli agenti pro-

vocatori ha una lunga storia: 
dal processo di Sheffield del 
1817 (3 operai impiccati, altri 
30 deportati o condannati a 
vita) alia « congiura dei Car-
tisti > del 1848. agli informa
tori al soldo della polizia co
me risulU 1ai documenti del-
l'archivio dl stato dell'inizio 
del secolo. L'attuale moltipli-
carsi delle ditte private nel 
ramo della «sicurezza» e 
fantastico. Dieci anni fa ce ne 
erano una ventina. Ora sono 
circa 500 nella sola Londra. 
Venti di queste sono di gros
se proporzioni e risultano 
iscritte nell'albo di categoria 
della British Security Industry 
Association. < -

Dal 1960 ad oggi il Male 
del giro d'affari e passato da 
20 a 50 milioni di sterline al
l'anno. Le < Tre Grandi * so
no: Securicor Ltd.; Security 
Express, e Factoryguards Ltd. 
che hanno piena approvazione 
dal Ministero degli Interni ma 
che si rifiutano di dare alcun 
rendiconto pubblico dei loro 
metodi ope rati vi. Securicor ha 
153 agenzie in Inghilterra e 22 
all'estero; impiega oltre 20 
mila addetti (poco meno della 
polizia metropolitana londine-
se); ha un mini^sercito di 
guardie annate in giubbotti di 
protezione anti proiettile; di
spone di circa 2000 veicoli blin
dati per il trasporto di valuta 
e preziosi; usa un migliaio di 
cani-lupo; possiede una rete di 
trasmissione a onde corte con 
70 ponti-radio per tutto il pae-
se; estende le sue operazioni 
nel Kenia. Uganda. Zambia. 
Malawi, Malaysia, Singapore. 
Hongkong ed Etiopia. Nel 1969 
i suoi profitti ammontavano a 
783 mila sterline (un miliardo 
e 175 milioni di lire). Fra i 
suoi direttori figurano 1'on.Ie 
Ray Gunter (ex ministro del 
lavoro laburista) e. fino al 
1970. l'attuale ministro del la
voro conservatore Robert 
Carr. 

Servizi per 
gli industriali 
E' quest'ultimo. come noto. 

che ha introdotto la legge an
ti sindacale (Industrial Rela
tions Bill) il cui c codice del 
lavoro > — ha fatto rilevare il 
TUC — oggettivamente favori-
sce la diffusione della discri-
minazione e della repressione, 
e a"a incoraggiamento ai cru-
miri, agli agenti provocatori 
e ai confident! del padrone e 
della polizia. Per concludere, 
ecco i servizi che Complete Se
curity Services Ltd (una suc-
cursale di Securicor) offriva 
in una lettera firmata indiriz-
zata qualche anno fa ai ma
nagers industriali inglesi: 
« . . . 1) fornitura di agenti se-
greti mescolati al personale 
normale per riferire su qua-
Iunque attivita non autorizza-
to: 2) " copertura " dei vei
coli usati dal personale net 
corso delle sue mansioni; 1) 
indagini su furto. frode e pe-
culato; 4) denuncia di chiun
que sia sospettato di provoca-
re dissenso o di i nei tare i di-
pendenti airinsubordinazione; 
5) ricerche sul passato degli 
aspiranti all'impiego >. 

Come si vede i circuiti del 
computer vanno ben oltre la 
semplice violazione della pri
vacy domestica: in questi ul
timi anni si sono allungati ad 
abbracciare i centri di produ
zione, di studio e di consumo 
in parallelo all'estendersi del
lo strapotere delle grosse cor* 
porazioni su una stessa linea 
di efficienza repressive. 

Antonio Bronda 
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• ' < il CIPE 

Scontro # 
sui programmi 

nucleari 
Proposte collaboration! all'estero ma man-
cano i finanziamenti per la ricerca in Italia 

PERCHE' LA LEGGE PROPOSTA DAL GOVERNO NON RISOLVEREBBE NIENTE 

Nell'industria tessile pratese 
fe in crisi il supersfruttamento 
Piu alti cost! di lavoro ontrano in contraddizione con una struttura imprenditoriale fatta per spre-
mere al massimo gli uominl - Una mozione della Regione Toscana per il programma di ristrutturazione 

II Comitato dei ministri per 
la programmazione cconomica, 
chc doveva decidere ieri sui 
programmi per 1'industria nu-
clcarc. non si e riunito. Non 
e stata flssata una nuova data. 
II dissenso che ha impedito di 
prendere le decision) sui esplo-
dendo per la volonta di alcuni 
gruppi politici e industriali di 
togliere definitivamente le basi 
a qualsiasi sforzo autonomo del-
l'ltalia in campo nucleare e 
deU'industria elettromeccnnica. 
E' quanto risulta dalle posizio-
ni manifestatesi sulle tre que
stion!' in discussione. 

PROGRAMMA CNEN 1971 75 
— II flnanziamento proposto. di 
soli 350 miliardi in cinque an-
ni per tutte le discipline ed I 
programmi sperimentali - sui 
reattori avanzati PEC e CI-
RENE. e al disotto delle effet-
tive capacita del paese. Vi e. 
in primo luogo. un problema 
di sviluppo scientiflco: il Co
mitato per • I'energia - nucleare 
e oggi il centra che organiz-
za una vnsta gamma di ricer-; 
che in campo chimico. hiome-
dico. sui materiali avanzati e 
in diversi altri campi tutti es-
senziali per il paese. Si tratta 
di dedicare piu personate' e 
maggiori mezzi a questi . pro
grammi. Inoltre. il CNEN la-
vora attorno ai due tip! • prin-
cipali di reattore per la pro-
duzione di energia elettrica da 
fissione nucleare, il PEC ed il 
CIRENE. con l'obiettivo di av-
vicinarsi il piu possibile alia 
capacita di progettare i proto-
tipi di questi reattori nel pros-
simo decennio. E' vero che i 
risultati sono scarsi: ma 6 an-
chc vero che I'impcgno e stato 
insufficiente come dimostra il 
fatto the paesi come la Gcr-
mania o la Frnncia dedicano 
a questi progetti stanziamenti 
dell'ordine di 700 miliardi di 
lire. E in Italia non sono i 
soldi che mancano: il CIPE 
progetta di spendere altri 2000 
miliardi in autostrade. 

PROGETTO UNIPEDE — 
L'ENEL ha firmato una dichia-
razione d'intenti per la par
tecipazione al progetto di co-
struire. in Germania occiden-
tale e in Francia. due proto-
tipi di reattori veloci autoferti-
lizzanti dello stesso tipo di quel-
li alio studio anche presso il 
CNEN. L* ENEL sostiene che 
questa partecipazione e conve-
niente perch6. anche se le due 
centrali elettronucleari da 1000 
megawatt ciascuna sorgeranno 
all' estero. 1* energia si potra 
portare in Italia. La parteci
pazione alle fasi di progelta-
zione e costruzione, inoltre, 
consentirebbe di acquisire al-
l'industria italiana delle com-
messe e al personale scicntifl-
co italiano di fare esperienza. 
Si tratta. com'e evidente. di 
una partecipazione in posizio-
ne di inferiorita: la decisione 
che il governo deve prendere 
riguarda la bilancia fra il sa-
criftcio finanziario e il vantag-
gio: si tratterebbe di 50 mi
liardi, e non dei 200 annun-
ciati inizialmente. Ma soprat-
tutto si tratta di decidere. pri
ma. I' ampliamento del pro
gramma di ricerca e fabbrica-
zione prototipi del CNEN poi-
che la partecipazione all'UNT-
PEDE non risolve il problema 
dello sviluppo italiano. 

NAVE NUCLEARE - Vi e 
poi la proposta di abbandona-
re il programma, ritenuto inu
tile da molti ricercatori. per la 
nave nucleare «Fermi ». Ma 
poiche al progetto e interes-
•ata la FIAT la decisione sara 
difficile. 

AERITALIA - La FIAT e in 
hallo anche nello scontro aper-
to sull'accordo Aeritalia-Boeing 
per la costruzione in Italia di 
un aereo di progettazione USA. 
I ministri del Lavoro e del Bi-
lancio hanno dichiarato che I'ac-
cordo non e valido senza la ra-
tifica del CIPE. Da Parigi. di
rigenti della Boeing avrcbbero 
dichiarato di non capire per-
che il governo. che nell'Aerita-
lia ha il 50'> (attraverso l'IRI) 
come la FIAT, puo decidere 
da solo. I dirigenti della Boeing. 
come quelli della FIAT, dimen 
ticano un «particolare >: che 
i 400 miliardi per finanziare il 
progetto deve cavarli di tasca 
il contnbuente italiano. - Certo. 
il governo ha fatto una con-
cessione esorbitante attribuen-
do il 50re alia FIAT in una 
*ocieta che potra vivere solo 
di finanziamenti pubblici: ma 
e sempre in tempo a rimediare 
all'errore. 

BILANCIA — II quadrime 
5tre gennaio-aprile si e con-
cluso con un avanzo di 219 
miliardi nella bilancia valuta-
ria dell'Italia. II saldo attivo e 
dovuto ad un'inversione dei mo-
vimenti di capitali: nei quattro 
mesi ne sono entrati in Italia 
per 383 miliardi in piu di quanti 
ne sono usciti. La libera circo-
lazione dei capitali. lasciata al
le banche e agli speculator!. 
costringe la Banca d'ltalia a 
tencre un'elevata riserva per 
fronteggiare eventuali fugne: 
essa e aumentata ancora da 
3 294 miliardi del 31 dicembre 
1970 a 3 854 miliardi del 30 
aprile scorso. Le riserve rap-
prcsentano risorse sottratte al-
I'investimento produttivo. per 
cui si puo dire che la libera 
circolazionc dei capitali « costa » 
la ncrdita di non meno di 1000 
miliardi di investimenti. 

Domani riunito 
I'Alleanza 

Giovedl 3 giugno alle 16.30 
si riunisce a Roma la direzio-
ne del I'Alleanza nazionale dei 
contadini. La convocazione 
estesa a tutti 1 dirigenti re-
gionali, e la prima dopo la 
conferenza di organlzzazione 
tenuta dalla Alleanza recen-
temente a Napoll. Sono in di
scussione 11 programma di at-
tlvita e gli orientamenti per 
lb sviluppo delle lniziative 
^•U'Alleanza 

FIOM FIM e UlLMt 

Provocazioni 
alia Zanussi 

« IL " Coordmamento nazio 
nale" della Zanussi e le se-
greterie nazionali F1M-
FIOM UILM - arferma un 
comunicato unitario — de- . 
nu.iciano le iniziative re- . 

- pressive e intimidatorie por-
• tate avanti dall'azienda con 

pressioni. riduzioni di ora-
rio. licenziamenti di attivi-
sti e il comportamento di 
una parte della magistra- > 
tura che ha provveduto di 
ufTicio, sulla base di accu- ., 
se assurde e false, di fonte 
pa..ronale. alia denuncia di' 
150 lavoratori e all'incredi-
bile arresto del segretano 
provinciate FIM CISL , Vit-
torino Dal Bo. 

Non * pud sfuggire come 
queste iniziative si ricolle-
ghino a quelle che alia Fiat. 
alia SNIA. alia SAVA e in 
numerose altre aziende ven-
gono adottate delineando la 
scelta del padronato di vo-
ler colpire i lavoratori con 
ogni mezzo e di voler met-
tere sullo stesso piano le 

' lotte sindacali con le delin-
quenze comuni. 

Inoltro I'arresto di Vitto-

rino Dal Bo e il connubio 
antisindacale in atto a Por-
denone e a Treviso acqui-
stano un signiflcato ancor piu 
provocatorio in quanto at-
tuato alia vigilia dell'iocon-
tro delle parti al ministero 
del Lavoro per I'esame del
la vertenza aperta da quat
tro mesi e che ha cid accc-
mulato 120 ore di sciopero. 

II * Coordinamento nazio
nale > e le segreterie nazio -
nali FIM. FIOM. UILM ri-
badiscono - la volonta ' dei 
lavoratori In Intta di rea-
lizzare gli obiettivi posti al
ia base della • veitenza Za
nussi e che 11 disegno pa-
dronale di spezzare I'unita 
e la resistenza dei lavorato
ri non passera ma apzi rai-
forzera la consapevolezza di 
conquistare nuovi spazi di 
liberta e di dignita nella 
fabbrica. e nella societa. 
Pertanto il «Coordinamen
to nazionale Zanussi 9 e le 
segreterie nazionali FIM. 
FIOM. UILM. chiedono Tim-
mediata scarcerazione -di 
Vittorino Dal Bo nella cer-
tezza della sua innocenza ». 

Noitro tervizio 
PRATO. 1 

L'industrla tessile non e, a 
livello imprenditoriale, tutta 
uguale: paragonare le azien
de dl qui a quelle raggrup-
fiate nella Montedison o nel-
'ENI signiflca soltanto crea-

re uno schermo dietro il qua
le i grandt gruppi possano 
continuare indisturbati, a far-
si la parte del leone mentre In 
platea delle Imprese piccole 
e medle rlstagna in una crl-
sl - endemlca. Eppure e cl6 
che intende proporre al Par-
lamento, sotto 11 nome di 
« legge tessile » un prowedi-
mento che stanzia 200 miliar
di sla a titolo congiunturale 
che a titolo di programma
zione settorlale. Un'operazio-
ne che lnclderebbe in modo 
gravemente negativo sui tes 
suto industriale della Toscana, 
e quindi, sull'intero settore 
tessile nazionale. 
, 47 mlla addetti, pari a cir
ca 11 12 per cento del totale 
degll addetti all'lndustrla ma-
nifatturiera della regione, oen-
tlnaia di aziende piccole e 
medle di cui molte a caratte-
re - artlglanale. formano la 
struttura produttiva • pratese. 
Come reagisce questa struttu
ra alle difficolta? Uno stato 
di difficolta c'e anche a Pra-
to. Uno stato di pesanteaza 
e non la crlsi. In quanto c'e 
meno ricorso alia cassa inte-
grazione salari che In tutte le 
altre zone tessili itailane. e 
c'e ancora l'uso del lavoro 
straordlnario per certe fasi di 
lavorazlone. L industria tessile 
pratese, come sviluppo tec-
noloelco e merceologico, e 
molto cambiata negli ultimi 

tempi. Si e ottenuta una in-
tegrazione fra lavorazlone tl-
pica e tradizionale e nuove la-
vorazionl come la moquette, 1 
tessutl da arredamenti, la fin-
ta pelle, che hanno invaso da 
poco il mercato. Questa capa
cita, dl integrazione e una pri
ma risposta che glustifica la 
dlversita della situazlone pra
tese dalle altre del settore tes
sile. Un'altra risposta e data 
dallo ammodernamento del 
macchinario; cl sono statl, ne
gli ultlml tempi, investimenti, 
i quali, se hanno favorlto la 
competitivita delle aziende 
che 11 hanno effettuatl, hanno 
per6 acuito i contrast! fra 
aziende e fasi di lavorazlone. 
E' entrato in crlsi il ciclo 
completo, 11 lanlficlo tradizio
nale, e sono rari i casi di 
lanifici a ciclo completo che 
hanno effettivamente ammo-
dernato. Si tratta quindi di 
uno sviluppo disorganlco, teso 
a rlsolvere i problem! azlen-
dall, che non vede II settore 
nel suo Insleme, carente dl 
una programmazione degll In
vestimenti per cui gli stessi 
diventano inadeguatl e dlsar-
monicl. 

Ma un'altra delle raglonl es-
senziall che hanno sal vat o 
Prato dnlla crisi e data dal 
ricorso slstematlco alle lavo-
razioni artigianali ed al lavo
ro a domlclllo. Oltre 10 mila 
sono le aziende artigiane, la 
masslma parte composte da 
tessitori ronto terzl. che se-
guono auasi completamente la 
fase della tessitura, con oltre 
16 mila addetti; se si ag-
giungono le quasi 5 mlla la-
voranti a domicilio che ese-
guono la rammendattira delle 
pezze. si ottiene il quadro di 

Alia Fiat nuova prova di combattivitd 

Nella Miration in sciopero 
sfilano cortei di lavoratori 

Le astensioni variano dal 90 al 100% - Vasto programma di lotta in tutte le sezioni 
Domani assemblee in fabbrica con i segretari generali della Fiom, Fim e Uilm - lm-

portante iniziativa della Federazione giovanile comunista 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 1 

Numerosi cortei hanno per-
corso oggi le officlne di car-
rozzeria delta Fiat Miration al 
canto dell'lnternazionale e di 
altri inni operai. durante le 
tre ore di sciopero per ogni 
turno che i ventimila .lavora
tori hanno effetttiato con per-
centuali variabili dal 90 al 
100 per cento a seconda dei 
reparti. Questa massiccia di-
mostrazione di combattivita 
da parte di operai che aveva-
no gia sulle spalle 38 
ore di scioperi compatti ef-
fettuati dall'inizio della ver
tenza per cambiare le condi-
zioni di lavoro (come ri-
cordava stamane 11 quotidia-
no Fiat a La Stampa » col ch.a-
ro intento di seminare !o sco-
raggiamento) e un inizio no 
sitivo della nuova fase di tOt-
ta che sara certamente deter-
minante per piegare la ^apar-
bia resistenza della Fiat. 

Sempre a Mirafiori vi e -.ta 
ta una variazione nei program
mi della Meccanica e delle 
presse che. anziche oggi, scic-
pereranno quattro ore vener-
dl assieme alle fonderie. Nel
la giornata di giovedi a Mi
rafiori si terranno grandi as
semblee con la presenza in 
fabbrica del segretari genera
li della Fiom Trentin, della 
Fim Camiti e della Uilm Ben-
venuto. 
. Altri consigli di fabbrica 
stanno intanto definendo i pro
grammi delle fermate. Alia 
Fiat Rivalta e confermato che 
i quattordicimila lavoratori 
effettuano assemblee oggi e 
giovedl e scioperano quattro 
ore venerdi. Alia Osa Lingot-
to giovedi sara anticipata la 
uscita di quattro ore. mentre 
alia Motori Avio e nelle quat
tro filial! sono state decise 
quattro ore di fermata vener
di. In tutte le Fiat della zo
na nord (Spa Stura. Ricambi. 
Sos. Sima. Metalli. Grandi mo
tori) la prima battuta di scio
pero dovrebbe avvenire pure 
venerdi. 

Giovedi pomeriggio alle 15 
presso ITJilm torna a riunir-
sl il coordinamento naziona
le dei delegati Fiat-Autobian-

chi Om Weber, che dovra pren
dere tutte le declsioni relati
ve alia continuazione delle 
trattative. alia luce anche dei 
fatti che si saranno veri-
ficaU in questi giorni. Per sa-
bato e confermata la presen
za a Torino delle segreterie 
nazionali Fim. Fiom. Uilm e 
delle segreterie provinciali dei 
metalmeccanici di tutte le cit-
ta dove sono stabilimenti del 
gruppo Fiat. Sono convocate 
in questi giorni anche le se
greterie camerali ed i vari 
sindacati di categorla. 

Precede anche la preparazio-
ne di una serie di iniziative 
che saranno rivolte a tutta la 
opinione pubblica per popo-
larizzare sempre piu i temi 
della vertenza ed il valore che 
oggi la lotta alia Fiat rive-
ste per il movimento operaio 
e democratico di fronte alle 
insidlose controffensive padro-
nali e conservatrici. Su que-
sto terreno la Fiat, malgrado 
la strapotenza dei suoi mez
zi propagandists, si trova in 
svantagglo. Lo dlmostrano le 

larghe convergenze che si 
stanno realizzando. come quel-
la tra i dipendenti della Rai 
ed i delegati della Fiat per ot-
tenere un servizio televisivo 
realizzato dagli stessi lavora
tori. Lo dimostra un episodio 
avvenuto venerdi alia « lite » 
la grande tipografia torinese 
che stampa il «Radiocorrie-
re» ed il mensile dell'auto-
mobile « Quattroruote ». I la
voratori della lite si sono ac-
corti che sui due rotocalchi 
doveva comparire una « man-
chette» pubblicitaria della 
Fiat con argomenti gravemen
te offensivi contro i lavorato
ri e le loro lotte. ed hanno 
minacciato di scendere imme-
diatamente in sciopero bloc-
cando la stampa delle due ri-
viste. se tale pubblicita non 
fosse stata tolta. Dopo affan-
nose consultazioni le redazio-
ni dei due periodici hanno fat
to sapere alia ILTE ed a! rap-
presentanti sindacali ozienda-
li che rinunciavano all'inser-
zione Fiat. Fra le altre ini
ziative da segnalare una as
sembles pubblica promossa 
dalla FGCI che avra per te
nia « una nuova generazione 
di operai e studenti per la cre-
scita delle alleanze di classe 
e lo sviluppo della democra-
zia». L'assemblea si terra il 
giorno 5 al Teatro Carignano 
di Torino. La relazione intro-
duttiva sara svolta dal compa-
gno Moris Bonacini della di-
rezione della FGCI. II dibat-
tito che si protrarra per la 
intera giornata sara concluso 
dal compagno Adalberto Mi-
nucci, della direzione naziona
le del PCI. 

Michele Costa 

Accordo 
nel settore 

bambole 

Si sono concluse con una 
ipotesi di accordo che viene 
sottoposta al giudizio delle as
semblee di fabbrica, le trat
tative, per il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro per 
il settore bambole e giocatto-
li. I punti principali della ipo
tesi di accordo riguardano: 
1) aumento salariale di lire 
novanta 1'ora per operai e 
rapportato a un mese per im-
piegati e intermedi; 2) quattro 
Hvelli di qualifiche di produ-
zione a fronte delle sei stabi-
lite dal preoedente contrat-
to: 3) immediata riduzione di 
due ore dell'orario contrattua-
le e il raggiungimento delle 
quaranta ore - al primo gen-
naio "73; 4) le ferie vengono 
aumentate per tutti 1 lavora
tori a tre settimane preveden-
do la conservazione di una o 
due giornate in piu per le an-
zianita superiori; 5) awia-
mento della parita normativa 
per quanto riguarda il trat-
tamento di malattie con il ri-
conoscimento del trenta per 
cento per i primi tre giorni 
di carenza. controllo sindacale 
del lavoro a domicilio e dirit-
ti sindacali in fabbrica. De-
correnza primo giugno, dura-
ta tre anni. 

Protestano 
ad Asti 

i vignaioli 

ASTI, 1 
Due manifestazioni, una in-

detta dal F AC A (l'associazione 
contadini astigiani aderente 
all'Alleanza nazionale dei con
tadini) e l'altra dalla Coldiret-
ti provinciale, si sono concluse 
in modo unitario per volonta 
dei contadini che vi parted-
pavano. Entrambe le inizia
tive sono state motivate dal
la crisi in cui versa il set-
tore vitivinicolo: nonostante la 
eccezionale qualith del prodot-
to, oltre il 50 per cento del 
vino della stagione 1970 giace 
invenduto a causa della sofi-
sticazione. del gioco al ribasso 
condotto dalle grandi aziende 
vinificatrici, dei regolamenti 
comunitari che consentono lo 
ingresso nel nostro paese di 
vini a bassa gradazione. 

Al termine della manifesta-
zione dell'ACA in piazza San 
Secondo, dove ha parlato il 
sen. Compagnoni, i vignaioli 
hanno raggiunto in corteo il 
palazzo della prefettura. Al 
vice prefetto e stato conse-
gnato da una delegazione un 
ordine del giorno col quale i 
viticoltori precisano le loro ri-
chieste. Mentre la delegazio
ne era in prefettura. sono so-
praggiunti 1 contadini parte-
cipanti alia manifestazione 
della Coldiretti. 

Conquistato un importante accordo 

Alia Breda inquadramento 
unico operai e impiegati 

Otto Hvelli profestionali per tutti i dipendenti - EHmi-
nazione delle categorie e delle qualifiche 

Dalla nostra redazkme 
MILANO, 1. 

L'accordo raggiunto l'altro 
ieri tra i rappresentanti dei 
lavoratori e i rappresentanti 
dell'Intersind e della direzio
ne aziendale in merito alia 
vertenza della Breda sfdcrurgi-
ca di Sesto San Giovanni e 
stato approvato dalle assem
blee dei lavoratori. Si tratta 
di un accordo estremamente 
importante in quanto con es-
so si abbattono le tradizlona-
li divisioni in categoric e qua
lifiche. II punto piu importan
te dell'accordo riguarda in-
fatti l'inquadramento unico di 
tutti 1 dipendenti con la eli-
mlnazione delle categorie (im
piegati, equiparati, operai) • 

delle qualifiche. Tutti i dipen
denti vengono inquadrati in 
8 Hvelli professional! ad ognu-
no dei quali corrisponde un 
preciso livello retributivo. Gli 
8 Hvelli retributivi, che entre-
ranno completamente in fun-
zione entro la fine del 1972 
saranno 1 seguenti: 123 mila 
lire; 130 mila lire; 140 mila 
lire; 150 mila lire; 169 mila 
lire; 194 mila lire; 224 mila 
lire; 260 mila lire. Al primo 
gennalo del T2 i <avo:atori 
perceplranno il 50°» della dif-
ferenza tra 1'attuale salario e 
quello corrispondente al livel
lo cui ognuno verra assegna-
to. L'altro 50»,fc verra corrl-
sposto entro la fine del 1972. 

Tutti i lavoratori ora per-
oepiranao lo ttipendlo men

sile; tutte le voci retributi
ve, a parte gli scatti bienna-
11 e la contingenza, saranno 
inserite nello stipendio. Anche 
le ferie saranno le stesse per 
operai ed impiegati entro il 
1972. Dal primo luglio ogni 
lavoratore della Breda side-
rurgica percepira un aumen
to di 6070 lire al mese, men
tre il premio di produzione 
dal primo marzo scorso al 
febbraio del "72 e stato ele-
vato a 81^00 lire. 

Entro 12 mesi saranno eli
minate tutte le Imprese che 
svolgono in Breda lavorl dl 
manutenzione, con la conse-
guente assunzione dei lavora
tori dipendenti 

Giorgio Oldrini 

come il lavoro a domicilio sla 
in funzione dell'abbassamento 
dei costl del prodotto. Gli in
dustriali pratesi hanno sem
pre fatto ricorso a questi vec-
chi sistemi per scarlcarsl de-
gli oneri social!, quando que
sti diventano pesantt, portan-
do la condizione operala a 
punte estreme dl autosfrutta-
mento. Le ultime lotte azlen-
dali, che hanno portnto ad ol
tre 50 accordi aziend.ill, han
no dimostrato varie cose. Pri
ma fra tutte, la pretcstuosl-
ta delle argomentazionl pa-
dronali, secondo le quali non 
e possibile concedere aumenti 
salariali senza correre il ri-
schio di chludere. 
. In secondo luogo, 6 stato 
messo in discussione il mec-
canismo dei cottimi indivi
dual!, scegliendo la strada dei 
cottimi collettivi e dl reparto, 
contestando perc!6 11 sistemu 
che aveva portato a ritml di 
lavoro insostenlbill e rlchie-
dendo aumenti salariali indl-
pendentemente dall'aumento 
produttivo; grossa novlth se si 
pensa che gli ultimi aumenti 
salariali erano sempre stati 
agganciati agli aumenti della 
produttivlta, portando la con
dizione operaia a limit! estre-
mi. SI e detto no a questa 
dinamica, e si sono rlchieste, 
ed ottenute garanzie impor-
tantissime anche per gli am
bient! dl lavoro e per la tu-
tela dell'integrita fisica del la
voratori In un settore, come 
quello tessile, dove molte la-
vorazlonl minano In maniera 
gravisslma la salute degll ad
detti. 

Si e respinta la monetlzza-
zione della salute, e questo e 
massiormente importante. 
perche realiz7ato in un mo-
mento in cui tuttj pianotevano 
per la crisi. Oufsti risultati 
hanno demistificato anche un 
altro asDetto: quello ".oe del
la Dretestuos'ta ed esosita del
le rirh'^ste delle organlrzazio-
ni sindacali. dimostrando al-
trpsi onanto la dinamica del 
salari sia salutare per la sres-
sa comnptitiv'ta dei nrodnHj, 
e confermando l'analisi fatta 
dal Partito. secondo cui la cri
si tessile. e escenzialmpnte dl 
struttura. II PCI inoltre. in 
Toscana. ha nr^trato rmgeiore 
coerenza rispetto ai processi 
in atto nel settore. L'impezno 
con il quale sono stati Inve-
stiti gli enti locali della re
gione. dimostra che nel meri
to ci sono le idee chlare enn 
le auali gli altri debbono fare 
i conti. Oltre ad avere colto il 
fatto che le cause della cri
si sono strutturali e di di-
mensione internazionale. ed 
avere individuato nel sottosa-
lario pratlcato su vasta sea-
la uno del fattori cha hanno 
imo«»Htto nella nostra cltta lo 
esolodere di una crisi dram-
matica. naturalment» a spese 
dei lavoratori. il PCI ha ore-
sentato nrorjoste ben prec'v: 
mpntre ha invocato il cred'to 
aeevolato pfr la piccola im-
•oresa. ha !nd»cato ad essa che 
la lotta oer la sonrawiven7a 
e lo svilunoo si risnlve posi-
tivamente soltanto ricercando 
forme consortili. di unlficazio-
ne s'a a ltvo"o produttivo che 
per le vendite. 

E' un discorso difficile, che 
cozza con lo soirito marcata-
m*»nt<* individuale deeli • im-
Drenditori. ma e nerpssario 
farlo pa«sare se si crede nel 
futuro della Industria tessile 
nratesp. P «« si vuole resoin-
gere ratteaeiampnto tradizio
nale iis»to ed abusato da tut
ti, col nuale si scaricava s»'l-
la cond'7'onp oo°rala le diffi
colta. prefpndendo semnre piii. 
Oupsta dinamica e ormai lo-
gora e non va niii avanti. Ha 
avuto il colpo finale dalle lot
te del lavoratori, ma e la 
comolessUa stessa dei pro-
blemi del settore che l'ha 
mandata in crisi. Occorrono 
oggi scelte chiare. come ap-
nunto il PCI ha indlcato. 
Ed in questo quadro. anche lo 
intervento delle Partecipazioni 
Statali deve essere di un cer
to tipo. La piu erande azienda 
pratese. II Fabbrirone, e fab
brica a gestione ENI. I lavo
ratori di questa azienda hanno 
sostenuto per mesi una lotta 
durissima contro la smobUi-
tazione. e la positivita dpl-
1'accordo raggiunto. non sta 
soln nplla salvaeuardia dei li-
velli di occuoazione. ounnto 
neirimpegno assunto dall*ENI 
per ricercare forme nunve di 
Inserimento nell'indiKtria pra
tese. A ouesto risultato. as
sieme alia lotta unitaria del 
lavoratori. ha contribuito la 
posizione che I comunisti han
no trasferito anche a livello 
di Amministrazlone Comuna-
le. per cui la richiesta di un 
imoegno diverso dell'ENI in 
una zona come la nostra si e 
posta nel quadro delle propo
ste che noi facciamo per la 
citta. 

Per quanto riguarda la Re
gione, c'e stata la mozione 
presentata il 31 marzo scorso, 
in cui si propone per lo svi
luppo del settore: a) l'elabo-
razione di un piano quinquen-
nale di sviluppo produttivo; 
b) il potenziamento dell'indu-
stria a partecipazione statale 
nei settori della produzione 
delle fibre, meccanico - tes
sile e delle confezioni; c) la 
creazione di un servizio di ri
cerca di mercato e II poten
ziamento della ricerca scien-
tifica nei settori delle nuove 
fibre e della tecnologia tes
sile; d) I'esame dei piani di 
investimento delle grandi im
prese pubbliche e private; e) 
1'elaborazione di piani di svi
luppo delle piccole Imprese, 
comprensiva di un servizio di 
assistenza tecnica e di oromo-
zlone commercials 

Inoltre impegna la Glunta 
Regionale a promuovere In-
contri con le altre region! ca-
ratterlzzate da una forte pre
senza della Industria tessile 

Stella Allori 

Da domani 
in sciopero 

gli qiuti ; 

e assistenti 
ospedalieri 

Si apre domani la seconda 
fase dell'azione sindacale de
gll aluti e assistenti ospedalie
ri: dal 3 al 5 giugno gli oi-
tre 20 mila sanitari apparte-
nenti a questa categorla ef-
fettueranno uno sciopero di 3 
ore, dalle 10 alle 13 su tutto 
il territorio nazionale. 

Fara eccezione Roma dove 
l'astenslone avra luogo dal 4 
al 6 giugno, in quanto il giorno 
3, presso l'ospedale di «San 
Camillo» l'ANAAO (l'associa
zione nazionale aluti assisten
ti ospedalieri) ha organlzzato 
un incontro dibattito. con la 
stampa e le altre organjzza-
zioni sindacali per spiegure 1 
motivl della lotta sindacale e 
puntuallzzare 1 magglorl pro-
blemi che interessano la ca
tegorla. 

Prosegue. intanto lo «scio
pero bianco» iniziato il 24 
maggio scorso che prevede la 
astensione di aluti ed assi
stenti dal prestare servizio 
straordlnario negli ospedali. 

A partire dall'll giugno 
prosslmo iniziera pol la ter-
za fase di scioperi articolatl 
a livello regionale e che pre 
vedono astensioni di 48 ore 
secondo U calendario: 11-12 
giugno Lazio. Campania, Si-
cilia e Lombardia; 1617 giu-
gno Emilia, Toscana, Puglie. 
Lucanla, e Sardegna; 23-
24 giugno le Tre Venezie. Li-
guria. Plemonte. Calabria. 
Umbria. Marche ed Abruzzo. 

L'ANAAO ha inoltre deciso 
di far svulgere una serie di 
convegni regionali che servi-
ranno a puntualizzare la si-
tuazione. generate e particola
re ad aprire un dlalogo con 
lavoratori e cittadini. II primo 
di questi convegni si terra a 
Pisa il 12 giugno nrossimo. 

Le motivazioni dl una cosl 
pesante azlone sindacale si 
possono desumere dal docu-
mento emesso il 16 maggio 
scorso d*U consiglio naziona 
le delPANAAO in cu! veniva 
detto che l'espletamento dei 
concorsi dl assunzione imoli-
cherebbe la possibile pprdita 
del posto di lavoro per circa 4 
mila 500 associate stante 1'at
tuale sistema concorsuale che 
perpetua un sistema mistifica-
torio delle assunzioni che per-
mette manovre dequalificanti 
al limite deirilleealita. quin
di l'ANAAO dichiarava che 
non avrebbe tollerato « assolu-
tamente licenziamenti o de-
classamenti di propri associa-
ti. richiamandosi anche alio 
Statuto dei lavoratori». 

Veniva perclb chiesto l'im-
mediato blocco dei concorsi 
di assunzione con un preciso 
impegno politico del governo 
e del ministero della Sanita 
al riguardo; infine l'associa
zione invitava il governo a 
prowedere immediatamente 
al finanziamento degli ospe
dali ormai al limite dell'in-
solvenza e costretti pertanto 
ad applicare in misura ridot-
ta un contratto di lavoro fir
mato da piu di un anno. 

Ieri si sono 
astenuti 

dal lavoro 
i dipendenti 

dell'ISPE 

Lo sciopero del personale 
dell'Ispe che si e svolto ieri, 
e pienamente riuscito. 

Nell'assemblea tenutasi nel
la mattinata i dipendenti del 
I'istituto preposti all'elabora-
zione del secondo piano quin 
quennale di sviluppo econo 
mico hanno sottolineato come 
a oltre tre anni dalla sua co-
stituzione. tutti i piu impor 
tanti problemi quali: qualifi 
cazione della ricerca inter
na. rapporti del I'istituto con 
enti e organizzazioni esterne. 
status dei ricercatori. tratta-
mento economico e normati-
vo del personale. non siano 
mai stati seriamente affron 
tati. nonostante le ripetute 
promesse dei vari ministri che 
si sono succeduti alia presi-
denza dell'istituto. 

E' noto che per legge isti-
tutiva il ministro del Bilan 
cio e della Programmazione 
Economica e presidente del
l'Ispe. 

Di fronte a questa grave si-
tuazione di crisi. che un in
contro awenuto il 31 maggio 
fra il ministro Giolitti e una 
rappresentanza del personale 
non ha contribuito minima-
mente a risolvere. l'assemblea 
ha denunciato ancora una 
volta il disinteres.se degli or 
gani dirigenti dell'Ispe a pren
dere in considerazione i pro
blem) succitati e ha deciso il 
prolungamento dell'astensio-
ne dal lavoro a tempo inde
terminate. 

La paralisi del lavoro per 
la programmazione non pud 
non interessare il governo 

Convocato il Comitato 
Centrale della Filcea 
E" stato convocato il Co

mitato centrale delia Filcea 
a Roma per il 7 giugno, per 
discutere il seguente odg: 1) 
le lotte della categorla nel 
quadro della situazlone sinda
cale, economica e politica ita
liana e sulla prospettiva del-
I'unita sindacale organica; 2) 
probleml della convocazione 
del II congresso nazionale del
ta Filcea. 

Leltere^-
aWUnita: 

Gli aiitori die non 
piaceiono agli 
esaminatori 
del coneorso 
Cartssitna Unita, 

dopo aver letto sui numero 
del 'il maggio scorso una let-
tera di una rogazza che nar-
rata quanto le e capitate al-
I'esame del coneorso > magi
strate, ho pensato che anche 
il mto caso possa costitmre 
una valtda testlmonlanza di 
come procedono queste cose. 

Sono una studentessa um-
versitaria (terzo anno di pe-
dagogta al magtstero di Ge-
nova) ed anch'io ho sostenvto 
la prova orale del coneorso, 
ad Imperta. La commtssione 
esamtnatrice ha ritenuto op-
portuno « pumre » il mio at-
teggiamento « provocatorio » 
(portavo intatti testi non gra-
aiti), gtudicando il mio esa-
me, ottimo nella quasi tola-
lita delle materie, con una 
votazione molto bassa, dl po
co superiore a quella di una 
ragazza che, nello stesso gior
no, aveva dimostrato di es
sere impreparatissima, ma 
che portava «testi piit orto-
dossi». 

In queste prove, xnlatti, so
no accolti con molta bene-
volenza quelle persone che 
portano autori di nessuna o 
scarsa attualita. e che percid 
non sono direttamente impe-
gnati nella rlsoluzione dei 
reali problemt pedagogici di 
oggi, I miei autori, purtrop-
po, erano « troppo» attuali, 
e percid troppo scottanti per 
gente che, molto probabil-
mente ritiene opportuno non 
farsi problemi, e lasctare «le 
acque tranquille». Essi era-
no: per Vltallano. Cesare Pa-
vese con I'opera «11 compa
gno u; per pedagogia. B. Su-
chodolsk] con I'opera «La 
pedagogia socialista»; per 
metodologia, M. Lodi con «11 
paese sbagliato » e don Milam 
con a Letter a ad una proles-
soressa»; ed infine, per let-
teratura per I'infanzia, Rodart 
con «Favole al telefono» e 
« II mito di Superman » tratto 
dall'opera di U. Eco a Apoca-
littici ed intearati » 

Come si pub vedere. non 
erano opere scelte ne per la 
loro lacilita, ne per averlt gia 
precedentemente studiati nel-
I'istituto magistrate, criteri 
questi che caratterizzano t 
programmi della maggior par
te dei candidati. Purtroppo 
pero non si viene gludicati ne 
per la diligenza nella scelta 
dei testi, ne per la prepara-
zione dimostrato all'esame, 
ma per « I'aderenza a alia vi-
sione di vita degli esamina-
tori. In questo modo non po-
tevo stcuramente attendermi 
un giudizio imparzlale! 

Cordiati satutL 
GABRIELLA BADANO 

(Imperia) 

Le diseducative 
mostrc di 
«oggettini» nella 
scuola media 
Egregio direttore, 

e in alto in questi giorni, 
in numerose scuole medie sta-
talt d'ltalta, tt la mostra » de
gli « oggetttnt » realtzzatt da-
git alltevi nel triennto del 2' 
ciclo della scuola dell'obbltgo, 
durante le ore di applicazio-
ni tecntche. 

a La mostra a, ' espresstone 
bruttisstma in ogni epoca — 
almeno a mio modesto avvi-
so —. inutile come realtzza-
ztone e sotto I'aspetto peda-
gogico, dannosa sempre, gia 
durante gli anni di vita dell'ex 
avviamenlo al lavoro, scuola 
quest'ultima che doveva ap-
punto torntre agli altievt — 
tutti appartenentt al celo so-
ctale meno abbiente — una 
preparaztone empiricamente e 
tropvo precocemente prepro-
tessionale ed una certa, non 
meno eccessivamente precoce 
e approsstmativa. capacita ma-
nuale, diventa, sotto ogni a-
spetto, assurda, se esamina-
ta alia luce o meglto all'om-
bra, visto che appunto di *Mo-
straa si tratta, dello spirito 
che iUumina la legge istitu-
tiva della scuola media stata
le n. 1859, entrata in vigore 
il I-10-1H63. 

Qui le discipline del piano 
di studio, tutte, devono esse
re deglt strumenti volti a far 
aggiungimento at preadole-
scenti il fine ultimo comune: 
«La formazione dell'uomo e 
del cittadino », secondo i pnn-
c\pi sancitt dalla Costituzio-
ne. Qui ognt argomento. ogni 
fatto. ogni processo, ognt og-
getto, deve divemre proposta 
di colloquio. di discussione e 
quindi e in ultima analtsi, 
mezzo per smluppare. eviden-
ziare. potenztare le capacita 
non manualt — st badi bene 
— ma mentalt det stngolt. Ca
pacita di esprtmersi con lin-
guaggio appropriato, capacita 
di osservare, capacita di cri-
ticare, capacita di operate in 
gruppo, ecc, sono e restano 
i traguardi piit o meno am-
biziosi. che la scuola dete 
tener presente in ogni mo-
mento dell'arco del triennto. 

In qveita visione e nella 
realtd del mondo industriale 
di oggt e di domani che sen-
so pub avere «la mostra » di 
oggetttnt per la massima par
te invttli, realtzzati — quan
do tl materiale esposto e to-
talmente autentico — dalle 
mani tnesperte, non ancora 
completamente nvtluppate. dei 
preadolescentt? Nessuno. * La 
mostra». anzi. a questa eta, 
e negativa sotto I'aspetto pe-
dagogico, dannosa sotto I'a
spetto psicologico, inutile sot
to I'aspetto umano-sociale. 

Tl giorno in cui genitori e 
docenti, riusciranno a com-
prendere che la impostazione. 
con prospettive concrete di 
soluzionl. di problemi relattvi' 
al traffico straddle, al par-
cheqgio macchme, alio studio 
di una zona verde. alia Ulu 
minazione di una via buia. 
alia costruzione di un campo 
da gioco per ragazzl, forni-
scono. ciascuno. piit elementi 
dl * formazione» di tutte le 
montaane di dame, di cosset-
tine, dl presine accumulate 
nelle aule, la scuola media 
uscirb quel aiorno dnlla sua 
notte per inlzlare, anche se in 

notevole rltardo. tl suo vero, 
' autentico cammino Dare agli 

allievi un metado dl lavoro, 
tat uppiendere come si stu-
dm. cntwincere t preadnle-
scenti che si studta. che si 
ricerca. che si spenmenta 
per un'cstgp.riza di miplinra-
mento di noi stvsst. • per • tl 
pmssimo. per la vita e non 
per il vnto o per la mostra, 
ecco t punti cardtnt sut qua
li la scuola deve tondare la 
sua opera educativa 

Prot. CARLO LUOANO 
preside della scuola 
media statnlp « A. Man-
zoni n (Tortona • Ale* 

sandria) 

Non possono 
sposar.si 
Signor direttore, 

siamo un gruppo di guardis 
di P S. m servizio a Palermo 
e desidereremmo sapere cht 
fine hanno tatto le proposte di 
legge rtguardanti I'abrognzio-
ne del limite eta per contrarrt 
malrlmonto. Abbiamo saputo, 
moltt mest la da van quoti-
diam che un disegno di legge 
era stato approvato; ci siamo 
volutl tntormare meglio. nd 
abbiamo saputo che esso era 
stato s] approvato dal Sena-
to, ma poi bncciato dalla Ca
mera. Avevano presentato 
un'altra proposta dt legge con 
il limite dt anni 26 che e sta
to approvato dal Senato il t 
marzo ed e pansata alia Ca
mera dove aiace dimenticata. 

La preghiamo vtvamente di 
pubblicare questa lettera con 
la speranza che qunlcuno leg-
gendola cerchi di aiutarci la-
cendo portare avanti la sud-
delta legge La rlnqraziamo 
di vero cuore. 

UN GRUPPO DI GUARDIE 
DI PUBBLICA SICUREZZA 

(Palermo) 

La rispettabilita 
della 
« vecchia signora » 
Cara Unita, 

hat visto attraverso la tra-
smisstone televisiva dell'm-
contro Juventus-Leeds dt mer-
coledi scorso, come la vec
chia signora del calcio italta-
no. la Juventus S p A., st * 
vergognosamente appmpriata 
di 150 milioni det suoi tHo-
si? 

L'impraticabilita del campo 
che e stata causa del rinvto 
della partita esisteva gta al-
I'ora di inizto della partita 
e questo non pub essere smen 
tito da nessuno; pertanto I'm-
contro andava rinvlato subito 
o dopo pochi minuti dt gio
co. appena accertata dollar-
bitro e giocatort la tmprati-
cabile condizione del campo. 

Invece no: si e giocato il 
primo tempo in condiziom ri-
dicole e all'inizio del secon
do, appena e scattata I'ora 
esatta a che t blgliettt nun 
fossero piii validi per la ri-
petizione della partita, ci han
no mandati tutti a casa de-
lust e beflali. 

La cara vecchia societa 
«dalle antlche e glortose tra-
diztone». per 150 miliont. m 
questa partita, si e giocata a 
persa dignita e rispettabilita. 

GIORGIO TRUCCO 
(Savigliano . Cuneo) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impussibile ospitare lut-
te le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-
no e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragiom di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale ter
ra conto sia dei loro sugge-
rimenti sia delle osservazionl 
critiche Oggi ringraziamo 

Alessandro CORRADI. Napo-
li; Rolando MARELLONI. Pi
sa; Caflero SABATINI. Roma; 
Attila BISCOTTINI, Milano; 
Giovanni CASTELLINI, Foll-
gno; Francesco MARINO. To
rino; Giovanni ROGORA. Cu-
gliate; Un Iettore, Lignano 
Sabbiadoro; Armando RO-
BERTAZZI. Zurigo; VittoriO 
ARGENTIERI, Parma: Nico
la REGGIMENTI, Villa Vo-
mano; Antonio GHESSO, Mi
lano; Luigi SCIACCALUGA, 
Genova; Gianfranco CASSIN, 
Venezia; P.P., Milano. Euge-
nio BATTISTINI. Todi; On 
cantoniere. Taranto (* Sono 
stato assunto da circa sei mo
st sotto I'Ammtnistraziont 
provinciale. Cino ad oggi non 
ci e mai stato dato lo sti
pendio per intero; si canhnua 
ad andare avanti con sot* 
trentamila lire di acconto men
sile. Inoltre non abbiamo la 
assistenza malattia: ptii volt* 
e stato sollecitato il caso ma 
nessuno mai st e preoccupa-
to»): Un Iettore. Cesenatico 
(«Noi lattivendoli siamo in 
batia dei padroni delle Cen
trali che aumentano il prezzo 
del latte come e quando vo-
gliono*); Franco CIOLI, Ca-
stel di Casio fmSono un im-
piegato del Proweditoralo a-

. gli Studi di Firenze. II mini
stro della PI mi ha dichiara
to decaduto per "assenza ar-
bitraria": e questa e una tot' 
sitd perchi io mi sono a* 
sentato dal servizio per moti-
vi di salute. Vorrt il mini
stro sentire il parere del Con
siglio di ammlnistrazione m 
revocare Vasxurdo prowedi-
mento contro un padre di 
famiglia messo sui lastrico?»): 
B.G., Novi Ligure ft II segre-
tario del PRl La Malfa pri
ma delle elezioni regionali del 
1970 disse alia TV che nes
suno meglio dt lui — meri-
dionale — poteva capire t bi-
sognl dei meridionali. Le stes
se cose dicono i candidati del 
partitl del centro-sinlstra pri
ma delle elezioni. ma poi, 
quando vengono eletti e van-
no al governo. delle promes
se fatte ai meridionali si di-
menticano completamente»); 
Aneiolo MOCAI, Boloena: Lui-
gl MAWSTUJ. Bottrighe; Fran-
co VERONICT, Mezzolombar-
do (Ti risnondiamo In breve 
perche non ci hai inviato Tin-
dirizzo: a Mosra eslste la me
tropolitans piu efllclente del 
mondo; il prerzo dri big] lot
to del tram e dl 20 lire). • 
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Trovata una pagina del diario di Milena 

UETNA ANNUNCIA 
UNA NUOVA TREGUA 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 1. — Contlnua sulle pendici del 

versante orientate dell'Etna i l drammatlco al-
fernarsi delle avanzate e delle soste del fronte 
lavico. ler i M braccio piu veloce era quello che 
scorreva nell'alveo del torrente Cavagrande; oggi 
questo braccio e fermo e ha invece ripreso ad 
avanzare una colata che e alle spalle di For-
nazzo e dista dal paese circa 500 metr i . Anche 
la digitazione dell'eslrema destra del fronte e 
in sia pur lenta avanzata, In direzione di S. A l -
f io. La tenaglia dunque si strlnge e I'ansia 
delle popolazioni e tenuta sempre viva perche 
non e possibile prevedere le eventual) deviazloni 
delle colate che avanzano in maniera quanto 
mat irregolare, accavallandosi e sovrapponen* 
dosi alia lava fumante del glorni precedent). 

Comunque non sembra che vi siano pericoli 
Immediati per i centri abitat i , mentre continua 
I'opera devastatrice del magma nelle campagne; 
altre case coloniche sono state inghiottite ierl 
e un intero castagneto e stato ridotto in cenere. 
In tutt i i boschi minacciati dal magma ferve 
una intensa attivita di contadini che cercano 
di tagliare quanti piu alberi possibile, spectal-
mente castagni e ci l iegi, per metfere al sicuro 
II prezioso legname, sottraendolo alia distruzione. 

Intanto sul fronte delle bocche effusive viene 

registrata un'ennesima fluttuazione di at t iv i ta: 
i l flusso del magma e rimasto costante nella 
bocca a quota 1800, mentre e diminuito di circa 
1*80% i l flusso delta bocca di quota 1830. Piu 
o meno e la stessa situazione che venne regi
strata tre giorni fa e che aveva fatto sperare 
in una progressiva diminuzione delta eruzione. 

VI era stata invece allora una ripresa e tutto 
era tomato come prima. I vulcanologi non si 
pronunciano sul significato di questa nuova di
minuzione di at t iv i ta, e per stasera e annun-
ciata una spedizione tecnico scientifica alle boc
che per effettuare dei ri levamenti. 

I r isultati pratici di queste continue f luttua-
zioni del volume di emissione di lava sono pur-
troppo negativi: se e vero che i l fronte lavico 
si ferma in moltt punti anche per delle intere 
giornate e altrettanto vero che quando I'ali-
mentazione riprende si verificano quegli acca-
vallamenti e quelle sovrapposizioni che portano 
a improvvise deviazioni della lava con sempre 
nuove minacce per i centri abitati e per le 
campagne. 

Agostino Sangiorgio 
NELLA FOTO in alto: anche ieri e continuato 

I'esodo della popolazione di Fornazzo dalie zone 
tuttora minacciate dalla lava. 

Colpo di scena in 
oggi non dovevo 
diroccata dove e 

no in tutta 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 1. 

Prima mossa — e abbastan-
?.& clamorosa — del giudice 
istruttore Bruno Noli al quale 
e stata affidata l'istruttoria 
formale sul caso di Milena 
Sutter: gli agent! della Squa-
dra mobile, al comando del 
commissario Nicollello. hanno 
compiuto, questa mattina, un 
lungo sopralluogo in una villa 
semidiroccata e abbandonata 
in via Vecohi a Quarto, a po-
chi passi dalla villa dove abi-
ta il padre dell'indiziato del 
delitto, Lorenzo Bozano. 

Gli agent!, a! quali si sono 
poi aggiunti i carabinieri, han
no setacclato palmo a palmo 
i ruderi della villa (che pren-
de il norae del vecchi pro
prietary i «Carrara») a-lla 
ricerca — si dice — dei cal-
zoncini di Milena che non so
no mai stati trovati. Agenti e 
carabinieri .hanno esaminato 
anche il vasto parco abbando-
nato attorno ai ruderi dell'an-
tica villa. Sono scesi denbro 
le numerose oisterne e hanno 
cercato anche nei padiglion! 
sparsi nel parco e dei quali 
rimane in piedi sdltanto qual-
che muro maestro. 

Nessuna traccia dei panta-
lonoini di Milena, ma una sco-
,perta e stata fatta. Innanzi-
tutto gli inquirenti hanno rl-
scontrato che la posizione di 
villa Carrara era segnata con 
due lineette nella ormai fa-
mosa piantina topografica del 
posto trovata nel pied-a-terre 
del Bozano a Boccadasse e al
legata al piano di raplmen-
to che precisava di «affon-
dare, seppellire o murare la 
vittima ». 

La minuziosa perquisizione, 
che probabilmente verra pro-
seguita anche nei prossimi 
giorni (due agenti rimangono 
di guardia ai ruderi della villa 
Carrara giorno e notte) ha 
accertato quanto era gia sta
to segnalato dal brigadiere dei 
vigili urbani che controlla la 
zona, Benzi. Egli, nei giorni 
scorsi, aveva rinvenuto den-
tro il parco un frammento di 
carta gialla. «Pareva un fo-
glio da lettere strappato — 
racconta — l'ho raccolto e ho 
visto che lo strappo interrom-
peva una frase scritta con 
una biro rossa e con calligra-
fia infantile, la stessa, mi e 
poi sembrato, delle lettere di 
Milena riportate su vari roto-
calchi. Il frammento — prose-
gue Benzi — portava scritto 
a caro Diri», poi era strap
pato. Sono rientrato nel par
co della villa e ho trovato un 

seguito alle indicazioni di un vigile - Ordinata una perizia calligrafica - Una frase rivelatrice: « Caro diario, 
andare a scuola perche vedr6 lui » - Convocati lo zio della ragazza e gli avvocati della famiglia - La villa 

avvenuto il ritrovamento, perquisita alia caccia dei famosi pantaloncini dell'uccisa - Sorveglianza notte e gior-
la zona per evitare che qualcuno possa fare sparire altre prove che potrebbero essere rintracciate 

Nel processo di Padova la verita sugli attentati terroristic!? 

EX COMMISSARI0 E NE0FASCISTI 
A C0NFR0NT0 DAVANTI Al GIUDICI 

L'intricata storia di bombe, di spie e di ritrattazioni - Juliano allora capo della Mobile b accusato di 
favoreggiamento e abuso di poteri - II collegamento con le bombe sui treni e con la strage di Milano 

Dal nostro inviato 
PADOVA, 1. 

Sara mal portata alia luce 
l'oscura catena di terrorismo 
che a lungo ha disseminato 
nel paese sinistre esplosio-
ni. tensione politica, inquie-
tudine e allarme nella opi-
nione pubblica? II processo 
che s'e aperto stamane da-
vanti al tribunale di Padova 
potrebbe fortemente contri-
buire a rispondere a questi 
interrogativi. Esso infatti, 
per quanto affronti episodi di 
indubbia gravita. risulta tut-
faltro che circoscritto. 

A guardare il capo di im-
putazione degli accusati. sem
bra di trovarsi di fronte ad 
una squallida storia di pro-
vocazioni. Fra il marzo e 
l'aprile 1969. Padova e teatro 
di parecchi attentat!. U piu 

fjrave ed il piu audace e quel-
o che fa esplodere una bom-

ba incendiaria nello studio 
stesso del rettore dell*Univer-
sita, il prof. Enrico Opocher, 

uomo della Resistenzaa. 
Polizia e magistratura si 

rendono conto che bisogna an
dare a fondo. Non e possibile 
che 1'lmpunita continui ad in-
coraggiare il terrorismo. La 
squadra politica della questu-
ra non viene tuttavia a capo 
di nulla, malgrado sia piu che 
evidente la matrice politica 
neo fascista degli attentati. 

Ha miglior sorte il capo del
la squadra mobile, dottor Pa-
squale Juliano. Egli e giunto 
a porsi in contatto con due 
informatori. Nicolo Pezzato e 
Fausto Tomasoni, due perso-
naggi senza arte ne parte, che 
bazzicano nell'ambiente del 
MSI. dei gruppi di teppisti e 
di picchiatori che ruotano nel
la sua orbita. 

I due parlano. Indicano a 
Juliano i possibili auomini 
delle bombe». Grazle a loro 
si complono perquisizioni 
con reperimento di armi. Nel 
a commando 9 di Padova il 
nome piu in vista, stando ai 
due, sarebbero quelli di Mas-

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° luglio 1971 saranno rimborsabili: 

L. 409.950.000 nominali di 

OBBLIGAZIONI IRIELETTRICITA 5,50% 
sorteggiate nella quarta estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresl 
quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e 
ancora non presentati per il rimborso, sono elen-
cati in un apposito bollettino che pub essere 
consultato dagli interessati presso le filiali della 
Banca d'ltalia e dei principal! istituti di credito e 
che sara inviato gratuitamente agli obbligazionisti 
che ne faranno richiesta all'IRI - Ufficio Obbliga-
zioni - Via Versilia, 2 - 00187 Roma; nella richiesta 
dovra essere fatto esplicito riferimento alle obblf-
gazioni di cui si tratta (IRI-Elettriclta 5,50%) pof-
ch6 per ogni prestito obblioazionario dell'IRI sog-
getto ad estrazione esiste un apposito distlnto 
bollettino. . 

similiano Fachini, giovane e-
sponente del MSI (attualmen-
te consigliere comunale) e di 
Gustavo Bocchini, nipote del 
capo della polizia ai tempi 
del fascismo. Come arrivare 
a mettere le mani sul gruppo? 
Sono ancora gli informatori 
a dame al commissario Julia
no l'opportunita: la sera del 
19 giugno 1969. Giancarlo Pa-

trese. un «affiliato» del grup
po si rechera nel palazzo di 
Piazza Insurrezione, dove abi-
ta il Fachini, a ritirare un 
ordigno esplosivo ed una pi-
stola. La polizia si apposta e, 
aH'uscita lo coglie sul fatto. 
Altri arresti vengono successi-
vamente compiuti. Finisce in 
gaiera anche Bocchini. Ma su
bito e'e qualcuno che fa ri-
corso ad alte protezioni, nel
le sfere centrali della polizia, 

dove detengono ancora posti 
di comando gli amici del de-
funto Bocchini. L'operato di 
Juliano viene posto sotto ac-
cusa. Gli informatori, finiti 
anch'essi in carcere, cambia-
no improwisamente versione. 

II Patrese sarebbe solo uno 
specchio per le allodole, vitti
ma di una « provocazione > or-
dita dallo stesso Juliano, che 
avrebbe fatto confezionare il 
pacco con la pistola e la bom-
ba solo per «incastrarlo» e 
farlo parlare. II Patrese sa
rebbe entrato nel palazzo di 
Piazza Insurrezione addirittu-
ra in compagnia, del Pezzato, 
uno degli uomini di Juliano. 
Quest'ultimo viene destituito 
dal comando della Squadra 
Mobile e incriminato a sua 
volta. II giovane Bocchini e 
scarcerato. Fachini si trova 
accusato solo di detenzione e 
trasporto di materiale da 
guerra. Per gli attentati ven
gono incriminati invece, Giu
seppe Brancato. Domenico O-
brietan. Giuliano Comunian, 
Orlando Canella e Renato Vol-
tolina. 

L'episodio di Piazza Insur
rezione ha comunque uno 
strascico drammatlco e miste-
rioso. II 13 settembre 1969 
precipita dalla tromba delle 
scale e muore Alberto Mura-
ro. il 56enne portiere dello 
stabile e testimone dell'episo-
dio del 19 giugno. 

Nel corso della sua Inchie-
sta, gia ai prim! di giugno 
del 1969, il commissario Ju
liano era stato informato del-
l'esistenza dl un altro «com
mando* terroristico neofasci-
sta. che faceva capo — cosl 
si diceva — allawocato Fran

co Freda, di Padova, e al II-
brario Giovanni Ventura di 
Treviso, responsabili di atten
tati awenuti a Roma. 

Juliano soprassedeva a que
sta seconda indagine, perche 
a lui interessavano solo gli 
autori degli attentati padova-
ni. Ne altri, sopra di lui. si 
muovevano su quella pista, 

Come tutti sanno, dall'aprile 
scorso Freda e Ventura sono 
stati incarcerati dal giudice 
istruttore di Treviso. Debbono 
rispondere di a associazione 
sowersivan e. Ventura, di a-
vere addirittura preparato 
quegli attentati sui treni, che 
a Milano il capo della squadra 
politica, dottor Allegra, vole-
va scaricare sul povero Pi-
nelli. 

m. p. 

Nonepazzo 
i'assassino 

del fattorino 
di Genova? 

GENOVA, 1 . 
Sta per essere depesitafa 

alia cancelleria deirofficio 
istruzione del fribonale di 
Genova la perizia psichia-
trica ordinata dalla cortt 
iTAssise su Mario Rossi ac
cusato dell'assassinio di Ales* 
sandro Floris, il fattorino 
dell'lstituto Case Popolari 
che tentava di impedire la 
rapina delle baste paga. Ca
me e nolo, il processo per 
direttissima del Rossi fa so-
speso il 5 aprile apponto 
per consentire la perizia. 

Le indiscrezioni gia trape-
late danno per certo che la 
perizia sal Rossi, r i fer i ta m\-
rassassinio del Floris • alia 
partecipaziene del Rossi al 
rapimento di Sergio Ga-
dolla compivfo dalla banda 
che faceva capo alfancora 
latitanfo missino Dioga Van-
dtl l i , •icladtrobbo cho rim-
potato abbia tar* paMogl-
che dl qoalsiati gonero. I I 
Rossi, Insomma, sarebbo 
stato ritonuto complotanionto 
capace dl Intondara • di 
volora 

altro frammento. La frase si 
integrava «caro diario, oggi 
non dovevo andare a scuola 
perche vedrb lui». Ho infor
mato il capo della mobile dot-
tor Costa ». 

La ricerca odlerna ha per-
messo di ricomporre quasi 
completamente il foglio ^iallo 
vergato da una calligrafia in
fantile. II foglio ricomposto e 
stato sublto portato al giudice 
Istruttore dott. Noli. Nell'uf-
ficio del giudice sono stati 
immediatamente convocati lo 
zio dl Milena, gli awocati del
la famiglia Sutter, Murtofla e 
Gamalero, che si sono intrat-
tenuti con il giudice e gli in
quirenti per mezz'ora. Sono 
usciti alia una e 15 e non han
no voluto dire nulla. Anche il 
giudice si e trincerato nel piu 
assoluto riserbo. Abbiamo pe-
rb saputo che egli ordinera 
subito una perizia calligrafica. 

Se 11 foglio risultera auten-
ticamente scritto da Milena. 
cio pro vera che la bambina 
aveva un appuntamento il 6 
maggio scorso quando uscl 
dalla lezione di cucito della 
scuola svizzera. Resta da ve-
dere se l'appuntamento era 
con quello che successiva-
mente sarebbe stato il suo as-
sassino o se questi la «inter-
cettb» lungo la strada men
tre si recava ad incontrare 
qualcuno che sarebbe quindi 
estraneo al delitto. 

« E ' presto per formulare I 
un giudizio su questa nuova ' 
oircostanza — ha dlchiarato il 
consigliere istruttore dott. Lu-
cio Grisdlia, informandocl che 
ora egli ha incaricato il giudi
ce istruttore dott. Noli di ri-
percorrere passo per passo 
tutta la istruttoria sommaria 
compiuta dal P.M. dott. Nico
la Marvulli a carico dell'indi
ziato Lorenzo Bozano. Se la 
pagina di diario o «lettera 
gialla» risultera scritta aalla 
ragazza uccisa, un quattordi-
cesimo indizio si potrebbe ag-
giungere agli altri 13 raccolti 
contro il giovane ex paracadu-
tista. 

Intanto, le indiscrezioni tra-
pelate a Palazzo di Giustizia 
permettono una ricostruzione 
delle indagini condotte sul ca
so di Milena Sutter. E* stato 
detto che gli inquirenti punta-
rono tutto su Bozano senza 
seguire nessuna altra pista. 
Cio non corrisponde a verita; 
al momento della scomparsa 
di Milena tutte le indagini era-
no puntate contro una banda 
pseudo politica come i rapitori 
di Sergio Gadolla. Anzl, la po
lizia aveva sguinzagliato sulle 
alture pattuglie radiocoman-
date e aveva raccolto voci 
sul sequestro di Milena in uno 
scantinato di un quartiere del
la Val Bisagno. In mezzo a 
queste mobilitazioni di armati 
che paventavano la presenza 
dl tupamaros pronti a terroriz-
zare gli industriali del triango-
lo venne segnalata la strana 
presenza del biondino della 
spider rossa dai vicini di ca
sa dei Sutter e dalle compa-
gne di scuola di Milena. 

Ma Bozano venne lasciato in 
pace fino al momento in cui 
un agente dl dogana rintrac-
db la cartella scolastica di 
Milena in un vaso ornamen-
tale della prima aiola di Cor
so Italia a Boccadasse. 

La cartella conteneva tutto, 
anche le cose intime Indispen-
sabili in quel momento alia 
ragazzina. 
Apparve chiaro a molti che 

Milena era stata uccisa e che 
1'individuo che aveva collocato 
la cartella nel vaso ornamen-
tale era lo stesso '•che aveva 
telefonato aH'industxiale Artu-
ro Sutter use vuoi tua figlia 
viva metti 50 milioni nella 
prima aiola di Boccadasse». 
Se Sutter fosse accorso e aves-
se trovato la cartella scolasti
ca della figlia la estorsione 
sarebbe awenuta In pieno e 
proprio come l'aveva desorit-
ta Bozano agli amici del bar 
di via Carrara criticando i 
rapitori di Gadolla che non 
avevano fatto fuori subito il 
rapito. 

Ma anche dopo il primo 
fermo del Bozano le indagini 
si spostarono: Bozano veniva 
ritenuto una specie di basista 
di una banda di rapitori. 

Le ricerche si orientarono 
anche verso 1'ambiente dei 
drogati. 

Si indagb persino su una 
possibile orgia durante la qua
le la ragazzina poteva essere 
deceduta incidentalmente. 

Da tutte queste ricerche non 
restava che un Indiziato. il 
Bozano, del quale era stato 
scoperto anche il piano di ra
pimento che egli giustiflcd co
me una Kvariazione ipoteti-
ca di un rapimento Gadolla ». 

Poiche tutte le altre indagi
ni avevano dimostrato soltan-
to one la polizia stava per-
dendo del tempo prezioso, che 
avrebbe potuto pennettere al-
rassassmo dl Milena di can-
cellare le tracce del suo de
litto, il PJkf. dott. MarculU, 
il comandante del Nudeo di 
polizia giudiziaria dei cara
binieri Ruggero Placidi e il 
comandante della squadra mo
bile, dott. Angeio Costa, con-
centrarono la loro attenzione 
sul delitto di un singolo: tut-
ti gli indizi convergevano sul 
biondino della spider rossa, 
1'unico presente nella solitaria 
via Peschiera nel momento 
in cui Milena, lasciate le sue 
compagne, si incamminava da 
sola per la strada accanto al
ia scuola svizzera. 

Bozano e stato visto accan
to alia scuola aile 17 del po-
meriggio del 6 maggio quando 
Milena scomparve. Egli non 
ha un alibi per quel pomerig-
gio. Gli amici del bar di vnt 
Carrara lo vedono piuttosto 
sconvoito verso le ore 20. Ri-
fiuta inconsuetamente la tes
sera del cinema one H suo 
anzioo Fonano, ilcUo di un 
vice prefetto, gli ottrrfm. 

Ora gli Inquirenti ataono A-
dagaodo anobe su come llndl-
ateto ha trascono la notte dal 
sei al sette maggio'. 

Otv%mpp0 Marzolla 

, La tragica morte del superdecorato della seconda guerra mondiale 

Murphy: la fine di un mito 
dell' America antinazista 

II corpo e stato identificato in modo Inequivoca bile - Un « bello » del cinema USA degli anni '50 
Carriera rapida ma senza grandi successi - Ora si era dato agli affari - L'azione sul fronte belga 
che lo rese famoso come il sergente York della prima guerra mondiale - Un mucchio di medagli© 

L'aereo sul quale ha t rovato la morte Murphy e (a f ianco) I 'attore in uno dei suoi f i l m 

Nostro servizio 
ROANOKE (Virginia), 1 

II cadavere di Audie Murphy e stato 
ufficialmente identificato insieme a 
quelli di altre cinque persone e non 
quattro come si riteneva in un primo 
momento. I corpi sono stati rinvenuti, 
come e noto, nei resti bruciacchiati del 
bimotore su cui il soldato piu decorato 
della seconda guerra mondiale, poi di-
venuto attore di successo, si era im-
barcato venerdi mattina per un viaggio 
d'affari. La morte di Murphy segna la 
fine di un mito tipicamente americano, 
il mito del buono che vince comunque 
ammazzando tanti nemici e che viene 
poi schiantato dalla sfortuna. 

Le squadre di soccorso, seguendo le 
indicazioni dei piloti degli aerei da 
ricognizione e degli elicotteri, hanno 
raggiunto ieri sera l'impervia localita 
in cui e caduto l'aereo di Murphy, ad 
una trentina di chilometri da Roanoke. 
venti chilometri dal confine fra la Vir
ginia e la Virginia occidentale. -• 

Un medico legale era stato accompa-
gnato sul luogo della sciagura per ten-

tare di identificare le vittime, ma le 
condizioni dei cadaveri avevano reso 
possibile l'operazione soltanto piu tardi 
e fra molte difficolta. Non vi sono pe-
raltro dubbi ormai che si tratti proprio 
di Audie Murphy e dei suoi compagni 
di viaggio, visto che l'aereo ritrovato 
era proprio quello su cui si erano im-
barcati i sei ad Atlanta. 

Bello per i criteri del cinema USA 
del dopoguerra, dalla personalita com-
battiva, allegrone alio stesso tempo, tre 

• caratteristiche ben note del cinema 
americano meno impegnato degli an
ni 50, Audie Murphy ebbe breve fortuna 
nel cinema. Ma ecco la sua carriera in 
brevi tratti, fin dall'inizio. 

Murphy, che aveva 46 anni, fu pro-
tagonista di una spettacolosa azione 
sul fronte belga, azione che lo fece di-
yentare il soldato piu «bravo» degli USA. 
Faceva parte di un plotone di fanteria 
aggregato ad una colonna di mezzi co-
razzati. II reparto cadde in un'imbosca-
ta nella quale andarono distrutti tutti 
i carri armati. Saltato sulla torretta di 
un cingolato, Murphy sgancio la mi-
tragliatrice e con questa annientd gli 

assalitori uccidendone una ventina. 
Considerato il moderno emulo del 

famoso sergente York. 11 nottuffjeiaie 
americano che catturo da solo nella 
prima guerra mondiale 350 soldati te-
deschi, Murphy raccolse poi i super-
stiti della colonna lanciandoli al eon-
trattacco per spezzare l'accerchianion-
to ed operare il congiungimento con le 
retrovie alleate. 

Murphy, al quale si fa credito di aver 
ucciso o catturato 240 nazisti. e stato 
decorato con tutte le medaglie che 
l'esercito degli Stati Uniti possa conce-
dere ad un fante, e inoltre con la piu 
alta onorificenza, la medaglia d'onore 
del Congresso. 

Dopo la guerra si era dato alia car
riera cinematografica interpretando 11 
film autobiografico: All'inferno e ri-
torno. Successivamente aveva interpre-
tato altri film, specialmente western, 
con scarso successo di cassetta. Dopo 
il fallimento di una serie televisiva ando 
a monte anche il matrimonio con l'at-
trice Wanda Hendrix. 

r. a. 

per tutti! 
Perche sono gia piu di 3 milioni 

che lo preferiscono in tutti i paesi del mondo. 
Perche va cornodo e sicuro come un'autovettura 

con etevata vetocita di crbctera. 
Perche potete averto netla versione 1900 

e senza maggior prezzo anche con motore 1600-
Percne...* una VOLKSWAGEN! 

Autoveicoli 
Industriali e Commerciali 

Volkswagen ® una cosa sicura! 

C«mloocfr>o 

Oiartlinena 

Furgona 
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NEL '70 CIRCA SEI MILIONIDI TURISTI DA TUTTA L'EUROPA I110 agosto il«pianeta rosso»alia distanza minima dalla Terra 

romeni 
Quest'anno 75 mila italiani 

toccheranno le coste del Mar 

Nero, le regioni carpatiche 

o il delta del Danubio 

L'incremento del turismo 

e il potenziamento delle 

attrezzature ricettive 

Complessi monumentali meta di 

artisti, architetti, critici e studiosi 

DI RITOBNO DALLA 
ROMANIA, giugno. 

•' II turismo italiano va sco-
prendo la Romania. Gia nel-
lo scorso anno 30 mila sono 
stati gli italiani che indivi-
dualmente o in tours organiz-
zati hanno toccato le 3piagge 
del Mar Nero o le regioni 
carpatiche e del delta del Da
nubio. Nella prossima « sta
gione » questo movlmento ver
so la Romania sara piu che 
raddopDlato: si prevedorio in-
fattl 75 mila turisti Italiani 
(60 mila in auto e 15 mila 
in aereo): il che sta a dlmo-
strare che la «scoperta» tu-
ristica della Romania diviene 
fenomeno di massa. Del re-
sto, gia oggi — sono parole 
del ministro aggiunto. del tu
rismo rumeno Mihail Paralu-
ta — l'ltalia occupa il secon-
do posto, dopo ,1a Germania 
Federale, fra i paesi occiden
ta l . che conrono il 17 % del 
flusso turistico .(l'830.'o e da-
to dai paesi socialist!: Ceco-
slovacchia. URSS, ecc) . Nel 
'70 11 movimento e stato di 
fi milioni di turisti (di cui 2 
milioni provenienti dai paesi 
occidentali), che saliranno a 
7-B nella prossima stagione. fi-
no a raggiungere i 12 nel '75. 

Fino al delta 
del Danubio 

II governo romeno intende 
incrementare ulteriormente 
questo settore — che assor-
l>e attualmente appena il 5°b 
del volume commerciale con 
1'estero — importante sotto il 
profilo economico (l'apporto 
valutario e stato di 70-80 mi
lioni di dollari) sociale e cul-
turale. 

Lo sforzo che la Romania 
sta compiendo in questo set-

tore e considerevole: nel pre-
cedente piano quinquennale 
sono stati investlti 3 millar-
dl e mezzo di «lei» e altri 
4 miliardi e mezzo saranno 
investiti da ora al '75, per la 
estensione e la dlverslflcazio-
ne del turismo. Sara potenzia-
to il litorale e saranno raf-
forzate le attrezzature ricetti
ve del centri montani e bal-
neo-climatici, per gli sports 
lnvernall, la caccia e la pe-
sea; saranno costruiti alber-
ghi, motels, chalets, camping 
(15 alberghi sono gia in co-
struzione sulla costa), verran-
no modernizzate quattro sta-
zioni climatiche, saranno rea-
lizzat« alt re due stazlonl mon
tane e sara attrezzato un la-
go per gli sport nautici. Nei 
prossimfanni l'attuale capaci
ty ricettiva sara accresciuta 
di 100 mila post!. 

Un segno dell'importanza 
che il governo romeno annet-
te al turismo italiano e dato 
dalla prossima apertura d! 
un proprio ufficio turistico di 
informazioni a Milano. ' 

La rlviera del Mar Nero, 
con le famose stazioni ma-
rittime di Mamaia. Eforie, 
Nettuno. Jupiter, Venus, Sa
turn, dalla moderna architet-
tura e dai local! di* ristoro 
dotati di tutti i conforts, co-
stituisce attualmente il piu im
portante polo di attrazione del 
movimento turistico (in pie-
na stagione i 60 chilometri di 
spiaegia sono invasi da circa 
mezzo milione di persone). 
«Ma la costa e Mamaia — 
ci dicono — non sono le so
le attrattive del nostro pae-
se». E ' vero. Altri itinerari, 
che non escludono la costa, 
sono non solo possibili ma au-
spicabili: un itinerario che 
comprendesse i Carpazi 
oriental! e i monaster! della 

Uno scorclo a volo d'uccello della splaggia dl Eforie Nord 

Bucovina (a nord est del pae-
se) sarebbe gia un'occasione 
d! grande interesse dai punto 
di vista turistico, climatico e 
culturale. Da la si potrebbe 
pol discendere — con un palo 
di tappe — fino al delta del' 
Danubio, che costltuisce un fe
nomeno naturale dl grande In
teresse. 

Attraverso 

i Carpazi 
Bucarest - Sinaia - Brasov 

potrebbe essere la prima tap-
pa dl questo itinerario — che 
abbiamo percorso — dalla ca
pitate verso i Carpazi, ! mo
naster!, il delta e la costa del 
Mar Nero. 

Dopo 130 chilometri per-
corribili su strada asfaltata, 
si giunge a Sinaia, un riden-
te centro, immerso nella fore-
sta della Vallata di Prahova, 
a! piedi del massiccio di Bu-
cegi. La « perla dei Carpazi», 
non smentisce la propria fa-
ma. Situata a 800 metri d'al-
tezza, e una stazione eccellen-
te sia per il riposo, sia per le 
escursioni sui monti sovrastan-
ti che raggiungono quota 2000. 
Una cabinovia collega Sinaia 
con il monte Furnica. Cha
lets si possono trovare su tut-
to l'altopiano dai quale si go-
de un suggestivo spettacolo 
naturale: forests, rocce, laghi. 
grotte. Di grande attrattiva e 
il castello di Peles, poco fuo-
ri il centro abitato. dalle li-
nee architettoniche che richia-
mano il rinascimento tedesco 
(vi e una ricca collezione di 
armi ed armature) ed il mo-
nastero di Sinaia. della fine 
del '600. 

Brasov, a 45 chilometri da 
Sinaia, ha le caratteristiche 
di una citta antica e moder

na, che si stende ai pied! di 
una vasta catena montuosa: 
di fianco al vecchlo centro 
medioevale (dl particolare in
teresse la Chiesa Nera, del 14. 
secolo, il municipio e la Chie
sa di S. Nicola, del 15. e 16. 
secolo), e sorta una citta mo
derna, con un istituto univer-: 
sitario ed alcune fra le piu 
important! fabbriche dl trat-' 
tori (offlcine «tractorul »: 12 
mila opera!) e di autovelco-: 

1! (aSteagul Rosu »). L'attua
le produzione di trattorl in 
tutta la Romania e dl 30 mi
la all'anno. - • 

A 14 chilometri d a ' Bra
sov, a 1.020 metri dl altitudi-
ne, si trova Polana Brasov, 
una stazione montana attrez-
zata per gli sports invernali. 
C'e anche una pista per le ga-
re notturne. La zona e pun-
teggiata d! caratteristlcl lo-
cali. Per gli amanti del buon 
vino, vi sono qualita di vi-. 
ni di grande pregio: dai va-
rl tip! di «Cabernet» al Ri-
sling di Oberesti, all'Otonel 
Blay, che si possono ilegusta-
re in vari locali e cantine, 
e particolarmente nel com-' 
plesso del « cervo carpatlco ». 

Continuando la traversata 
del Carpazi oriental!, sulla sta-
tale 12 C. si pub far tappa 
a Piatra Neamt, dopo una so-
sta sul Lago Rosso, alia diga 
di Bicaz (uno dei piu gran-
di laghi artificial! montani di 
Europa). Fra i musei, i mona
ster! e le chiese di Piatra 
Neamt e dintorni. si segnala-
no la Chiesa di S. Giovanni, 
un tipico monumento di sti
le moldaviano, costruito nel 
1497 da Stefano il Grande, il 
monastero di Agapia, e, a 
un'ora di strada. le rovine di 
una ' fortificazione dacia del 
primo secolo avanti Crlsto a 
Bitca Doamnel. 

Centocinquanta chilometri e 

si raggiunge Suceava dove e 
d'obbligo una sosta di alcu-
ni giorni per poter visitare i 
suggestivi monaster! della Bu
covina, capolavori architetto-
nici e plttorici. I monasteri 
Veronet, Humor, Moldovlta, 
Sucevita, Arbore, sono affre-
scati nelle pareti esterne da 
pitture del '500 opera per lo 
piu di maestri ignoti, che raf-
figurano scene blbliche (basti 
pensare al « gludlzio universa
le)) nel monastero-di Vero
net, o all'« assedio di Costan-
tinopoli» in quello dl Hu
mor) di forte impronta reali-
s'tica, rielle quail non.e diffi
cile scorgere il, segno di una 
cultura e di uno spirito anta
gonistic! rlspetto all'lnfluehza 
turca. Quest! complessi mo
numentali sono meta di arti
st!, architetti, critic!, studios!. 

Potrebbero divenirlo anche 
per un turismo di massa. 

Testimonialize 

della civilta greca 

Dalla Bucovina, percorren-
do un largo tratto della sta-
tale « E 20 », dopo alcune so-
ste, si possono toccare i cen
tri di Galati, Braila e Tul-
cea. Galati costltuisce l'occa-
sione per una piu diretta 
presa di conoscenza con la 
realta economica e sociale ro-
mena. L'antica citta sulla ri-
va sinistra del Danubio, che 
reca ancora le testimonianze 
delle civilta greca e romana 
e che fu nel Medio Evo e 
fino alio scorso secolo un im
portante nodo commerciale 
per i traffici marittimi, sta 
per divenire la citta dell'ac-
ciaio e dell'elettronica. Oltre 
al cantiere navale (il piu 
grande della Romania) la cit

ta ha visto accrescere, parti
colarmente in questi ultimi 
anni, il suo peso industrlale, 
aumentando considerevolmen-
te la produzione siderurgica, 
elettrlca, metallurgies, tessile, 
alimentare. L'industria side
rurgica e uno dei se'tori trai-
nantl di questa zona. Nel cor-, 
so del '70, in Romania sono ' 
state prodotte 6 milioni e mez
zo di tonnellate di acciaio. Al
ia fine del '75 si contano di 
realizzare 9 milioni di tonnel
late. Con una produzione an
nua dl 325 Kg. d'acciaio per 
abitante, la Romania si situa 
a llvello di Francia, Polonia, 
Italia. Galati, con la sua capa
city produttiva annuale di 2 
milioni e mezzo di acciaio, e 
conslderata la «piattaforma 
dei titani». Oltre all'industria 
vi e in questa citta un isti
tuto politecnico, legato all'in-
dustrla meccanlca ed alimen
tare. 

Tulcea e l'ultima delle gran-
dl cittk che si situa all'ini-
zio del delta del Danubio, che 
offre uno spettacolo naturale 
di grande interesse. Hotel 
modemi sono stati costruiti 
a Tulcea e a Maliuc. chalets 
e camping a Ilgani, Murighiol 
e Crisan per consentlre la 
esplorazione turistica del del
ta. Da Tulcea a Costanza, 
sul Mar Nero, ultima tappa 
di questo viaggio vi sono ap
pena 124 chilometri. Le «spiag-
ge d'oro» di Mangalia e di 
Mamaia sono pronte per ospi-
tare un numero sempre mag-
giore di turisti. Sono in cor-
so di costruzione nuovi com
plessi alberghieri e si sta ul-
timando la grande arteria co-
stiera che dall'aeroporto di Co-
stanza - Kogalniceanu arriva 
fino a Mangalia. La stagione 
e orma! alle porte. . . . 

Marcello Lazzerini 

della scienza 
In URSS giornata decisiva per chi dirige il volo di Marte 2 e 3 

Un vasto programma di ricerche scattera in tutto il mondo - II 

mistero delle « macchie » - Dichiarazioni di scienziati 

Dalla nostra redazione 

MOSCA, 1. 
II 10 agosto il pianeta Mar

te si trovera alia distanza mi
nima dalla Terra: 56 milioni 
di chilometri. Scattera cosl, 
in tutto il mondo, un pro
gramma di studi che vedra 
impegnati i piu grandi osser-
vatori astronomicl e laborato-
rl che utilizzano ! messaggi 
radar per esplorare 11 slste-
ma solare. 

NelPUnione sovietica la gior
nata sara quindl decisiva per-
che le osservazloni del pia
neta interesseranno diretta-
mente i tecnici che dirigo-
no le mission! delle due son
de Marte 2 e Marte 3 che so
no in volo verso il pianeta 
che e riuscito sinora a cela-
re i suoi misteri alPocchio 
delle macchine inviate dal-
1'uomo. Intanto, mentre si at-
tende la data dell'inizio del
le nuove osservazionl, (e men
tre si trova in volo anche 
la stazione americana Mariner 
9 destinata sempre alio stu
dio del Pianeta Rosso) gli 
scienziati sovietici hanno re-
so note alcune valutazioni che 
riguardano sia Marte cHe Mer-
curio. 
Viktor Davidov, ha illustra-

Un astronomo' sovietico, 
to infatti ai giornallsti alcu
ne sue riflession! sulle fnac-
chie che appaiono sul pia
neta rosso e che sopo, a vol
te. «simili al furho provoca
te dalle esplosion!». 

«II fenomeno — ha detto 
Davidov — potrebbe anche 
essere SDiegato in maniera 
molto semplice: le macchie 
potrebbero essere provocate 
da una serie di riflessi della 
luce solare. Ma se diamo per 
buona questa ipotesi dobbia-
mo ammettere che la super-
ficie del pianeta deve essere 
lucida come uno specchio e 
tale cioe da provocare rifles-
si e questo non e il caso di 
Marte». C'e, quindi. un'altra 
iootesi. «Nell'atmosfera del 
pianeta — ha proseeuito lo 
astronomo — potrebbe tro-. 
varsl una nuvola Immensa 
composta da piccoli' cristalli 
di uhiaccio che spieghereb-

bero alcunl fenomeni di ri-
frazione che si notano sia 
nelle foto riprese dai telesco-
pi che in quelle scattate dai 
razzi inviat! verso il pianeta ». 

Ma c'e un fattore • che 
«preoccupa» gli scienziati 
che studiano Marte. Gli os-
servatorl terrestri — ha fat-
to notare Davidov — si ac-
corgono di una «esplosione 
marziana» solo quando 11 
« raggio solare » che viene rl-
flesso dalla nuvola rimbalza 
«per una serie di circostan-
ze che non oonosciamo, ver
so la Terra». . 

II lenomeno anche in que
sto caso potrebbe essere spie-
gato con 11 rlflesso della luce 
solare sulla superficie. Ma, 
stando alle conoscenze t che 
abbiamo sino ad oggi ' del 
pianeta, non si e in grado 
di awalorare tale ipotesi per-
che « sulla Terra non si han
no formazion! geologiche tali 
da provocare riflessi solari di 
grande portatan. 
• Ecco perche — secondo Da
vidov — il fenomeno potrebbe 
essere o un fatto. estrema-
mente legato alia composizio-
ne del pianeta rosso o un 
«segno» degli abitanti di 
Marte. Questa seconda ipotesi, 
eomunaue. e stata subito scar-
tata dallo stesso astronomo 
il auale ha ribadito che le 
possibility dl una forma dl 
vita su Marte sono «pochis-
sime » . • ' " • ' • ' • ' . 

Î a vita sul pianeta, eomun
aue, potrebbe essere favorita 
da ouella nuvola di cristalli 
dl ghiaccio formatasl — se
condo gli scienziati sovietici 
— in seguito alle eruzioni 
vulcaniche ver'ficatesi sul . 
pianeta stesso. Come si vede, 
per ora. si e sempre nel cam-
po delle ipotesi. ma le sonde 
che sono in viaesio verso 
Marte t>otrebbero fornire. an
che prima di giungere a de-
stinazione. alcune suiesazioni 
estremamente interessanti. 

Ed ecco ora un'altra di-
chiarazione di uno scienzia-
to sovietico. Olee Korotsev. 
che si occuoa dello studio di 
uno dei nianeti piu enisma-
tici del sistema solare: Mer
c u r i c ' 

Tl uianeta. come e no to, e 

stato oggetto dl osservazionl 
particolari 11 9 magglo dello 
scorso anno quando si verifl* 
c6, per circa otto ore, un fe» 
nomeno astronomico di par
ticolare interesse e cioe il suo 
passaggio sul disco solars 
(l'ultimo transito dl Mercurio 
sul disco solare era avvenU-
to il 6 novembre 1960; i pros-
simi saranno: novembre 1973, 
novembre 1986, novembr* 
1993, novembre 1999, magglo 
2003). • . . - . . ' 

In tale occasione 11 piane
ta si presentb come un pic
colo disco nero e lo studio 
del fenomeno permise di ml-
gliorare la conoscenza dl al-
cuni dati. , 

Scrive dunque Korotsev: 
«Quando il 9 maggio 1970 
gli . scienziati sovietici dello 
osservatorio di Pulkovo si ml* 
sero a studiare Mercurio no-
tarono, mentre il pianeta sta-
va scomparendo tra i raggi 
del sole, un misterioso mar-
gine chtaro., 

Su quel particolare si con-
centrb l'attenzione degli astro-
nomi 1 quali. videro poi cho 
i congegni dell'osservatorio 
individuando il margine, chia-
ro registravano anche una no-
tevple presenza di idrogeno 
nello spettro di Mercurio. • 

Tutto ci6. -r- come fece an
che notare l'astronomo Niko
lai Kosirev — rafforzd 1'ipo-
tesi dell'esistenza sul piane
ta di.. una tenue atmosfera. 
La presenza dell'idrogeno — 
spiegarono infatti gli scien
ziati — potrebbe essere pro-
vocata in continuazione dai 
vento solare. Ma non e da 
escludere che l'idrogeno pro-
venga da quelle screpolature 
che abbondano sulla superfi
cie del pianeta e che potreb
bero essere causate da unA 
intensa attivita vulcanica ». 

Per ora, comunque (anche 
tenendo conto della vicinan-
za del pianeta al Sole) neS-
suna missione sovietica per 
Mercurio e prevista. L'atten
zione resta concentrata sul 
pianeta rosso dove le sonde 
Marte 2 e 3 giungeranno fra 
se! mesi. 

Carlo Benedetti 
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Per Suerte abbiamo creato il guscio del caf fe 
...la nuova confezione (H.RS.) / 

che protegge il pienaroma della sua tostatura separ 
H.P.S. (Brevetto Star) 

Guardatela dentro la nuova confezione di Suerte! 
Tutta bianca, cosi diversa! 

Un vero guscio naturale che protegge per sempre 
il pienaroma di Suerte. \ _ 

iss-^r^? 

X -

APERTURA 
A STRAPPO 

Ouando I impazienza 
di gustare subito 

un Suerte 
diventa comodita. 

s.H!r\ 

COPERCHIO 
BLOCCAROMA. 

Ii dovere di conservare 
sempre fresco 

un aroma fino in fondo: 
if pienaroma di Suerte ' 
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I L 2 GIUGNO DEL 1946 L'FTALIA DIVENTAVA REPUBBLICANA 

VENTBWDUI M M B M T l A t t l DHUBCBimCHE 
Una conquista 
di popolo 
La matrice sociale e politica della Repub-
bliea - Lo sbocco di piu di un ventennio 
di attivita antifasciste - II ruolo dei lavo-
ratori ieri nella lotta contro la dittatura 
e oggi per le riforme 

Roma, gfugno 1946: una grando manifestazione repubblicana In piazza dal 
Popolo contro le ultima provocazlonl monarchicha 

NON C'E' dubbio che la nostra Re
pubblica, cosl nelle sue strutture 

istituzionali come nella loro connes-
sione con la societa civile, sia — se-
condo la tipologia classista ormai, no-
nostante la sua genesi da Marx, accet-
tata non soltanto piu da noi ma dal-
l'universale — uno Stato borghese. De-
mocratico si — che non e poca cosa; ma 
borghese. Ne questo suo carattere vie-
ne affievolito dalla pur sintomatica 
enunciazione con la quale, nel suo pri-
mo articolo, la Costituzione le da, a 
fondamento, il lavoro. Tuttavia, e ugual-
mente indubbio che la Repubblica e 
stata in Italia una conquista dei lavo-
ratori, e innanzitutto della classe ope-
raia. Fu infatti questa classe a nutri-
re in misura prevalente, durante i 20 
anni della dittatura, l'attivismo cospi-
rativo antifascista; fu essa a dare il 
nerbo sostanziale alia Resistenza; e da 
lei sorti, massicciamente. il voto deci
sive nel referendum istituzionale il che 
non pu6 non averle posto e imposto 
un ben preciso e indelebile segno. 

La borghesia 
In quanto alia borghesia, non occor-

re ricordare come accolse, resse e uti-
lizzd. fino all'ultimo suo fiato. il regi
me delle Camicie Nere, sottraendosi. 
salvo poche eccezioni. ad un attivo im-
pegno nella Guerra di Liberazione e 
solo con pavida riluttanza aiutando le 
formazioni partigiane, salvo poi votare 
il 2 giugno 1946, a ranghi compatti 
per la monarchia. Essa d'altronde, co-
si comportandosi, e reststa nella scia 
delle sue non brillanti tradizioni risor-
gimentali. tutte intessute — fra i fu-
gac: eroici bagliori delle imprese con-
dotte all'insegna repubblicana, e che, 
awiate gia con scarso seguito di con
sensu naufragarono fra le sdegnate de-
precazioni dei piu — di astuti calcoli 
attomo al trono piemontese, sfrutian-
done le ambizioni dinastiche e incorag-
giandone le brame di espansione ter-
ritoriale. E* vero che poi, nel corso di 
un secolo, fra il 1848 e il 1946, in cor-
rtspondenza con lo sviluppo delle strut
ture tecnice-finanziarie del capitalismo 
nazionale e delle sue mterdipendenze 
con il capitalismo mondiale. la bor
ghesia italiana era venuta essa stessa 
mutandosi nelle sue interne differen-
aiazioni di classe. come gerarchia di 
interessi e di potere, particolarmente 
nella contrapposizione dei ceti agrari 
con quelli industriali. Ma, influendo su 
questo suo processo mterno 1'altro, del
la cresdta impetuosa di un proletaria
te delle citta e delle campagne, sem-
pre piu cosciente, organizzato e com-
battivo, anziche' venirgliene una qual-
che spinta verso piu aperte soluzioni 
dei problem! sociali e politid sempre 
nuovamente proposti dal Paese. era per-
sistita in lei, in un crescente irrigidi* 
mentc la piu sordida ed egoistica ri-
pulsa per tutto quanto implicasse lo 
abbandono anche solo pandale dei suoi 
privilegj. 

Per la borghesia italiana non vi sa-
rebbc dunque mai stata ragione di 
porsi alcuna questione di mutamento 
istituzionale, restando la monarchia, per 
lei, secondo la sua prima lontana scel-
ta, l'optimum come garanzia del siste-
ma e della sua continuity. E che in 
cid d'altronde non sbagliasse, ne die-
de clamorosa conferma il connubio 
strettosi fra Corona e Fascio allor-
quando il sistema parve seriamente mi-
nacciato. anche in Italia, dalla grande 
ondata rivoluzionaria che si era leva-
ta in tutta Europa sul finire della pri
ma guerra mondiale. 

Ma il problema istituzionale salvo 
che per un breve tempo postunifica-
•ione, quello dell'aspra polemica maz-
liniana contro il nascente sociah'smo 
— che era d'altronde penetrate ai suoi 
priawrdi in Italia sotto versione ba-

kuniniana, in corrispondenza dell'estre-
ma arretratezza delle masse, piu pie-
be, ancora, che non classe proletaria — 
il problema istituzionale doveva comun-
que rimanere a lungo, per oltre mez
zo secolo, del tutto estraneo anche al
ia propaganda e alTazione del movi-
mento operaio. Ne la presenza fra i 
partiti italiani di quello repubblicano 
depone in senso contrario. Innanzitut
to per il numero trascurabile dei suoi 
aderenti e dei suoi rappresentanti nel
le istanze politiche centrali e periferi-
che del paese, nonch£ per la sua limi-
tazione a ristrette aree territoriali — 
la Liguria di ponente, la Garfagnana, 
il sud della provincia di Roma, la Ro-
magna e la Marca anconetana — dove 
persistevano, specie per tramiti fami-
liari, ricordi e passioni del ribellismo 
risorgimentale; e poi per la base che 
quelle aree gli offrivano, data la loro 
struttura sociale, essenzialmente di pic-
cola borghesia contadina e artigiana-
le e di categorie lavoratrici scarsamen-
te qtialificate, come i raetallurgici, i 
minatori, i portuali. Non per nulla, 
qui, a fianco del repubblicanesimo, ave-
va attecchito ranarchia. che successi-
vamente si svolse e si integrd nello 
anarco-sindacalismo, in divergenza e op-
posizione, spesso sciaguratamente an
che violenta. col movimento sociali-
sta 

Allora, nella confusa mescolanza del
le due fumose ideologic, la repubbli
cana e l'anarchica, e nella impossibi-
lita dei repubblicani di perseguire con 
un movimento popolare di massa il lo
ro antonomastico obiettivo di trasfor-
mazione istituzionale. la soluzione del 
problema finl degenerando per prospet-
tarsi sotto specie di atto individuale, 
e doe di terrorismo. di attentate, di 
regicidio. Non gia che i repubblicani 
l'accettassero o ne fossero fautori — 
anzi! cb£ di fatto. nei raomenti piu 
impegnativi della vita del paese, che 
per legge del sistema erano poi quelli 
legati alle ricorrenti vicende belliche, 
fossero le coloniali o fossero le irre-
dentistiche, essi si ritrovarono sempre 
in uno stesso schieramento con il mo-
narca, e quindi in fiera lotta coi so-
ciab'sti. 

Prova decisiva 
Per i socialist!, infatti. il problema 

dei problemi fu subito e continud sem
pre ad essere l'elevamento delle condi-
zioni di vita e di lavoro delle grandi 
masse e, congrantamente, la conquista 
per esse dei dh-itti democratici elemen-
tari come armi necessarie al succes-
so nell'arena politica e civile — e pro-
prio percid negati alle masse dallo Sta
tute Albertino. che era stato e rima-
neva nonostante i suoi decantati giolit-
tiani dispiegamenti. arra di liberta per 
la sola classe dominante. H passaggio 
dellltalia dal reelme liberale. il quale 
rilasciando la patente di dttadino al 
borghese proprietario. manteneva i la-
voratori nel rango di sudditi. a un re
gime di iniziale democrazia awenne 
dunque sotto la bandiera rossa. levata. 
con i canti delllnno dei Lavoratori e 
delllnternazionale e nel crepitio mor-
tale dei regi moschetU. alia testa dei 
cortei e nel folto dei comizi. fra cit
ta e campagne, dall'una all'altra estre- -
mita della penisola. Centinaia cB ucd-
si, migliaia di feriti. decine di migliaia 
di imprigionatt — questo. senza esplo-
sioni rivoluzionarie storiche, fl prezzo 
delle liberta strappate ai governanti dai 
lavoratori italiani a favore di tutto il 
popolo 

II diritto di assoctazione, il diritto 
di riunione, il diritto di sdopero, il di
ritto di voto per tutti — i lavoratori ita
liani potevano ben apprezzare nel loro 
pieno valore questi attributi della li
berta, quale l'epoca capitalistica aveva 
potuto concepire e perroesso di realiz-
zare; e insieme comprendere, poicM 

ne avevano pagato il duro prezzo come 
essi fossero essenziali per ogni suo 
ulteriore dispiegamento- - -

Tutto cid awenne in Italia mentre, 
su scala internazionale, il rapido esten- . 
dersi e rafforzarsi del movimento ope
raio prospettava come sempre piu vi 
cina, fra gli schieramenti antagonisti-
ci di classe. una prova forse decisiva, 
nel cui ambito il momento istituzio
nale, da storicamente quasi prevalen
te come era stato nella fase preceden-
te, almeno in molte parti d'Europa, 
sarebbe probabllmente scaduto a ruo
lo del tutto marginale. Parallelamente 
nella diversita delle loro vicende in
terne le Storie nazionali di tutti gli 
Stati del Continente si avviavano a 
confluire e fondersi in una unica tra-
gica Storia nel comune alveo sangui-
noso della prima guerra mondiale. Do-
po la quale, a proposito di istituzio-
ni. nel travolgimento di tanti troni, il 
quesito si sarebbe posto ai popoli non 
piu nella tradizionale alternative fra 
Monarchia e Repubblica, ma in quella 
nuovissima di una scelta del tipo di 
Repubblica. Dalla Rivoluzione di Otto-
bre era infatti nata al mondo una ter-
za forma originate, senza precedenti, di 
Stato: la Repubblica dei Consigli. 

In Italia, sebbene la crisi rivoluzio
naria conseguita alia guerra non fosse 
ancora giunta — ne mai poi vi giunse 
— ad una fase risolutiva, le masse la
voratrici con il loro Partito. quello so-
cialista, non tardarono a dare la lo
ro risposta: per questa Repubblica dei 
Consigli, schietta incarnazione del lo
ro potere di classe. Dove si constata 
come, nella mancanza di una qualsiasi 
concezione strategica della lotta rivo
luzionaria, si dava gia per scontata la 
scomparsa della Monarchia, pure an
cora esistente, trascurando di accertar-
ne il collocamento e valutarne il pe
so nell'urto incombente e sollecitato. 
E che tuttavia essa non fosse affatto 
da negligere si rivel6 d'un tratto, e ino-
pinatamente non solo per i lavorato
ri ma anche per buona parte del per-
sonale di governo della stessa borghe
sia. quando. nell'ottobre 1922. i gruppi 
piu retrivi del grande capitate agrario 
e imprenditoriale prendendo l'iniziativa, 
la Monarchia si uni ad essi per spia-
narc al fascismo la via al potere; e 
poi. successivamente, quando, nel 1924, 
deludendo le infantili attese dei parti
ti di centro-sinistra sotto l'insegna del-
1'Aventino, essa suggello definitivamen-
te col fascismo, grondante del sangue 
di Giacomo Matteotti, il patto col qua
le abiurando financo le piu avare con
cession! dello Statuto albertino, ne ot-
tenne la garanzia del trono. 

Lotta comune 
Ma proprio in conseguenza di ci6 si 

verified allora quanto fino allora era 
mancato attraverso a mezzo secolo di 
asprissime lotte sociali e politiche; e 
cioe che il problema istituzionale, sor-
tendo dalla cerchia delle risse munici
pal! o dal chiuso delle disquisizioni ac-
cademiche, si imponesse all'universale 
e divenisse momento integrante del 
programma di tutti i partiti, in paral-
lelo e connessione con la loro scelta 
tra fascismo e antifascismo. Cosl, lo 
Aventino, gettato 1'ultimo resto di re-
verenza dinastica, si costitui in <Con-
centrazione repubblicana*. mentre 0 
Partito Comunista, che sul problema 
istituzionale non si era mai specificata-
mente soffermato pur bollando di in-
fantilismo la fiducia fino allora ripo-
sta dai partiti aventiniani in un inter-
vento regio contro il fascismo, diede 
completamento al piano gia delineate 
di creazione nel paese di una vasta re-
te di Comitati operai e contadini. pro-
ponendone l'organico coordinamento 
appunto in una Assemblea repubblica
na. Si giungeva in tale modo sia pu
re sotto diversa formulazione, all'iden-
tificazione di un primo obiettivo al
ia lotta comune delle ancora divise for-
ze popolari. In esso il fascismo e la 
monarchia si incontravano e confonde-
vano — nemico bifronte. in cui il fa
scismo rappresentava comunque anco
ra il bersaglio principale, il piu rischio-
so da affrontare, il condizionatore ul
timo della vittoria o della sconfitta. 
fuori di ogni possibilita, di compro-
messo o mediazione. 

Era dunque alia stregua della lot
ta che si sarebbe condotta contro il 
fascismo che si sarebbe potuto in de-
finitiva valutare rimportanza del con-
tributo date al rovesdamento del re
gime monarco-fasdsta dai vari compo
nent! del grande schieramento demo-
cratico in divenire E qui fl discorso 
ci ricondurrebbe al ruolo prevalente che 
i lavoratori hanno avuto nella lotta 
contro la dittatura, nella Resisienza. 
nella creazione della Repubblica e nel
la fissazione in termini costituzionali 
dei principi della IegalitA democratica 
— il che fu. da parte loro e nei mo
di storicamente adeguab*. l'analogo del
la grande impresa di progresso civile 
con la quale, rispondendo alle proprie 
aspirazioni di riscatto umano e socia
le, essi, tra la fine del secolo passato 
e fl primo dopo-guerra. avevano, con il 
proprio sacrifico e nel noroe del so-
dalismo. contemporaneamente operate 
a vantaggio di tutta inters la Nazione. 
Avendo perd dovuto. in ubbidienza al
ia missione storica della loro dasse, 
dopo che la borghesia ne aveva fatto 
scempio e strarae sotto fl niHo com-
pressore del regime fasdsta, ricostrui-
re e ulteriormente potenziare il siste
ma delle liberta, che di quell'impresa 
aveva costituito il piu fecondo risul-
tato. i lavoratori si sono costituiti e 
restano ora fermamente a sua custo-
dia e difesa, anche se consci che le no-
stre istituzjoni repubbUcane sarebbero 
per intanto piu congem'ali ad un go
verno di borghesia che non a un go
verno di popolo. Ma i lavoratori sanno 
anche e lo dimostrano con la loro lot
ta. che condizionate da un esercizio 
delle liberta die risponda ai loro dirit-
ti e alle loro aspirazioni, queste isti-
tuzioni, aprendosi alle riforme che non 
solo non le contraddicono ma le pre-
suppongono, potranno certamente pre-
siedere. esse stesse, al processo inar-
restabile del proprio superamento. 

Umberto T«rradnl 

DIECI giorni dopo l'ultima tornata 
elettorale amministrativa, il 17 apri-

le 1946, ebbe inizio in Italia la campa-
gna per il < referendum » e la Cost!-
tuente. L'intero paese fu scosso da una 
acuta febbre elettorale. E benche la 
febbre si accompagnasse con una note-
vole conf usione di lingue e con lo sve-
gliarsi degli interessi clientelari (a Ro
ma si raggiunse la cifra record di 27 
liste), la situazione politica tendeva pe
rd a semplificarsi. II date elettorale 
amministrativo parlava chiaro: lo scon-
tro era fra la DC, da un late, e il PCI 
e il PSI unit! dalTaltro. In vista dello 
scontro anche le forze moderate piu 
esigue si raggrupparono: nacque l'Unio-
ne democratica nazionale, un cartello 
di liberali, demolaburisti e gruppi mi-
nori, capeggiato da nomi di illustri ' 
« agnostid » del mondo pre-fasdsta (in 
realta monarchid) come Croce, Orlan
do, Nitti e Bonomi Anche i monarchid 
delle varie camarille si unificarono in 
un Blocco Nazionale della Liberta, ca-
pitanato da Bergamini, Bendvenga ed 
altri. L'U.Q., invece. andd fieramente 
da solo alio scontro, vomitando ingiu-
rie contro tutti, ma in prevalenza con-' 
tro la sinistra. H Partito d'Azione, usd-
to decimato dalle elezioni amministra-
tive, rifiutd ogni collegamento. Nei 32 
collegi elettorali comparve una miria-
de di liste minori. una quarantina di 
simboli local! o corporativi (artigiani. 
redud, separatist!, combattenti) che di-
spersero il 2 giugno 826.000 yoti. 

II date della miseria. del pane e del- . 
l'aiuto americano tramite la DC, cam-
peggid subito negli slogan dello scudo 
crodato. Per tutta la primavera furo-
no lanciate notizie allarmanti sulla dif- * 
ficolta di approvvigionamento. si spar- ' 
se la voce di riduzioni delle razioni del 
pane da 200 a 150 grammi. L'll aprile 
si apprese di una drammatica telefo-
nata di De Gasperi a Fiorello La Guar-
dia, sindaco di New York e direttore 
dellUNRRA, per invocare pane. Si sep-
pe anche che, in pieno Oceano. un con-
voglio di Liberty dirette in Inghflterra 
con un carico di cereali era stato dirot-
tato verso Napoli e Genova. 

Ma, oltre i temi ricattatori die tende-
vano a dimostrare che lltalia sarebbe 
stata «premiata> col pane (• con-la 
diminuzione delle riparazioni "di guer- . 
ra) a seconda del voto die avrebbe 
date, la carta fondamentale giocata 
dalla destra sulla questione centrale, 
monarchia o repubblica, fu la paura. 
Fu questa la prima votta in cui l'ele-
mento irrazionale del terrore, oscuro e 
teologico, giocd un ruolo importante 
nella vita poutica italiana. Lo slogan 
che megho rappresentd l'mvito all'ir-
razionale fu quello, famoso, del « salto 
nel btrio .̂ ; 

n dubbio che la fine della monarchia 
avrebbe potuto predpitare il paese « non 
ancora maturo> in un salto nel btno, -
in una paurosa incognita, fu inoculato 
dappertutto e fu la carta principale 
che giocd la propaganda monarchica. La 
quale semind a piene mani, accanto al 
mite deDa paura, il mito dei cpoveri 
prindpini bkmdi». che sarebbero do-
vuti andare in esilio, del c povero Urn- -
berto ». vittima di colpe non sue. della 
«povera bandiera* che sarebbe stata 
orbata del glorioso simbolo della « bian-
ca croce di Savoia> (la «ranocch!a», 
come la battezzarono subito i popolani -
repubblicani, del tutto insensibfli ai pa-
timent! .dei « poveri prindpini >, mere- -
duli sul « valore > di Uraberto fuggito 
anch'egli a Pescara, poco interessati -
alle « glorie » sabaude del Conte Bian-
camano). • 

Ma la monarchia non si hnutara a 
toccare corde irrazionali e sentimenta-
li, che pure ccntavano e contano an- * 
cora oggi. La reggia si trasformd su
bito in una centrale di propaganda, di 
corruzione spicdola, di intrighi, di ven-
dita delle indulgenze. Umberto. ancora . 
Luogotenente, riceveva tutti, a tutti ch- -
spensava immense foto con autografo.". 
crod da cavaliere, portasigarette con 
lo stemma. biglietti da mille lire. titoU 
cavallereschi. In quella spede di corte 
dei miracoli in cui s'era trasformato fl 
Quirinale, emersero rapidamente accan
to ad autentid • sinceri < patiti » deDa -

I ricatti del '46: la fame e il « salto 
nel buio » - La reggia elettorale 
Le provocazioni dei «lazzari del re * e 
il traf ugamento della salma di Mussolini 
Vittorio Emanuele abdica in extremis 
a favore del « re di maggio» 
Dal 2 giugno alia f uga di Umberto 
monarchia losche bande di awenturieri 
in cerca di favori regali facilissimi. 
Mentre Umberto galvanizzava e stipen-
diava le sue coorti di «lazzari >, il mar-
chese Lucifero, ministro della Real Ca-
sa, tentava di far rinviare il c refe
rendum* A piu riprese, fino a meta 
maggio. si tentd di ottenere dagli an 
glo-american! la sospensione del voto: 
si rimise aU'ammiraglio Stone anche una 
petizione in tal senso, fondata sull'ar-
gomento che non esistevano le condi-
zioni per un voto libero, perche in giro 
e'erano troppi partigiani. Le acque del
la provocazione si intorbidarono quan
do, del tutto -inopinatamente, e proprio 
in quel periodo, vennero Uberati dai 
campi di concentramento alleati nume-
rosi fascisti ivi rinchiusi alia fine del
la guerra. N 

II caso piu damoroso di cripresa» 
fasdsta si ebbe con il trafugamento 
della salma di Mussolini dal cimitero 
milanese di Musocco. il 22 aprile. TJ 
furto del csalmone* (come fu subito 
ribattezzato) fu operate da Lecdsi (poi 
divenuto deputato del MSI). La polizia 
trovd nel fondo defla bara vuota, il se-
guente biglietto: « Fmalmente, o Duce, 
ti abbiamo con noi. Ti circonderemo di 
rose ma il profumo deUe fue virtii su-
perera queuo delle rose ». La salma fu 
poi ritrovata a Pavia, e fl ritrovamento 
dette origine a una lunga vertenza, pd 
risolta negli anni '50 da Scelba che re-
stitui-al MSI il «salmone». Ma i neo-
fasdsti, nel '46, non si Ihmtavano al 
macabro. D 1° maggio, a Roma, cinque 
fascisti armati e mascherati, irruppero 

. nella Radio, a Montemario, immobiliz-
zarono il personale e riuscirono a man-
dare in onda « Gktvinezza ». NeDo stes
so periodo la redazione deU'Unftd di 
Roma ebbe I'onore di ricevere le prime 

. bombe. A scagb'arle era stato un certo 
maresciallo Guidalieri, acduffato dai 

redattori del giornale del PCI mentre 
fuggiva in motodcletta. E si scopri che, 
spacdandosi per medaglia d'oro, era in 
realta un truffatore emerito, di provata 
fede fascista e monarchica al tempo 
stesso. 

Anticomunismo e «salto nel buio*, 
naturalmente, procedevano di pari pas-
so. Per comprovare la validita della tesi 
del « salto nel buio >, non si andd tanto 
per il sottile. Comindd la serie delle 
< rivelazioni > sulle «trame> del PCI: 
si diffusero < circolari > comuniste, in 
cui Togliatti ordinava alle organizzazio-
ni c segrete > di prendere il potere ap-
pena proclamata da repubblica: si in-
formava che, Jra i programmi del PCI 
vi era quello della < nazionahzzazione 
delle trattorie » e, soprattutto, degli ap-
partamenti privati. fino a due camere 
e cudnaf: tra 1'altro si diffuse ~tma 
<drcolare» comunista in cui si dava 
disposizione, in caso di vittoria della 
Repubblica, di trasf ormare le chiese 
in stalle. 

Mentre sul piano propagandistico spic-
dolo la monarchia operava in questa 
nobile direzione, sul piano politico e 
costituzknale si arrivd al colpo di ma-
no della abdkazione di Vittorio Ema
nuele. La sera del 9 maggio, il mar-
cnese Lucifero rese note che il vecchio 
re aveva abdicato a favore di Umber
to. Era una palese violazione degli im-
pegni assuntL on tentativo in extremis 
di rovesdare la partita, a vantaggio di 
Umberto, rcmnocente* che diveniva 
re di pieno diritto. Quando la notizia si 
seppe, il vecchio re, con la complidta 
del Ministro della Marina (e forse an
che di De Gasperi) era gia partito per 
l*Egitto, a bordo di un incrociatore sul 
quale aveva fatto caricare l'argenteria. 

La abdicazione di Vittorio Emanuele 
e Fascesa al trono di Umberto, il c re 
di maggio * come fu subito definite, ae

on 
dat '45 pa*M In 

americane. II • ra dl 
dall'apogglo USA 

rasaagna col 

cesero e intorbidarono l'atmosfera elet
torale. II Quirinale fu circondato da folle 
plaudenti e da folle ostili Un corteo 
monarchico scorrazzd per Roma, tentd 
di invadere il Viminale, chiedendo Ta 
sospensione del < referendum > e la te
sta di Togliatti e Nenni. II giomo dopo 
furono i repubblicani a scendere in piaz
za a Roma, in 200.000. Fu una grande 
prova di forza e di responsabilita: i 
200.000 occuparono pacificamente il cen-
tro della citta, innalzarono tricolori sen
za la c ranoccnia >, bandiere rosse, car-

_ telli contro il «re fellone * e non pro-
vocarono gravi incidenti. Le manifesta-
zion!, pro e contro, proseguirono in tutti 
! centri italiani nei giorni successi vi. 
Ma gia dal loro andamento. si poteva 
notare che l'astro monarchico, cosi ma-
lamente sorretto dai suoi fedeli, stava 
per essere scavalcato. 

Di fronte ai gesti provocatori di Urn-
- berto, alle sue interviste, ai suoi giri 

' elettorali smaccati, molti incerti e mol-
ti cagoostici* si ricredettero. Aveva-

-' no conosciuto, 1'8 settembre, dei Savoja 
vili:-ora vedevano dei Savoja incialtro-
niti, mancanti di parola. poco dignitosi. 
E cosl, in un clima sempre piu teso e 
turbato, il 2 giugno 1'88 per cento degli 
elettori italiani, andd a votare. I prim! 

• risultati, che affluivano al Viminale sul 
. tavolo del ministro degli interni, il so-

dalista Romita, comindarono ad essere 
noti il 4. Ma mentre il 5 mattina i fogli 
di destra parlavano di prevalenza mo-

. narchica, .De Gasperi si recava da Um-
. berto, al Quirinale, per anticipargli il 
- verdetto, che dava alia repubblica una 

prevalenza di 2 milioni su 18 gia scru-
tinati. Poche ore dopo, lo stesso De Ga
speri, parlava alia radio, confermava 
1'annundo e invitava alia calma. Ma 
calma non vi fu. Bande monarchiche. 
speciahnente nel Mezzogiomo, si ab-
bandonarono a violente provocazioni, 
saccheggi. assalti alle sedi comuniste. 

II 6 e il 7, a Napoli morirono un sol-
dato e un prete. il 12, nel corso di un 
assalto alia Federazione del PCI, vi fu
rono, tra i monarchid, 7 morti. La stam-

" pa di destra si scatend; scrisse che i 
dati erano stab' manipolati. che il« refe-

• rendum > non era valido perchi la Vene-
• zia Giulia e le «colonie> non avevano 

votato, chiese agli alleati la invalida-
zjooe del creferendum* e, infine per 

. turbare ancora d! piu la gente. diffuse 
la voce che Umberto era morto. siddda 
o assassinate, non si sapeva bene. 

< Ma Umberto non era morto affatto; 
cercava, mvece, di invalidare il refe
rendum. Appigliandosi al'fatto che la 

. Corte di Cassazione, annunciando so-
lennemente e mestamente il voto. aveva 
espresso la riserva di rite suU'esame 
delle scbede contestate, Umberto si ri
fiutd di lasdare il paese, secondo gli 
impegni presi. A questo punto, il go
verno reagi. De Gasperi fu inviato a 
parlamentare ancora con il re, fare volte 
di seguito. mentre il popolo scendeva 
sulle piazze. nascevano ancora scontri, 
a Roma con 30 feriti. Ma Umberto non 
cedeva. Infine. per insistenza di Togliat
ti. il- quale signified al Consiglio dei 
ministri che il popolo non avrebbe tolle-
rato altri indugi. De Gasperi annuncid 
di avere assunto, come Presidente del 
Consiglio, i poteri del re in attesa della 
elezione del Presidente della Repub
blica. „ 

A questo punto Umberto cap! che la 
partita era ormai perduta, che le sue 

• c masse > erano soltanto elettorali, e 
• che gli alleati non avrebbero potuto piu 

ahitarl©. E il giomo 13. dopo aver salu-
tato i corazzieri, prese il volo per Li-
sbona, lasdandosi alle spalle un ultimo 
proclama terroristico, nel quale si di-
chiarava vittima di un colpo di Stato. 

E cosl, senza gloria, nel tentativo di 
- un estremo imbroglio, cadde in Italia 

la monarchia. E si chiuse la partita tra 
. la dmastia dei Savoja e il popolo ita-

liano. apertasi nel lontano 1922. quando 
• la monarchia aveva aperto la strada al 

, fascismo. Al termine di un lungo cam-
mino, hi on clima difficile e teso, la 

- Repubblica italiana iniziava la sua vita. 
dovuU soprattutto. alia fiduda e alia 

s lotta di milioni di Iavorafori. 

. Mauriiio Ftrrars 
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CHI SONO I RESPONSABILI DELL'INQUINAMENTO 

II Tevere, una f ogna gigante 
Una paradossale affermazione: « Buon segno se i pesci muoiono: vuol dire che c'e ancora vita » -1 punti 

dolenti della situazione igienica di Roma - 25 mila germi per centimetro cubo - Una ptita d'asfalto sul mare 

' Allorquando, una quindlcina 
di giorni fa, sulle acque fan-
gose del Tevere affjorarono 
Improvvisamente tonnellate di 
pesci morti. il fatto provoc6 
un commento apparentemen-
te paradossale. «Buon segno 
— si disse — se i pesci muo
iono vuol dire che nel Te
vere c'e ancora vita». L'af-
fermazlone, del professor Del 
Vecchio, medico provinclale, 
e nella sua slngolarlta un 
«test» dello stato d'animo 
esistente in certe sfere: da 
un lato, infattl, da la mlsu-
ra del pesslmismo che suscl-
ta ogni argomento che richla-
mi In qualche modo lo stato 
igienico della capitale. dall'al-
tro mostra l'esistenza di un 
certo margine di possibility 
per salvare i due fiumi che 
scorrono nella capitale: 11 Te
vere e 1'Aniene. 

In effettl e questa anche 
l'opinione del prof. Martelll, 
ufficiale sanitario del Comu-
ne 11 quale ritlene che Tin-
quinamento del Tevere sia an
cora meno preoccupante di 
alcunl corsi d'acqua dell'Ita-
lia settentrionale, !n quanto 
inquinamento prevalentemente 
biologico: se 11 Tevere (o 
l'Anlene) non rlcevesse 11 li-
quame di fogne della cltta, 
0 se questo, prima di esser-
vi immesso venisse depurato 
con impianti apposU.i sareb-
be unn del fiumi piu inno-
cui. E qui tocchiamo uno del 
punti dolenti della situazione 
igienica della capitale: la as-
soluta mancanza di implant! 
di depurazione, per cul il piu 
piccolo degli episodi pud ren-
dere di colpo impossiblle la 
vita nel flume, come e avve-
nuto un palo dl settlmane fa, 
allorche dopo quattro giorni, 
durante i quail la cltta era 
rimasta praticamente senz'ac-
qua a causa di certi lavori 
in corso per il raddoppio del-
l'acquedotto, il success! vo sca-
rico nel fiume di una quan
tity di detersivi relatlvamen-
te forte provoco la morla del 
pesci. 

D'altra parte, lo dice l'uf-
ficiale sanitario del Comune, 
1'Aniene si presenta ormai co
me « una fognatura scoperta » 
ed e completamente asfitti-
co. II fiume nel perlodi dl 
magra trasporta quasi esclu-
sivamente sostanze cloacali e 
l'ossigeno in esso disciolto 
•compare del tutto. La vita 
del pesci e impossibile. Lo 
Aniene in questo stato si get-
ta nel Tevere e giunge al 
mare prima che possa essere 
depurato. Quello che accade a 
Fiumicino e detto dai seguen-
ti dati, frutto di recenti ana-
lisi. In tempo di bonaccia la 
carica microbica totale delle 
acque antistantl la spiaggia 
sarebbe salita — citiamo sem-
pre il prof. Martelli — a 25 
mila germi per centimetro 
cubo. di cui 2000 colibacilli. 
1 valori — giudica il sani
tario comunale — permango-
no superiori al massimo tol-
lerabile di 25 colibacilli per 
centimetro cubo. L'inquina-
mento perdura massiccio fi-
no a tre chilometri dalla co-
sta ed e presumibile che que

ll litorale piu Inqutnato • quailo dl Roma. Lo 
si rlcava da un rapporto dall'lttltuto di rlcerca 
sullt acqut dtl Comltato Nazionale Rtcercha, 
compllato dal proftssorl Robarlo Marchettl e 
Giorgio Barlttta. Stout quailo della provlncla 
di Napoll, mantra al torxo potto ntlla gradua-
torla dal • marl tporchl» si colloca II lltorala 
della provlncla dl Geneva. Notevole — secondo 
II rapporto — anche l'inquinamento reglttrato 
sulla costa venezlana. 

Occorre far rllevare che dall'anno scorso gla
ce al Senalo un progetto di legge presentalo 

dal gruppo comunltfa (prlmo flrmatarlo II com-
pagno Del Pace) con II quale si mlra ad affron-
tare II grave argomento dell'lnqulnamento e 
dare ordlne all'uio delle acque attraverso Uno 
inelllmioto delle procedure per II centrollo degll 
scarlchl aumentando I potert dl centrollo/ dl 
concesslone e dl revoca, da parte del conslgll 
comunall e provlnclall. II dlsegno dl legge, fra 
I'altro, chlede anche dl permettero II finamla-
mento delle opere indltpensablll al processo dl 
depurazione e di incenerlmento. 

sti limitl — reglstratl due an-
ni fa — siano oggi stati su-
perati. 

Anche net pressi di Frege-
ne e dl Castelfusano le ac
que dove d'estate decine dl 
migliaia di romani si bagna-
no, mettono in evidenza un 
altissimo stato di contamina-
zione. Se si pensa che il Te
vere recepisce venti metri cu-
bi al secondo di Iiquame dl 
fogna, e che non esiste aloun 
impianto di depurazione del
le acque, si c'omprendono be
ne le cause che stanno alia' 
base dell'attuale situazione 
igienica della citta. E qui il 
discorso, per non- essere mi-
stificatorio, deve per forza af-
frontare il nodo dello svilup-
po urbanistico della capitale, 
del controllo che su tale svi--
luppo ha esercitato, con - la 
mediazione politica della DC 
— al Comune e ai' govemo, 
— la speculazione edilizia, 
Mentre ancora le previsioni del 
piano regolatore del 1931 de-
vono trovare intera attuazio-
ne, il piano regolatore del 
'62, quello varato dalla pri
ma giunta di centro sinistra 
e che avrebbe dovuto taglia* 
re le unghie alia speculazio
ne. e ormai «saltato». Sulla 
citta cosi com'e disegnata sul

le mappe del piano regola
tore e sorta, lungo la cintura 
destinata a terreno agricolo, 
una vera e propria * citta abu-
siva». prlva dl servlzl. dl 
scuole. di fognature Ormai la 
capitale si estende oltre i 150 
mila ettari e sfiora i 3 ml-
Honi di abitanti. Circa un 
quarto dei liquami luridi pro-
venienti da numerosissimi nu
clei abitati (sorti abuslvamen-
te) intorno alia periferia del
la citta si disperdoho nel ter
reno inquinandone le falde 
superficiali. Il resto. calcola,-
to in 13 metri cubi al se
condo. finlsce - nell'Anlene e 
nel Tevere senza alcun trat-
tamento. I depuratori il Co
mune 11 ha promessi molte 
volte,* ma ancora non se ne 
vede traccla. Nel 1963 il Cam-
pidoglio presents al Consi-
glio superiore dei Lavori Pub-
bllcl un piano per le fogne, 
ma dei depuratori si dimen-
tico e il piano fu bocciato. 
Fu. fatto un altro piano, ma 
ancora non se ne vedono i 
risultati. O meglio si vedono 
i risultati negativi. 

Parla il prof. Martelli: la 
epatite virale — dice — per-
siste ostinatamente con per-
centuali elevatissime di ma-
lati. Si verificano dai quat

tro ai cinque mila casi al-
l'anno. Un'altra malattia che 
trova le sue cause nell 'inqui
namento dell'ambiente e 11 ti-
fo. Nei due terzi del cadi essa 
e legata al consumo dei frut-
ti di mare crudi. I mitili 
che crescono in tratti dl ma
re inquinato rappresentano 
serbatoi pericolosf sia per il 
tifo che per l'epatite virale. 
Nel' 1968, secondo datl forni-
ti da Italia Nostra, si sono 
verificati nella capitale casi 
di tifo in numero maggiore 
che non in tutti gli Stati Uni-
ti. Poi vl sono gll scarichi 
industrlali. 150 ditte sono sta
te denunciate dal pretore per-
che responsabili di contribui-
re all'Inquinamento del due 
fiumi. Come il Comune an-
ch'esse non hanno depuratori. 

A tutto questo si deve ag-
giungere l'inquinamento da 
ldrocarburi che colpisce la 
costa. Ci sono le navi petro-
liere che versano in mare, 
in pro&simita della costa, le 
acque dl lavaggio o di za-
vorra delle loro stive, e quan-
do queste non bastano c'e la 
onda nera del petrolio che 
fuoriesce dalle tubature delle 
piattaforme galleggianti a lar
go di Fiumicino (la «Raffl-
neria di Roma»). Alcunl gior

ni orsono 11 pretore dottor 
Amendola, ha ordinate il se-
questro gludizlarlo delle due 
piattaforme galleggianti. Al 
condotti che portano 11 grezzo 
scarlcato dalle petrollere - fl-
no tile raffinerle sono stati 

Eistl i sigilll. Secondo 11 pre* 
re l'inquinamento da ldro

carburi provocato dalle due 
fiiattaforme avrebbe provoca-
o un danno Irreverslbile alia 

spiaggia dl Fiumicino. II grez-
zo delle petrollere, durante le 
operazloni di carlco e scarl-
co, finisce in parte In mare 
e quindt sulla spiaggia che, 
con il tempo, rlschia di dl-
ventare una vera e propria 
«plsta dl asfalton. L'ordlne 
di sequestro ordinate dal pre
tore 4 basato su un'indagine, 
lniziata nel giugno dell'anno 
scorso. I datl nazlonall sullo 
delle acque marine erano tut-
tavla gla notl ed abbastanza 
impresslonanti. Bastd pensare 
che nel 1967 la quantita dl 
petrolio sbarcata In Italia e 
stata di circa 84 milionl di 
tonnellate. Si ritlene che al-
meno 250.000 tonnellate slano 
finite in mare. Ora il pre
tore ha tolto 11 sequestro alle 
due piattaforme galleggianti, 
avendone in cambio dalla so-
cleta alcune garanzle, ma 11 
problema rlmane. Una parte 
del grezzo che finisce sulle 
coste provlene dal lavaggio 
delle tanche che avviene al 
largo delle piattaforme. In
somnia 1 controlli devono es
sere estesi ed i reaponsablli 
colpiti. 

Dletro l'onda nera del petro
lio che inqulna spiagge e ma
re, dletro 1 fiumi che diven-
tano cloache cl sono 1 petro-
llerl e gll speculator! della 
edilizia. La Roma caotica di 
oggi, senza fogne, senza de
puratori, con II mare inqui
nato l'hanno voluta loro, ese-
cutori fedeli del dlsegno sono 
stati amministratori e gover-
nanti d.c. Lo ammettono gli 
stessi socialist! romani che 
per anni hanno condivlso In 
Campidoglio con la DC le re-
sponsabilita del governo co
munale. La presenza in Co
mune degli esponenti della 
parte piu moderate della DC 
— ha detto il segretario del
la federazione soclalista ro-
mana, Crescenzi — ha impe-
dito di colplre gll interessl 
della rendlta fondiarla. Ecco 
perche oggi Roma per quan
to la si voglia chiamare una 
atp oj^re 9 uou '«nodoiB3atu» 
una enorme borgata, prlva 
del servizi essenzialt, dove 
epatite virale e tifo hanno 
raggiunto punte elevatissime, 
traversata com'e da due gran-
di fogne scoperte (l'Anlene e 
il Tevere) con a pochi chi
lometri una costa sottoposta 
continuamente al pericolo del-
l'onda nera del petrolio. 

Questa citta «benedetta da 
Dlo » — hanno proclamato al
cunl giorni fa al Teatro de* 
Servi certi dirigenti d.c. — 
va dlfesa dal comunismo e 
«da tutte le sinistren. Ma in 
decenni che sono al potere 
in Comune loro non sono 
riusciti a costrulre neppure 
un depuratore. 

Giuristi, magistrati ed esperti discutono a Sirmione 

LA LEGGE DEVE TUTELARE 
IL DIRITTO ALLA SALUTE 

II temt centrale: « 1/iniziativa del pretore e l'inquinamento delle acque » - La necessi
ty di ammodernare e migliorare la legislazione attuale - L'intervento del pretore di Roma 

I compagni al lavoro per nuove 
diffusion* elettorali delFUnita 

Migliaia dl compagni — altiviiti e diffusori 
— celebrano oggi I'annlversarlo della fondazione 
della Repubbllca portando centinaia dl migliaia di 
copie del nostra glornale nelle case dei lavoralori 
di tutta Italia. E' un nuovo bril!ante successo 
che si agglunge a quelll ottenuti in quest! ultiml 
mesi nel campo della diffuslone. 

Gli Impegnl che glungono dl ora in ora al 
glornale da tutto II Paese (e non solo dalle cltta 
dove II 13 giugno si vota e dove piu forte, dunque, 
e la mobllltazlone del Parti to) fanno sperare nel 
raggiungimento di un obiettivo vicino a quelli 
domenlcall. 

E domenlca 6 giugno c'e un nuovo Importante 
appuntamento per la diffuslone: I'ultimo prima 
del voto. Anche per questa data sono al lavoro 

migliaia di organlzzazionl. Basta citare qualche 
obiettivo per a vara una Idea dell'lmpegno ecce-
zionale: Torino 22.000 copie, La Spezia 1500, 
Milano M.000, Pavia 11.000, Bologna 60.000, Fl-
renze 42.000, Pisa 20.000, Reggio Emilia 28.000, 
Roma 55.000, Bar! 14.000, Foggia 12.000, Sicilla 
21.800, Sardegna 12.600. Genova sta lavorando 
per ragglungere, gloved! 10 giugno — cosl come 
ha gla raggiunto nelle domeniche passate — le 
40 mila copie. 

Infine alcune notizie sul tesseramento al Par
ti to: Ravenna, Rimini, Caserta, Trevlso e Bar! 
hanno superato gli iscritti dello scorso anno. 
Ravenna ha reclutato, flno ad oggi, 1361 com
pagni, Caserta 920, Rimini 550, Treviso 450 e 
Bar! 2650. 

SIRMIONE, 1 
Circondatl dalle acque for-

tunatamente non inqulnate di 
Sirmione. magistrati gitimtl 
e esperti delle varie disci 
pline. pubblici ammimstiatn 
ti hanno discusso gli inqul-
namentl. Si tratta del conve 
gno nazionale organlzzato dal 
Pamministrazlone provinclale 
dl Brescia sul tpma: uL'imzm-
tiva del pretore e I'inquina 
mento delle acque ». 

II professor ingegner Ro 
berto Fasslno, parlando delle 
cause, degli effettl e del ri-
medi dell'inquinamento. so-
stlene che l'argomento e sta
to finora affrontato con scar-
sa obiettivita. poichS dall'lni-
ziale apatia si e passati alia 
« furia » e ci6 senza aver pri
ma stabilito. attraverso stu 
di coordinatl. la situazione 
reale. 

II dottor Gianfranco Amen 
dola. il pretore di Roma au-
tore dei noti accertamenti nel 
Tevere e sul lltorale romano. 
svolge II tema « Legge penale 
e inquinamento delle acque ». 

Secondo il magistrate, gli 
artlcoll 439 e 440 del codice 
penale in relazione all'art. AZ" 
che colpiscono coloro che av-
velenano le acque «desttnate 
all'alimentazione » possonoes 
sere usati solo quando l'av 
velenamento investa le falde 
freatlche da cui viene tratta 
I'acqua potabile. come avvie
ne a Milano. non sarebbero 
Invece applicabili ai casi del 
bagnante che inghlotte un 
sorso dl un'acqua dl un'onda 
inquinata oppure del consu-
matore dl cozze provenientl 
ugualmente da uno specchio 
d'acqua Inquinato (come e 
note cinquecento casi di tifo 
ebbero tale orlgine a Messi
na). Sempre secondo Amen
dola invece, si potrebbe con-
testare l'art. 635 n. 7 in rela
zione all'art. 625. che. sotto la 
accusa di danneggiamento af? 
gravato. colpisce chi deter.ori 
una cosa in seguito alia sua 
utilizzazione. 

II pretore Vincenzo Cisti-
glione. promotore dell'inch'e 
sta che porto all'incrimma-
zlone di decine e decine di 
Industrie nel Milanese, occu-
pandosi della metodologia del 
pretore come pubblico mini-
stero e dei rapporti con l'au-
torita ammlnistrativa. ricorda 
che le ottantotto e piu nor-
me che riguardano (anche se 
non lo nomlna mai) l'inqui
namento, vanno interprets te 
alia luce dell'articolo 39 del
la Costituzlone, che sancisce 
il diritto alia salute. 

Ultimo relatore sul tema 
«I problem! processuali» lo 
aw. e prof. Mario Pisani. il 
quale, dopo aver definite elo-
giosamente i pre tori «i don 
Chlsciotte che ci fanno salvi 
con la loro follla», esprime 
perd la preoccupazione che i 
process! da loro iniziati pos-
sano trasformarsi in una «cac-
cia alle streghe» con la pub-
blicazione dei nomi delle dit 
te denunciate. 11 sequestro 
degli impianti ecc. Prefenreb 
be quindi l'affidamento della 
materia al tribunale. 

Estate COCp dal 3 al 12 Giugno 

Olio di oliva COCp boftiglia da 11t. vp. L. 6 8 0 

Came OOCp gr. 140 L. 180 

Sgombri "Mares" gr. 125 L. 160 
The COCp 20 filtri L. 150 
Budino OOCp al cioccolato L 90 

io mi trovo meglio alia coop I ^ ^ EufOCOOD"cafe Noir" 
La catena cooperativa di negozi creata e diretta dai consumatori. H fc^l««#^V^I 11 Le»\SI Va#VaiVa#Vs#^ V ^ w l l V*# I ^Vs#II La catena cooperativa di negozi creata e diretta dai consumatori 

Alia Coop qualita e prezzo vantaggioso, perche i prodotti Coop provengono 
dalle Industrie cooperative o sono controllati dalle cooperative. 

La Coop difende i consumatori, per questo io tutto alia Coop! 

L. 110 

la catena cooperativa di • negozi 
creata e diretta dai consumatori 

Caramelle estive gr. 500 

Succhi di fruttcTSol doro" gr. 550 

CqffenPtestigion lattina gr.120 

L.350 
L 115 
L 315 

A cura d*M Coop Rafts 0 
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I IAVORATORI-BAMBINI A BARI, UNA CITTA' AMMINISTRATA DAL CENTROSINISTRA 
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A LAVORARE ALL'ALB A 
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E SUI BANCHI Dl SCUOLA 
Circolano a frotte, carichi di cesti, vassoi e pacchi — Un fenomeno comune a tutto il Sud — Nessun prowedimento serio 

da parte dell'ispettorato del lavoro e delle autorit* — Colpire il male alia radice — Le responsabilit* del Comune 

Dal nostro inviato 
BARI, giugno 

Un collcga giornalista di qui, 
ogni mattina alle sette in pun-
to veniva svegliato da una sec-
ca scampanellata. Si alzava e 
andava a spingere il pulsante 
che apriva il portone dello sta
bile; poi aspettava ma nessuno 
veniva a suonare alia porta 
di casa. Dopo un po' di tem
po si secco e venne fuori in 
vestaglia a vedere chi era il 
misterloso visitatore mattuti-
no. Si trovo di fronte un ra-
gazzino di sette otto anni, con 
la cartella di scuola sulle spal-
le e un grande cesto di pane 
fra le mani. «Ma allora sei 
tu che mi svegli ogni mattina. 
La vuoi piantare? Che ti sei 
messo in testa? ». La risposta 
fu secca e dura: «Signo, io 
devo consegnare il pane al ter-
zo e al quarto piano ma ai 
campanelli non ci arrivo e co-
si suono a quello del piano 
terra. Che ci volete fare, io 
devo pure lavorare». 

Di ragazzini come quello, in 
giro per Bari dalle sette di 
mattina, se ne vedono a frot
te: alacri come formiche. ca
richi di cesti. vassoi, pacchi. 
Sono fra i sette e i quattor-
dici anni: bambini che lavo-
rano formalmente otto ore al 

giorno, ma poi in realta an-
che dieci e dodici ore. Molti 
poi, dopo le consegne della 
mattina. vanno a scuola e sui 
banchl dormono: classe diffe-
renziale, sentenzia dopo un po' 
la maestra. II pomeriggio dl 
nuovo al lavoro e i compiti 
la sera dopo cena: quoziente 
di intelligenza inferiore alia 
media, sentenzia l'assistente 
sociale venuto In classe con I 
suoi test. Alia fine i genltori 
che hanno parecchle buone ra-
gioni per considerare la scuo
la un lusso, tolgono il bambino 
da scuola a otto, a nove, a 
dieci anni e chi si e visto si 
6 visto. Comincia quel lungo 
calvario di sotto-lavoro, lavo
ro squalificato. che spesso sug-
gerisce verso l'eta piu matura 
le scorciatoie del furto e peg-
gio. Un destino segnato, ma 
i tutori della legge non sem-
brano preoccuparsene poi 
molto. 

I cappuccini 
per i giudici 

Alle nove di mattina ho vi
sto entrare e uscire da un por
tone. come un fulmine, varie 
volte, un ragazzino alto un me
tro carico dl vassoi con i caf-

Ferma denuncia di Gianquinto al Senato 
— ~ ~ ^ ~ ~ ~ ^ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ^ _ ~ — - ~ — — — — — j 

Biennale: il governo : 
boicotta la riforma 

• II nuovo statuto delPEnte 
autonomo della Biennale di 
Venezia avrebbe potuto esse-
re da mesi approntato dalla 
Commissione istruzione del 
Senato. e quindi gia approva-
to dall'assemblea di Palazzo 
Madama, se non vi fosse sta-
to il boicottaggio del gover
no. che si e trincerato dietro 
una selva di richieste e di 
rinvii per non definire i suoi 
impegni finanziari. Per il nuo
vo statuto furono, a suo tem
po, presentate diverse propo-
ste di legge del PCI, del PSI, 
de l ' PSIUP e della DC: un 
apposito sottocomitato le ha 
unificate in un unico testo, 
che e stato affidato alia com
missione, in sede redigente. 
La commissione, cioe, appro-
va un testo legislativo che la 
assemblea pub accogliere o 
respingere, ma non modifica-
re. E' un particolare iter, pre-
visto dal regolamento del Se
nato per accelerare il cammi-
no di determinate leggi. 

Ora, mentre il Senato pro-
cedeva in tal senso, il gover
no erigeva una barriera di 
ostacoli proprio in ordme al 
finanziamento dell'ente. Con-
tro questo modo di procede-
re del governo ha protestato 
11 compagno GIANOUINTO 
(primo firmatario della pro-
posta comumsta). il quale ha 
chiesto alia commissione di 
porre il governo di fronte a 

termini perentori. II senatore 
ANTONICELLI, della «sini
stra indipendente », d'accordo 
con Gianquinto, ha osservato, 
tra 1'altro, di non comprende-
re come, mentre vengono sot-
toposti all'esame del • Parla-
mento numerosi provvedimen-
ti, gia finanziati, per inizia-
tive culturali valide, si, ma in-
feriori per rilevanza a quel-
la della Biennale, il governo 
si ostini a non indicare i ter
mini del suo impegno per lo 
Ente veneziano. 

L'attacco della sinistra ha 
indotto gli stessi democristia-
ni (SPIGAROLI a nome del 
gruppo e il presidente della 
commissione RUSSO) a asol-
lecitare il governo». 

Ma il sottosegretario soclal-
democratico ROMTTA, pur 
dando assicurazioni a circa la 
esistenza di accantonamenti 
appositamente destinati alia 
Biennale», ha affermato che, 
in sede di governo, «resta 
da stabilire • la precisa de-
terminazione della misura», 
punto sul quale un accordo 
non e stato ancora raggiunto 
e non. come dice Romita, 
« per assicurare alia Biennale 
il piu congruo livello» di fi
nanziamento, ma perche c'e 
chi. nel governo e nella mag-
gioranza. questo livello non 
solo non vuole che sia rag-
giunto, ma opera affinche sia 
ridotto al massimo possibile. 

Le vostre ferie 
con «FUnita» 

II periodo estivo coincide con notevoli spostamenti 
dei nostri lettori in Italia ed all'estero, le grand! 
citta si svuotano e le correnti turistiche si dirigono 
anche verso localita non tradizionalmente di villeg-
giatura. II crescente fenomeno del turismo e delle 
ferie di massa, che tende ad allargarsi ed a.inve-
stire giustamente anche le classi popolari, ci pone 
H problema di seguire tut t i i nostri lettor i , d i far 
giungere, dove esiste una rlchiesta o una possibility 
di vendita, I'Unita. 

Alio scopo dunque di adeguare le nostre spedizioni 
e di soddisfare le esigenze dei let tor i , vi sot-
toponiamo questo breve questionario che, se com-
pilato in tutte le sue part i ed in tempo uti le, potra 
esserci di grande aiuto. 

Le rioposte vanno indirizzate a: I'Unita * Ufficio 
Diffusione . viale Fulvio Testi, 75 . 20162 Milano. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguria-
mo di trascorrere delle vacanze fel ici, in compagnia 
de I'Unita. 

DOVE TRASCORRERAI LE VACANZE E5TIVE 1971? 

LOCALITA* 

PROVINCIA 

IN QUALE PERIODO? 

DAL AL 

NELLA PASSATA STAGIONE HAI TROVATO REGOLARMENTE 
« I 'UNITA' > ? 

o sr 
DOVE NON L-HAI TROVATA? 

LOCALITA' 

O NO 

IN QUALE PERIODO? 

• OUALI ALTRI OUOTIDIANI ERANO INVECE I N VENDITA? 

• OSSERVAZIONI: 

fe e le pastarelle: saliva e 
scendeva xe auliche scale del 
Tribunale dl Bari, portavu 1 
calle e i cappuccini ai giudici 
e anche al signer Frocurato-
re della Repubbllca che lo ve-
de entrare, alza gli occhl e 
dice: «Posa qui». Potrebbe 
capitare che il ragazzino, di-
ventato grande, si trovi un 
giorno in qualche guaio con 
la legge e allora quel bravo 
Procuratore dissertera sui 
«segni distintivi della aso-
cialita del soggetto da sem-
pre abituato alia vita di stra-
da, che non completo nem-
meno gli studi elementari, de-
dito abitualmente ad azioni 
illegali e comunque contrarie 
alle regole di un ordinato vi-
vere civile ». Di sentenze cosl, 
tinteggiate di positlvismo so-
ciologico, e plena la giurispru-
denza italiana. Ma oggi mai 
che, alzando gli occhi, passi 
per la testa a qualcuno dei 
magistrati sparsi in quelle au-
le di Giustizia che a quell'ora 
per legge. in tutta Italia, i 
bambini dai sei ai quattordici 
anni devono stare a SQUola. 

Casi come questo se ne con-
tano a migliaia. Volendo sape-
re almeno quanto e vasto il 
fenomeno, volendo conoscere 
aualche cifra ci si trova pero 
dl fronte a un muro: impossi-
bile saperlo. dlcono all'Ispet-
torato del lavoro. ma stiamo 
proprio conducendo una inda-
glne In questo periodo. E in-
tanto per i corridoi ripassa il 
bambino-formica con il vas-
soio in mano. Ai sindacati mi 
dicono che l'lspettorato questa 
indagine la sta conducendo da 
anni o almeno cosl sostiene, 
ma non ne fa traoelare nulla: 
seerpto . istruttorlo, evidente-
mente. 

Capito nel 1968 che quasi a 
fila ci fossero qui a B^ri due 
incidenti mortali e altri ab-
bastanza eravi di cui furono 
vittime dei bambini: due fu
rono investiti in pieno centro 
da automobili e lasciati a ter
ra morti vicino ai cocci delle 
tazzine di caffe; altri tre si fe-
rirono gravemente in cantieri 
edili. Erano tutti fra i dieci 
e i quattordici anni. 

Questa dell'eta e una cosa 
da precisare bene. Infatti la 
legge, siccome considera ille-
gale il lavoro minorile, natu-
ralmente non lo regola, lo 
ignora. II contratto comincia 
a quindici anni ma a quell'eta 
cantieri e proprietary di bar 
e di negozi i «guagnoni» li 
cacciano, proprio per non se
guire clausole contrattuali. E 
cosl i « minori » sfruttati sono 
proprio tutti bambini. 

Unico capitate 
da investire 

Un ragazzino — tredlci an
ni — con cui ho parlato mi 
ha detto che ora sta bene 
perche ha avuto «l'aumenta-
zione»: ben cinquemila lire 
alia settimana per otto ore di 
lavoro massacrante e senza fe
rie, ne domeniche, ne tredice-
sima, ne assicurazioni sociali. 
Con aria furba ha poi aggiun-
to: <( Io pero non faccio mica 
solo quel lavoro. quando fini-
sco il turno a questo bar va-
do a fare qualche altra ora a 
uno sotto casa e cosl guada-
gno piu di tutti i fratelli». 
Fratelli che, per inciso. sono 
sei tutti sotto i sedici anni e 
di cui uno solo «studia». 
Cronometrando il suo lavoro 
per un quarto d'ora ho po
tuto registrare questo: tre 
consegne, una spazzatura da-
vanti al bar, una «botta» di 
straccio bagnato dentro il bar, 
lavaggio delle tazzine che era-
no nella bacinella. Era un'ora 
di punta. ma comunque va ri-
conosciuto che e un buon rit-
mo produttivo. 

Tutto questo si sa, perfmo 
la Televisione ha fatto vedere 
immagini strazianti con com-
menti deamicisiani (il buon 
Muratorino), ma tutto questo 
si sa anche che continua e 
che continuera. Perche anche 
qui, ancora una volta, il di-
scorso generate, da cuori of-
fesi, e ipocrita. Si mettono 
intanto sotto accusa i genitori 
e naturalmente non si dice che 
come nell'Inghilterra di Marx 
e di Dikens. nel Mezzogiomo 
d'ltalia. oggi. un bambino e 
di necessita e subito soprattut-
to capitate da investire, l'uni-
co capitale da investire. Per 
un disoccupato cronico anche 
un solo figlio tenuto agli stu
di. con in piu il costo degli 
studi, e un lusso impossibile; 
mentre anche le 20 mila lire 
sono un guadagno indispensa-
bile. Quindi per ogni bambino 
che lavora, il discorso dovreb-
be partire in primo luogo dal
la costruzione di un sufficien-
te reddito di lavoro della fa-
miglia, cioe dalla occupazione 
dei suoi membri adulti come 
obiettivo e insieme da veri e 
propri pre-salari temporanei, 
nelle fasi di transizione, per 
rendere effettivamente fruibile 
il diritto di studio. 

In secondo luogo si accusa-
no i adatori di lavoro». ma 
anche qui occorre distingue-
re. Perche un caso e quello 
dell'imprenditore edile o del 
grosso commerciante che sfrut-
ta i bambini — e ce ne sono 
a centinaia anche a Bari — 
e un caso diverso e quello 
del piccolo bar dove spesso 
il bambino che lavora e pro
prio il figlio del «padrone*. 
e dove le miserie degli uni si 
confondono con quelle degli. 
altri. Invece. naturalmente. si 
fa il contrario. Nei rari casi 
in cui l'lspettorato del lavoro 
ha fatto qualche denuncia e 
la maglstratura e intervenuta. 
si sono puntualmente colpiti 
1 pesci piccolissimi, il nego-
zietto che e cosl liquidate per 
sempre dalla multa e i genlto
ri, penalmente condannatl e 
spinti ancora piu in fondo nel 
pozzo. n bambino poi natural
mente ricomlncla mibito la rraa 

carriera di lavoro, ancora piu 
duro, duro per recuperare. . «-

Questo fenomeno e comune 
a tutto il sud e anche a zone 
del centro e del nord, ma or-
mal va marcatamente scorn-
parendo negll aspettl piu acu-
tl e masslcci in molte grandi 
citta. Si puo dire che fra que-
ste solo Bari e Palermo tengo-
no ancora un primato che rl-
conduce a quello che erano Ro
ma e la stessa Napoli dieci-
quindici anni fa. Questo per-
ch6 — almeno per quanto ri-
guarda Bari — la trasforma-
zlone In metropoli congestio-
nata e avvenuta con partico
lare accelerazione, cioe con 
una vertiginosa, moltlplicazlo-
ne del caos dl cui, come 6 no-
to, soffre sempre dl piii chi 
sta piu in fondo alia scala 
sociale. II commercio, gonflato 
di colpo senza nessun ordine 
e lasciato in preda alle spe-
culazioni banditesche a cate
na, ha prodotto anche la ecce-
zionale vastita e vistosita di 
questa piaga drammatica; il 
concentramento di tutta la vi
ta cittadina in uno spazio ri-
strettlssimo, nella ridda dl ne
gozi e di uffici, insieme alia 
fame di «uada«ni rapidi han

no provocato anche questa 
conseguenza secondaria e in
tanto la citta ha continuato a 
avere i vecchl disoccupati e 
sottoccupati mentre a aumen-
tare sono statl enti, uffici, 
burocrazie grandi e piccole, le 
vere fabbrlche di quest! centrl 
basatl sul terziario, parasslta-
rl (e anche, sia detto per in
ciso, le piu grosse fonti dl 
consumo di cafTe, cappuccini, 
cornetti). 

Non 6 arbitrario andare alle 
cause prime, parlando del la
voro infantile: la radice e 
quella e proprio quella radice, 
questo paranoico contesto so
ciale che ne 6 derivato, ven
gono puntualmente ignorati e 
taciuti nelle denunce pieti-
stiche. 
*, Lo Stato e 1 suoi organi, 
non meno che il Comune de-
mocristiano (o dl centro de-
stra o di centro sinistra) che 
Bari ha subito in venti anni, 
hanno saputo solo avallare 
speculazioni. farsi corrompere 
dagll speculatori. lavarsi infi-
ne la coscienxa prendendosi il 
caffe macchiato che ha porta-
to su 11 solito «guagno». 

Ugo Baduel 

Contro i rigurgiti fascisti 

Studenti e operai uniti 
manifestano a Palermo 

Grande assemblea aH'Universiti indetta dai 
giovani comunisti, socialisti e del PSIUP 

Arrestati sei teppisti di destra 

' PALERMO, 1 
Studenti e operai hanno da-

to vita questo pomeriggio a 
Palermo, nell'atrio della sede 
centrale deiruniversita, ad 
una fortissima manifestazio-
ne contro i rigurgiti di cri-
minalita fascista che troppo 
tardivamente la pollzia si e 
finalmente declsa ieri sera a 
reprimere, arrestando per6 so
lo sei del trenta teppisti che 
poche ore prima avevano pre-
so d'assalto la facolta di scien-
ze 

Questa impresa ha segnato 
l'acme di una ondata dl as-
saltl e violenze che traeva for-
za daH'obiettivo favoreggia-
mento delle forze di pollzia 
— sistematicamente inattive 
— e dallo sconcertante atteg-
giamento di taluni magistrati 
che avevano troppo rapida-
mente posto in liberth i po-
chi fascisti arrestati. 

La manifestazione di que
sta sera — «Lo sdegno non 
basta», era lo slogans sulla 
bocca di tutti — e stata pro-
mossa dalla FGCI. Vi hanno 
aderito la FGS-PSI, i giovani 
socialproletari, i movimenti 
extra parlamentari. La scelta 
della Centrale non e causale. 
Qui ha sede infatti !a facol
ta di giurispmdenza, focolaio 
non solo della teopa fasci

sta ma anche centro di azlo-
ne di un gruppo di baroni 

La so'lidarieta del PCI e sta
ta espressa in un documen-
to in cui e detto tra 1'altro 
che «i comunisti fanno appel-
lo alia classe operaia, al Movi-
mento studentesco, alle forze 
democratiche polltiche e sin-
dacali, perch6 sia stroncato 
per sempre lo squadrismo fa
scista »; l'appello e rivolto 
inoltre «ai propri milltanti 
per rinsaldare la vlgilanza 
delle sezlonl e delle sedl del 
partito per essere prontl ' in 
ogni momento a respingere 
con forza le canaglie fasciste ». 

Impuniti i picchiatori missini 

Cagliari: 24 docenti 
denunciano il teppismo 
La lettera dei professori protesta anche contro 
il comportamento della PS — Altre otto denun

ce contro studenti democratici 

CAQLIARI, 1 
Ventiquattro docenti univer-

sltari cagliaritani, denunclan-
do le continue violenze degli 
squadristi fascisti, hanno fir-
mato una lettera nella quale 
muovono ample e fondate rl-
serve sul comportamento del
la pollzia che ha denunciato 
otto antifascist! (sette studen
ti e un assistente) per 1 re
cent! fatti nella facolta di 
giurlsprudenza, mentre i pic
chiatori mlsslnl — responsa-
bili delle varie spedizioni pu
nitive nell'Ateneo, alia Casa 
dello studente, nel Heel, alia 

PADOVA: INIZIATIVE 
UNITARIE DEI BRACCIANTI 

Si sono riuniti a Padova i 
comitati direttivi della Feder-
Iiraccianti-CGIL. FISBA-C1SL. 
UISBA-UIL per esaminare i ri-
sultati della consultazione av
venuta tra i braccianti agricoli 
della provincia elie si e tunuta 
in 40 assemblee cuiminali e in 
niiiiierosissiiiH' riunioni di azien-
da e per staliiliie una a\an/.i 

ta piattafonna rivendicativa. 
I comitati direttivi, al ternii 

ne dei lavori hanno deciso di 
indire un convegno provinciale 
che si terra a Conselve dome-
nica 20 giugno per investire 
I'opinione pubblica e tutti gli 
altri settori affinche si renda-
no coscienti della giustezza del
le richieste dei braccianti. 

Federazlone comunista e con
tro cittadini inermi e isola-
tl — risultano tuttora liberl di 
poter organizzare altre ag-
gressioni. 

I professori e gli assistenti 
delle facolta economlche e 
giuridiche che hanno finora 
sottoscritto il documento sono: 
AGELLI di Economia agrarla. 
ALLEGRETTI dl istruzione dl 
diritto pubblico. BASCIU di 
diritto tributario. BIN di istru 
zione di diritto privato; CAN 
NATA di diritto romano; CAR 
LO di diritto del lavoro; CA 
STANGIA di matematica fl 
nanziaiia: CONTINI di dlrit 
to pubblico; DETTORI di Eco 
nomia dei trasporti; DRAGO 
NE di diritto privato. GLIOZ 
ZI di diritto commerciale: LE 
VI di diritto amministrativo 
MASSA di matematica attua 
riale; MORO di dottrine eco 
nomiche; MURGIA di diritto 
costituzionale; NEPPI MODO 
NA G. di diritto penale; NEP 
PI MODONA L. di letteratura 
francese; PASELLA di tecnica 
industriale; PUBUSA di dirit
to commprciale; QUAGLINO 
di diritto internazionale; RAC-
CUGNO di diritto bancario; 
SABATTINI di dottrine econo-
miche; SCAPARONE di dirit
to processuale penale; USAI 
di tecnica industriale. 

c*i -v !»^- *iN : 
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L'attacco di Andreotti 
. ' y . 

e i dubbi di De Martino 
Perche il gruppo dirigente 

democristiano si e lanciato in 
un attacco cosi aspro ed a-
perto contro 1'unita sindacale 
e contro i sondacati stessi? 
La domanda si impone. 

Primo a partire fu Forlani. 
nel famigerato Consiglio na-
zionale dclla Democrazia Cri-
stiana. Poi venne il capo del 
gruppo dc del Senato. Sabato 
e sceso in campo il capo del 
gruppo democristiano alia Ca
mera e nume tutelare della 
DC romana, on. Andreotti. 

Sanitari in corteo 

Protesta 
al S. Camilio 

per il 
licenziamento 
di un medico 

Contro il licenziamento di 
un loro collega, i medici del 
San Camilio hanno manifesta-
to ien: lavoro sospeso, corteo 
di reparto in reparto, infine 
assemblea. Si e deciso di chie-
dere alia presidenza degll 
OO.RR. di revocare il prov-
vedimento; in caso contrario 
e prevista una nuova, decisa 
manifestazione di protesta. 

Come e noto, da alcuni 
giornl tutti i medici ospeda-
lieri rispettano l'orario mini-
mo di lavoro, non fanno stra-
ordinari nel quadro di una 
lotta per la riforma sanita
ria, contro i concorsi, per la 
assunzione degli assistenti in-
caricati e del ventinovisti 
(quest'ultimi vengono assun-
ti e licenziati ogni mese). Nel 
reparto di cardiochirurgia del 
San Camilio il primario, Chi-
didimo, ha accusato ingiusta-
mente, in una lettera alia di-
rezione, tre medici di aver 
abbandonato il posto di la
voro, che lui definisce «d'ur-
genza» quando invece lo e 
diventato solo l'altro ieri con 
1'istituzione di un servizio di 
terapia intensiva. 
• I medici e l'ANAAO hanno 
respinto l'assurda accusa e 
tutto scmbrava finito; invece, 
ieri il prof. Chididimo si e ri-
fiutato di firmare 11 «foglio» 
per il nuovo mese ad uno del 
tre sanitari, il dottor De Be-
nedictis. che e appunto un 
ventinovista e che, cosl, e sta
te virtualmente licenziato. 
Contro il provvedimento in-
giustificato del primario e 
nata. spontanea, la protesta; 
l'obiettivo, giusto, e di far Im-
mediatamente rientrare in 
servizio il De Benedictis. 

Lo SAI sulla 
occupazione 
di una sala 

della Fono Roma 

E' continuata anche ieri l'oc-
cupazione, da parte di un pic
colo gruppo di attori. della sa
la M della Pono Roma, dove 
11 regista Patroni Griffi sta 
doppiando Addio fratello cru-
dele. Gli attori, aderenti alia 
«Intesa fra gli Artisti dello 
spettacolo», protestano contro 
lo stato di disoccupazione in 
cui si trovano a causa dell'in-
discriminato uso degli artisti 
stranieri. II piccolo gruppo che 
ha proceduto all'occupazione 
si staccd, tempo fa. dalla SAI 
— la Societa. Attori Italian! 
che raggruppa la ma^gioranza 
degli attori — accusandola di 
essere eccessivamente opoliti-
eizzata ». 

Da parte sua. la SAI, che da 
anni si batte per la soluzione 
del problems, nel quadro di 
una azione generate e non cor-
porativa. in difesa dei diritti 
degli attori e di tutti i lavora-
tori dello spettacolo, ha emes-
ao un comunicato, nel quale 
rileva che gli attori i quali 
hanno occupato una sala della 
Pono Roma «hanno ripreso, 
con tre anni di ritardo, I te-
mi deU'inserimento deH'attore 
nella produzione cinematogra-
fica, tern! analizzati ed elabo-
rati con serio impegno dalla 
associazione e oggi gia in fase 
avanzata in sede di trattativa 
con gli industriali del cine
mas, La SAI sottolinea, in 
proposito. <i il dilettantismo e 
la disinformazione di questi 
attori. che agendo in modo 
plateale rischiano di confon-
dere i termini della lotta in 
corso, diventando obiettiva-
mente strumentl della con-
troparte ». 

Sottoscrizione 
elettorale 

Proscjrue U racoolta dci 
fondi per la sottoscrizione e-
lcttorale del PCI. Ieri le se
zioni hanno vcrsato in Fe
derazione a lire MO 000 lire 300 
mila lire sono state versate dal
la aczione ATAC (che ha rag-
ajunto 1.360.000 lire). 50.000 li
re ciascuna delle sezioni Don
na Olimpia. Vescovio, Acilla, 
Appio Latino e Porta S. Gio
vanni. 15 000 lira da Capannel-
IBJ • S. Saba. 

Stavolta l'attacco e stato an-
cora piu duro di quello stes-
so di Forlani: e cio eolpisce, 
data la nota accortezza del-
l'uomo. Si vede che il tema 
scotta molto alia DC. 

Tre sono i punti chiave del-
l'attacco di Andreotti: 1) la 
unita sindacale viene presen-
tata come un puro < risuc-
chio » della CISL nella CGIL; 
2) si riprende ' una vecchia, 
reazionaria contrapposizione 
— che sembrava ormai se-
polta — tra i « sindacati li-
beri » e la CGIL, che sareb-
be quindi « non libera»; 3) 
contemporaneamente si muo-
ve una pesante rampogna al
ia stessa CISL. accusata di 
« stanco disimpegno », ed alle 
ACLI per il loro < nebuloso 
neo socialismo ». Come si ve
de non si salva nessuno. E 
difatti il tutto e coronato 
da una critica generate ai sin
dacati, colpevoli « di volersi 
sostituire ai partiti » se non 
addirittura di contestare c la 
rappresentanza sovrana del 
suffragio universale >. 

Non importa gran che sof-
fermarsi qui ad annotare co
me una requisitoria di questo 
genere ignori completamente 
tutti i fatti profondi ed ori-
ginali (assemblee di base, 
nuovi organismi di potere in 
fabbrica, controllo di massa 
ed auto-gestione delle lotte) 
che sono la vera sostanza del 
processo unitario in atto nel 
movimento sindacale. Non 
chiederemo ad Andreotti quel
lo che Andreotti non ci pud 
dare. Interessa invece capire 
la ragione di questo attacco 
sempre piu aspro contro la 
unita sindacale. Non pud trat-
tarsi solo del dispetto di un 
partito abituato a servirsi di 
certe organizzazioni di massa 
come serbatoi e strumenti di 
controllo dei voti. Bisogna 
pensare a qualcosa di piu. II 
gruppo dirigente democristia
no sente che la costruzione di 
una unita sindacale, fondata 
sull'autonomia di classe. met-
te in discussione importanti 
elementi del sistema di potere 
dominante e porta un colpo 
al collaborazionismo interclas-
sista con cui la DC ha control-
lato e imbrigliato finora gran-
di masse popolari. Esso sen
te, insomma, che un tale pro
cesso unitario chiama tutto il 
partito democristiano ad una 
revisione profonda, e allora 
scende in campo per bloccare 
questo processo e per trasci-
nare tutta la DC su questa 
linea conservatrice. 

E' un'altra conferma della 
posta che e in gioco nello scon-
tro in atto e nel voto del 13 
giugno. Colpire 1'unita sinda
cale significa colpire una del
le armi con cui i lavoratori 
lottano per cambiare i rappor-
ti di forza nella fabbrica e 
nella societa. La manifesta
zione dei centocinquantamila 
a Roma sarebbe impensabile 
senza il processo unitario in 
atto tra i sindacati. Andreotti 
lo sa. Per questo cerca di rom-
pere 1'unita sindacale: per sot-
trarsi alia domanda che emer
ge dalla manifestazione dei 
centocinquantamila 

La questione perd non pud 
restringersi solo alia prospet-
tiva dei sindacati. In realta il 
gruppo dirigente democristia
no tenta disperatamente di 
fermare e respingere indietro 
una serie di fenomeni e di 
spostamenti, che sono matu-
rati in questi anni e che stan-
no portando ad un rivolgimen-
to e ad una ristrutturazione 
di tutto il movimento cattoli-
co. Tentando di imbrigliare 
la CISL e le ACLI, esso vuole 
spegnere i fermenti di rinno-
vamento e tornare alia vec
chia c unita dei cattolici » sot-
to il comando della DC: e di 
fronte a cid dawero il silen-
zio della sinistra democristia-
na appare puro autolesioni-
smo. Perci6 bisogna chiama-
re le masse cattoliche a scon-
fessare Forlani e Andreotti 
con una secca perdita della 
DC a sinistra. • 

Qui perd il discorso coinvol-
ge necessariamente le respon-
sabilita del Partito socialista. 
Abbiamo proposto al Partito 
socialista atti politici che fa-
cessero compiere, ora, un pas-
so avanti all'unita delle sini-
stre. e indicassero. ora, una 
prospettiva politica alle mas
se in lotta. Non possiamo ri-
mandare alle elezioni del 1973. 
Quello che awerra nel 1973 si 
prepara oggi: nello scontro 
che e in atto. Che senso ha 
allora l'atteggiamento e il vo
to con cui il PSI — di fronte 
alia grave crisi che e'e alia 
Regione laziale — ha dato, 
ancora una volta, respiro alia 
DC per le sue ciniche mano-
vre di rinvio? E che forza ha 
una linea che denuncia l'invo-
luzione del gruppo dirigente 
democristiano. ma poi non 
trae le conseguenze della de
nuncia operando per costrui-
re un nuovo sbocco politico? 

Ho visto la risposta che ha 
dato De Martino a Foggia. 
Egli crede di scorgere — ci-
tiamo le sue parole — una con-
traddizione € nel comporta-
roento del PCI, il q u i t da un 

canto vuole evitare crisi che 
comportino la minaccia di so-
luzioni arretrate rispetto al-
1'attuale... e dall'altro solle-
cita continuamente i sociali-
sti a premere sulla DC fino a 
superare i limiti di rottura 
senza essersi garantite solu-
zioni politiche piu avanzate >. 
Cio che non si vede in queste 
parole di De Martino e co
me, con quali atti e scelte. 
il PSI intende « garantire so-
luzioni politiche piu avanza
te >, che certo non vengono 
da se, e come a queste posi-
zioni avanzate si possa giun-
gere senza c premere sulla 
DC »: anzi — diciamo noi — 
senza condurre una lotta uni-
taria organizzata contro l'at-
tuale sterzata a destra del 
gruppo dirigente democri
stiano. 

De Martino chiede un rin-
novamento delle forze politi
che come base di tali solu-
zioni piu avanzate. Ma anche 
questo rinnovamento non cade 
dal cielo. ne lo si compie ar-
tiflcialmente al di fuori dello 
scontro sociale e politico che 
e in atto e della battaglia 
stessa per il 13 di giugno. 
Abbiamo gia detto: andiamo 
ad un esame concreto, ad un 
confronto di programmi e di 
posizioni. a Roma ed altrove. 
Anche per evitare pasticci che 
non giovano; per evitare, ad 
esempio, di mettere tutto in 
un sacco. come ha fatto il com-
pagno Mancini: la legge per 
la casa, la legge universita-
ria e — addirittura — la c ri
forma tributaria >, che di ri
forma non ha neppure il piu 
lontano odore. Rinnovarsi vuol 
dire anche uscire da queste 
confusioni (o c polveroni » co
me si diceva una volta). 

Continua la sfrenata gara di malcostume di candidati dc, socialdemocratici e fascisti 

Per arraffare voti 

Le magliette, i buoni sconto per I'albergo, II programma per la parata delle Forze Armate, 
D . . , il sacchetto di plastica per la spesa: ecco altri esempi della campagna elettorale all'ameri-
r i e t r O i n g r a O 1 c a n a d e I socialdemocratici • dei dc. 

A San Giovanni venerdi 11 il grande appuntamenfo popolare at, or no alle bandiere rosse 

BERLINGUER CONCLUDERA 
la campagna elettorale del PCI 
Un comunicato della Federazione - « Chiamiamo » i lavoratori, i giovani, le donne ad una grande 
manifestazione antifascista, in risposta alia campagna anticomunista e antisindacale della DC» 
Sezioni e circoli impegnati ad intensificare I'attivita di proselitismo e di diffusione dell'Unita 

Al mercoto di Porta Cavalleggeri 

Incontro con le massaie 
Continua II lavoro capllla-

re del Partito nelle fabbriche, 
nel cantieri, nei posti di la
voro, nelle scuole e nei quar-
tieri per far conoscere a un 
sempre piu vasto numero di 
ciltadinl il programma comu-
nista per il Comune e la Pro-
vincia- Ovunque l'iniziativa 
lanciata dalla federazione « I 
cittadini domandano, 1 comu-
nisti rispondono B) riscuote 
grande successo. Si toccano 
tutti i problemi che assillano 
la citta, e i compagnl impe
gnati nella campagna eletto
rale illustrano le soluzioni 
che II PCI propone per II pro
blema della casa, dei traspor-
ti, della scuola, del verde. 

Ieri mattina la compagna 
Mirella D'Arcangeli, candida-
ta comunista al Comune, si e 
recata al mercato di Porta 
Cavalleggeri e si e incontrata 
con le donne e con I rlvendi-
torl. Sono stati affrontati i 
problemi del rincaro del 
prezzi, quell! della produzio
ne e quelli riguardanti 11 pic
colo commercio. ' 

Un altro Incontro si e svol-
to a Monteverde Nuovo, dove 
11 compagno Edo Azzolinl si 
e Incontrato con gli abitantl 
del quartiere. Anche qui i te-
ml affronUtl sono stati quelli 
che lnteressano diretumente 
un quartiera come quello di 

Monteverde. dove la specula-
zione edilizia ha creato dannl 
notevolissimi. 

Nella Joto: Mirella D'Ar
cangeli mentre parla al mer
cato di Porta Cavalleggeri 

Riforma tribataria 
e ceti medi 

Un incontro dibattito sul 
tema «La riforma tributa
ria e i ceti medi produt-
tivi» si svolQera domani 
alle ore 2 M I , presto fHotel 
Universo, in via Principe 
Amedeo. Introdurra il compa
gno Soliano, della Commis-
sione Finanze e Tesoro del 
Senato; parteciperann* i can
didati del PCI al Campido-
glio: Stelvlo Capritti, segre-
tario generate della Confeser-
centi, Lanfranco Carosi, del-
I'UPRA, Alvaro Annlbali, ar-
tigiano, Mario March!, com-
merciante, Gaetano Bordoni, 
dell'UPRA, Orietfa Rovigtio-
ni, dipendente dell'UPIM, 
Bartolo Manarella, commer-
clante, Olivio Mancini, segre-
tario dell'UPRA t candidate 
•Ha Provincia. Presiedera il 
compafln* Ptrna, vke-prasl-
dente del grappa paiiamen-
tare del PCI al Senate. 

La campagna elettorale si conciudera venerdi 11 giugno in 
piazza S. Giovanni alle ore 19 con una manifestazione popolare 
attorno alle bandiere del PCI. Nel corso del comizio prenderanno 
la parola il compagno Pietro Ingrao. capolista del PCI al consiglio 
comunale e il compagno Enrico Berhnguer vice' segretario del 
Partito. 

Lo ha annunciato il Comitato direttivo della Federazione comu
nista romana in un appello al Partito, ai lavoratori, alle donne. 
ai giovani romani, nel quale, tra l'altro, e detto: < Chiamiamo i la
voratori. le donne e i giovani romani ad unirsi attorno alle ban
diere del PCI con una grande manifestazione popolare ed anti
fascista che sia in primo luogo una risposta alia campagna anti
comunista ed antisindacale che la Democrazia Cristiana ha ingag-
giato per coprire le sue responsabilita e confermare le sue scelte 
conservatrici e reazionarie >. 

«Una risposta che, di fronte alia sterzata a destra della De
mocrazia Cristiana e delle altre forze moderate e di fronte alia 
ambiguita politica del PSI, esprima la volonta dei cittadini romani 
di dare, attraverso 1'avanzata comunista. uno sbocco politico nuovo. 
necessario e possibile al grande movimento di lotta che rivendica 
le riforme e lo sviluppo della democrazia». 

cPer questa via puo avanzare la causa di una capitale demo-
cratica e di pace, una citta diversa ed umana. Chiamiamo tutte 
le sezioni e i circoli della Federazione giovanile comunista ad in
tensificare Tazione di proselitismo. di diffusione dell'Unita. di 
sottoscrizione elettorale. alia vigilanza democratica e di massa 
contro le provocazioni e per la difesa e la conquista del voto. 

« Nuovi successi in questi campi. come ha indicato il compagno 
Luigi Longo nell'incontro con i giovani romani. di fronte alia 
vergognosa azione di sottogovemo dei partiti responsabili del mal-
governo della citta e della provincia, esalteranno la funzione dei 
comunisti >. 

cSiamo il Partito della liberta. Siamo fl Partito che esprime e 
realizza nuovi contenuti di dignita umana e civile nella prospet
tiva di lotta unitaria che indica ai lavoratori, alle donne e ai giovani 
per cambiare le cose a Roma e nel Paese. Avanti con i comunisti 
per una nuova direzione politica al Campidoglio e alia Provincia! >. 

Comizi e incontri 
Alle 19 Ingrao parla a S. Basilio - Una Fibbi a 
S. Marinella, Petroselli e Imperial! a Palombara 
e paesi vidni - Marisa Rodano a Nuova Alessan-
drina, Gensini e Balducci a Ciampino 

Ecco I comlxt dl oggi: 
9. BASILIO, ORE 19 (IN

GRAO, Cinfflal, Javfcoll); Sel-
eette. ore 1» (Baffa, P»tacco-
ai, Flora); Castelverde. s. EII-
gto, ore 2* (Bencinl, Primmve-
ra); Prima Porta, ore It, (SI-
Knorini); S. MARINELUA. ore 
19. UNA FIBBI: Carpineto. 
ore 19 (Labertl): Tor S Loren
zo, ore 19^9 (Bizzoni); Lana-
vio Pascolare, ore 2*49 (Ago-
slinelli); Marino, ore 19. (Quat-
trncci); Licenza, ore IS (O. 
Mancini); clneto Romano, ore 
21 (O. Mancini); S. Polo, ore 
IS, (Pochettl); Colle Florito, 
ore 1S.39 (Baechelli, Cirlllo); 
Sette Ville, ore 29.39 (Baccnel-
II, Cirlllo); Vlllaaova, ore 1S49 
(Ranalli); Villalba, ore 29,39 
(Raaalli); Monte Flavio, ore 
19 (Mammacmti, Imperlali); 
Campo Limpldo, ore 29 (An-
dreoll); A (tost a Madonaa Pa
ce, ore 19 (Tonda, De Pelie-
jrrln); Cervara Le Selve. ore 
29 (Tonda. De PellegTtn); Ago-
sta, ore 21 (Tonda, De Pelle-
grln); Romanlna. ore 19, film 
(Natallnl): Casfelverde 9. Eli-
Kio, ore 29 (Bencinl, Primave-
ra): Lanleo. ore 19 (Marroal); 
Castel 9 Pietro. ore 29,39 (Mar-
ronl); Fiano, ore 19 (Ferrara); 
Segni. ore 1949 (D'Alessio) 
Torrlta Tlberlna, ore 29 
(Franchl); Caaipagaano, ore 
19 (Madercal); Rlsnano, or* 
29 (CasteirraacM); Moatelaalco 
IS49 (Lamanaa); 9. Cesaree, 
or* 18 (Imbelloae); Careklttt, 
ora lfiM ( M i c e u m ) . 

Ed ecco gli Incontri dl ORCI: 
Centocelle, ore 19. pensiona-

tl (Vetere): Cassia, ore IS, 
donne (A. Fasqnali): PrimaTal-
le, ore 19. invalid! civil! (Bru
no); Cavalleggeri dibattito film 
salute, ore 21: Casalotti dibatti
to film casa. ore 21; Nuova Tu-
scolana. ore 10. pensionati (Flo-
rioli): B. Cinqnina, ore 2049. 
cittadini (M. D'Arcangeli); 
Nnova Tusrolana. ore 19. prn-
sionatl (Florioli): Tor de' 
Srhiavl, ore 9-17 cittadini (T. 
Costa); Quartlcciolo. ore 1949, 
donne (M G Colafranceschi); 
Nuova Alessandrina, ore 17J9. 
donne (M.G. Colafranceschi); 
NUOVA ALE99ANDRINA, ore 
19. cittadini (M. RODANO); 
Flnocclilo. Colle Mattia, ore 
19. dibattito film contadinl (C. 
E. Manctnl); Allumlere, dibatti
to film casa- sanita (Tidei), 
ore 21; Genazzano, cinema Ita
lia, dibattito Him contadinl. 
ore 29 (Cesaroni): Genazzano 
S Cristina, contadinl. ore 1549 
(Marronl): Cecchina, Via Lu-
canla. dibattito film casa, ore 
29: Pavona, pendolarl. nre 1949 
(Colasantl. Morlggl); Nrml, c-
dlll, ore 1849 (Agostineili): 
Mnntecnmpatrl. contadinl. ore 
IS (Riccl); CIAMPINO Cinema 
Martelli, giovani, ore 19 (Gen-
zinl. Balducci); Lanovlo, ore 
19, donne (Morini); PALOM
BARA • COMUNI DEL COL-
LEGIO, ore 19, tncontro con t 
drtadlal: PETROSELLI, IMPE-

magliette e sconti 
ai pranzi di nozze 

C6 chi regala tessere, chi offre buste di plastica, chi distribuisce me-
daglie — II sindaco fa telefonare agli immigrati promettendo lavoro 
La pubblicitd" di Tanassi sul « programma» della sfilata del 2 giugno 

Lo sconclo continua. Senza 
che la polizia intervenga ade-
guatamente, gli attacchini fa
scisti, socialdemocratici e de-
mocristiani soprattutto, con-
tinuano ad affiggere tonnel-
late di manifesti « abusivi», 
al di fuori degli spazi elet-
torali, ad lmbrattare i murl, 
a deturpare monument! con 
scritte incancellabili. Proprio 
il sindaco Darida e fra quel
li che danno il cattivo esem
pio: la sua immagine infatti 
spunta fuori in mezza Ro
ma, e quasi sempre in luo-
ghi «proibiti». Gli stanno a 
ruota Pala e l'ex «federale 
del MSI Pompei che non ha 
rinunciato a farsi pubblicita 
con una vistosa camicia ne-
ra. Ma questo e soltanto un 
aspetto della campagna «al-
l'americana» che questi par
titi stanno conducendo; da 
tutta la citta infatti giungono 
decine di segnalazioni su epi-
sodi di corruzione e di malco
stume che vedono protagoni-
sti gli stessi uomini, gli stes
si simboli, gli stessi partiti. 

E, ancora una volta, tocca 
dare la precedenza al sinda
co, che dawero si sta distin-
guendo per la sfrenata pro
paganda personale. Tutti co-
loro che sono emigrati a Ro
ma negli ultimi anni ricevo-
no telefonate da signorine 
che dicono di far parte della 
segreteria personale di Dari
da. II tenore delle conversa
zioni e piii o meno identico 
a questo: «venga da noi, la 
mettiamo in contatto con una 
importante personality che 
sicuramente e in grado di 
fornirle un buon lavoro...». 
Alia fine la «voce», in tono 
perentorio, afferma: «lei, na-
turalmente, vota DC...». A 
parte la « tecnica », tipica per 
altro dei metodi di certl de-
mocrlstiani basati sui rap-
porti clientelari e sul rlcatto, 
e'e da mettere in evidenza 
che questo e altri casi, di cui 
ci occuperemo, fanno ritene-
re che a disposizione di certl 
candidati dc e psdi siano sta
ti messi alcuni uffici dell'ana-
grafe. 

Tipico, ad esempio, il caso 
di Fausto Puccini, del PSDI, 
che invia a tutte le coppie 
che stanno. per sposarsi una 
lettera, in cui «formula gli 
augurin, chiede 11 voto, e as-
sicura la sua etema gratitu-
dine; per dare una prova di 
«buona volonta », poi, questo 
signore allega alle lettere un 
nbuono sconto del 15% sul 
ricevimento di nozze presso 
I'hotel Ritz». Manca poco e 
poi saremo ai punti-qualita. 
II caso vuole che questo Puc
cini, in una pubblicita che si 
e scritto sul Giornale d'ltalia, 
abbia annunciato di aver te-
nuto un « esplosivo» discor
so denunciando «la decaden-
za, la corruzione, U malco
stume e il disfacimento », che 
si vede in giro. Non e'e che 
dire: questo Puccini pu6 dar-
si la patente, o megllo 11 
buono-sconto, di primo della 
classe. Tanto piu che, come 
qualcuno avra intuito e pro
prio lui il proprietario dei 
Ritz, e quindi spera perfino 
dl guadagnarci sopra mentre 
si fa propaganda. 

Fra i socialdemocratici, co-
munque, la concorrenza e 
epietata. Gia ieri abbiamo 
parlato della gita a Iscbla 
che Caputo ha organizzato 
per tremila c intimi» e che 
si e conclusa con l'omaggio 
ai partecipanti di magliette 
col sole nascente. Adesso e 
venuto fuori che alle spese 
ha concorso anche Sapio, 11 
quale perd invece di indu-
menti ha distribuito la sua 
medaglietta, e — pare — 
qualche tessera dello zoo. 
Tessere del Comune che co-
munque vengono regalate in 
gran numero fra i banchi dei 
mercati rionali, insieme alle 
buste di plastica che un dc, 
certo Ciarampino, mette a di
sposizione delle massaie, e 
che naturalmente recano sim-
bolo, nome e numero di lista 
del suddetto sconosciuto. 

Non manca qualche parro-
co che ha ritenuto di dover 
condurre la sua crociata pri-
vata a favore di questo o quel 
dc. Ad esempio Carminio Ab-
balle. che si firrna aarcipre-
te parroco di San Lorenzo 
martire - Sant'Oreste -», man-
da ai suoi conosoenti la con-
sueta letterina invitandoli a 
votare per Elio Mensurati, 
egiovane serio e attivo*. In
fatti, finora, Mensurati e sta
to attivissimo neirorganizza-
re banchetti da 3400 coperti 
per 1 suoi possibili elettori. 

Un altro episodio di mal
costume, che non fa certo 
onore al nostro ministro del
la Difesa, riguarda un •pro
gramma a della sfilata per il 
2 giugno che veniva distribui
to ieri a piene mani. Dietro 
la facciata, il simbolo del 
PSDI e l'invito a votare per 

ASSEMBLEE 
Prvscguon* n«lle sezioni la 

assemble* dtji i iscriftl per 
l'iniziativa • il lavoro dei 
compagnl n*lfultima fase 
della campagna eletterale. 

Oggi hanno luogo le s«-
guenli assemblee: Nuova 
Gordianl, all* cr* 9^1, can 
E. Mancini; Spinaceto, alle 
or* I t , con Marra; V. Gor
dianl, all* *r* 10, con Mi-
cucci, Torre Spaccata, alle 
or* 11, c*n Freddunl; On-
gna, all* *r* I I , can M. 
Prase*; B*rgh**lana, all* 
•r* I I , c*n PrMMuzzi; Ca-
p*nn*III, all* *r* 19^1, can 
Ippditl. 

Tanassi. E' cosl smaccato il 
tentativo di farsi propaganda 
anche attraverso le forze ar
mate, che dawero meraviglia 
come un ministro — e per 
giunta quello della Difesa, 
quindi direttamente interes-
sato — possa aver autoriz-
zato un simile depliant. 

Da questa carrellata emer
ge chiaramente la « statura » 
di certi personaggi che — a 
volte — osano addirittura 
spacciarsi per paladini della 
«moralizzazione». E' bene 
che tutti sapplano chi sono 

costoro che si presentano 
sventolando biglietti da mil-
le in camblo del voto, perchd 
non hanno niente altro da 
offrlre. Ne proposte, ne* pro
grammi, nd soprattutto la vo 
lonta politica per affrontare 
e risolvere 1 problemi dl Ro
ma. Ma non basta: con que
sti metodi da sottogovemo si 
mira a screditare il confron
to democratico, si concorre a 
ingenerare un clima di sfl-
ducia, di qualunquismo, In 
pratica si da una mano alia 
destra. 

DAL 12 GIUGNO LEGGE 990 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

la 
S I I B e i l momento 

di assicurarsi 
—> con 

tranqniBerate 
m) G R U P P O 

ASSICURATTVO 
S X A . R . C A . 
M I L A N O 

cogesar 
COHPAGHIA G!N[i»lE 

SERVI2I AUTO I RAIEAZI0K1 
ROMA 

L'ASSICURAZIONE AUTO 
A RATE MENSILI 

t inn ttitmnto di tarifie • senza (ranchigia • tmza cambiali 

c o g e s a r R A T E A Z I O N I . ASSiCURAZIONI 

V.le B. Buozzi, 3 - ROMA - Tel. 805941-2-3 4-5 

V. U. Biancamano, 48 - ROMA - Tel. 7578456 

^ J & G R A N D E 
SOS LIQUIOAZIONE is • FIN 

STASIOK1E 

< % & & 

'acUxnnttorijOL 
VIA LUI5ADISAVOIA.12-12.-12b(RUFIaminio) 
V I A ANDREA SACCHI ,27 -29 -(PteMilvio) 
V I A CANIDIA H i 3 " H 3 a ^ - 1 5 - (Trionfale) 

QUALCHE ESEMPIO 
Condizienatori d'aria anche trasferibili 
TV portatile 1 1 " corrente • batteria . 
TV 2 4 " grandi marche cmescopi corazzati 
TV d'occasione revisionati e garantiti . 
Radiosveglle grandi marche . . . . 
Radioline portatili a transistor . . . 
Radioline portatili a transistor Philips . 
Autoradio Autovox mod. Piper . . . 
Autoradio Voxson mod. Junior . . . 
Autoradio Grundig ult. tipo OM-OC-OL 
Regtstratori a cassetta batteria e corr. 
Registratori Philips a cassetta 3302 . 
Radioregistratori Gmndig C-201 FM . 
Cassette C-60 Mellory-Basf-Philips «cc . 
Cassette C-90 Mellory-Basf-Philips ecc . 
Rasoio Braun Sixtant lusso . . . . 
Rasoio Philips 3 teste con tagliabasette 
Larastoviglie Candy Stipomatic 10-5 . . 
Lavatrice Candy kg. 5 superautomatica 
Frigorifero portatile per auto 12 volt . 
Mangianastri grandi marche . . . . 
Mangiadischi Irradiette colori vari . . 
Radtomangiadischi marche varie . . . 
Complesse stereo compreso box . . . 
Ferri da stiro a vapore Super Daf . . 
Testae*** cromato tipo Siemens . 
Cucina Rex 3 fuochi e forno ultimo tipo 
•i lanc* pesa persone di precisione . . 
Scaldabagni da It. 80 grandi marche . . 
Locidatrice ultra piatta grande marca . 
Dischi fonografici a 45 giri original! . 

da L. 89.500 in eel 
da L. 62 .000 in • * ! 
da L. 75.000 ia pmi 
da L. 40 .000 in p*l 
da L. 20 .000 in a«i 
da L. 2 .900 in p*i 
da L. 4 .500 in poi 

L. 18.000 
L. 18.000 
L 20.000 

da L. 20.000 in poi 
da U 23.500 in p«i 

L 49.000 
da L. 600 in *•! 
da L 850 in •*'• 

L. 10.500 
L 11.000 
L 93.000 
L. 59.500 
U 65.000 

da L. 11.000 In »*t 
L. 6.500 

da L. 16.000 in p*i 
da L. 28.000 in p*4 

L. 6.900 
L. 4.500 
L. 21.000 
U 2.800 

da L. 14.500 in a«i 
U 14.500 
L 7 0 0 

sconto 4 5 % Nastri magnetici Basf e Agfa 
e 1000 altri articoli vari delle migliori march* 

AUTOVOX - ARIACEL . BOSCH - BRION VECA - C.C. I . -
CONSTRUCTA • CANDY - DELCHI - EMERSON - GRUNDIG 
GASFIRE • IGNIS • KELVINATOR • MAGNADINE - PHILIPS 
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Incontro tra il compagno Verrelli e le famiglie die da Boville si sono trasferlte a Roma 

IL SINDACO Dl UN COMUNEROSSO IN BORGATA 

« II voto al PCI per lo sviluppo del Lazio 
e per poter bloccare Femigrazione» 

• I • ; * * ' 

Due modi d'amministrare a confronto • Scuole, acqua, luce, strade, nel piccolo centro del Frusinate; a Finocchio invece 
tripli turni, un solo asilo nido per 30 bambini, famiglie ancora senz'acqua, il pericolo delle ruspe • « I I nostro b I'unico paese 
dove gli abitanti siano aumentati, dove siano tornati alcuni emigrant!» - La realta degli altri comuni amministrati dalla DC 

Una borgata di Roma, un 
paese di provincia: due realta 
profondamente diverse, soprat-
tutto due diverst modi d'am
ministrare. Finocchio & una 
delle tante borgate che sono 
sorte abusivamente lungo la 
Casilina, che hanno arricchito 
— si parla di miliardi — spe
culator di aree; ci abitano 
sette, ottomila pcrsone, in 
maggioranza famiglie di edili; 
Boville Enuca — novemila 
abitanti anch'esso — & appol-
laiato su un colle che domina 
una bella vallata; lontano s'tn-
travede Frosinone. E' un pae
se di pendolari. Almeno tremi-
la edili ogni gtorno fanno la 
spola tra lassit e Frosinone, 
tra tassii e Roma; ma k anche 
un paese dove Vemigrazione si 
e~ fermata. dove ami la popo-
lazione d aumentata, dove 
qualcuno 6 cominciato a tor-
nare. Forse k questo il dato 
ptii posttivo, il vanto maggio-
re. dell'ammintstraztone di si
nistra, che governa tl Comune 
dal 1956; perche tutte le zone 
vicine conttnuano a spopolar-
si, nei paesi rimangono solo 
donne e vecchi, gli uomtni va-
lldi vanno a guadagnare un 
pane amaro nei cantieri e nel-
le fabbriche della RFT e del-
la Svizzera. 

II sindaco di Boville, il com
pagno Alfredo Verrelli, 6 ve-
nuto a Roma, nei gtorni scor-
si; si e recato — assieme al 
compagno Mancini, del dtret-
tivo della federazione di Fro
sinone, consigliere comunale a 
Picinisco — appunto a Finoc
chio. dove abitano molti del 
bovillest, ma anche dei cw-
ciari, che si sono trasferiti a 
Roma. Li ha cercati casa per 
casa; sono stati incontri cor-
diali, spesso affettuosi. Ad 
ognuno il compagno Verrelti 
ha varlato del suo paese, ha 
citato i progressi — tanti: 
dall'occupazione alle scuole, 
dall'acqua all'elettricita alle 
strade — che si sono compiu-
ti; ha chiesto qual 6 la sttua-
zione della borgata — disa-
strosa negli stessi settori — 
che tutto & meno che a mi-
sura di uomo; ha fatto il con
fronto tra i due modi d'ammi
nistrare; ha chiesto il voto 
per il PCI. E' importante an
che per Boville, anche per tut-
ti i centri del frusinate dove 
non si vota il 13 giugno. tl ri-
sultato delle elezioni a Roma, 
capitate regionale. Una dwetsa 
amministrazione a Roma, ha 
spiegato il compagno Verrel
li, non pud non significare una 
diversa impostazione, una di-
versa soluzione, degli enormi 
problemi della Regione. « Una 
amministrazione di' Roma e 
provincia che sappia affron-
tare un armonico sviluppo di 
tutto il Lazio risolvendo i 
grandi problemi della capitate 
quali la casa e la crisi edili-
zia, i trasporti, la sanita. I'oc-
cupazione, la scuola indubbia-
mente porterebbe grande van-
taggio a tutte le popolazioni 
del Lazio», hanno scritto. in 
un loro volantino, i compa-
gni della Federazione di Fro
sinone ricordando naturalmen-
te che I'unico voto che vale 6 
tl voto al PCI. 

A Finocchio il nostro par-
tito 6 gia forte; £ su valori 
leggermente inferiori al 50 per 
cento dei voti. Ci sono le pos-
sibilita per andare ancora 
avanti, sostengono i compa-
gni; solo il PCI si £ battuto 
in tutti questi anni per la so
luzione di annosi problemi, 
solo le sue battaglie sono riu-
scite, e non sempre, a smuo-
vere il disinter esse delle auto-
rita capitoline. Per il Campi-
doglio. la borgata & come non 
esistesse; le casette sono abu
sive nella stragrande maggio
ranza. I proprietari — edili, 
imbianchim, operai che molto 
spesso le hanno Urate su la 
domenica facendosi aiutare dai 
figli e dai parenii, facendo 
enormi sacrifici per acquistare 
i materiali da costruzione — 
potrebbero trovarsi un bel 
giorno le ruspe del Comune 
di fronte; insomma non hanno 
nemmeno la certezza di que
sto tetto. menlre gli specula-
tori dei terreni agricoli hanno 
fatto sulle loro noalle quattri-
ni a palate, confidando sulla 
inertia e sulla complicity del 
Campidoglio che mai e inter-
venuto, che ha sempre lascia-
to fare, che ancora non ha 
stilalo i piani parttcolareg-
giati. 
' « Queste case non si toccano 

— dicono gli abitanti di Finoc
chio — sono gli speculators che 
vanno incriminatt Qui non 
esistono, d'altronde case po-
polari: tutti noi paghiamo 
eon le trattenute i fondi per 
la GESCAL ma mai avremo 
un tetto da questo ente...». 
« Moltt di noi non hanno nem
meno Vacqua », hanno conti-
nualo, quelli di Finocchio: 
quelli che I'hanno hanno do-
vuto sborsare anche 300 mila 
lire per Valtacctamento; gli al
tri non hanno nessuna speran-
ta di averla, almeno per tl 
momento. Non ct sono fogne, 
il Comune si rifiuta di co-
struirle, perchi le case sono 
abusive; e senza fogne VACEA 
non attacca Vacqua. Un giro 
vizioso, del quale fanno le spe-
se soltanto i lavoratori. del 
quale e ancora responsabile il 
Comune che doveva bloccare 
sul nascere le lottizzaziom 
abusive. 

A Boville il dtscorso £ inve
ce completamente dtverso. Nel 
lo spazio di pochi anni tutta 
la vastisstma campagna £ sta-
ta raggiunta dalle condutture 
idriche; non c'£ piii casolare 
the non abbia Vacqua, che non 
abbia, aggiunge il compagno 
VeTrelli, la luce. aProprio fa-
9tndo questi lavori, abbiamo 
Hfmo I'occupazione — spie-

ga il sindaco — abbiamo ot-
tenuto due scopi: dare tutti i 
servizi ctvtli agli abitanti, da
re lavoro a decine di operai. 
Da noi, non c'£ mai stata una 
attivita industriale...». 

Le scuole, poi; a Boville non 
esistono problemi, di nessun 
genere; tre ediflci per elemen-
tari e medie; cinque asili-nido; 
un pullman pagato dal Comu
ne per andare a prendere i 
bimbi in campagna. A Finoc
chio, invece, tripli turni alle 
elementart; la vecchia fale-
gnameria per la « media » (700 
mila lire al mese di affltto); 
una casupola per Vasilo dove 
possono frequentare solo una 
trenttna dt bimbi su centinaia. 

Le strade, inflne. II Comune 
di Boville ha asfaltato e siste-
mato tutte le vie — e sono 
chtlometri e chilometri — di 
campagna: una volta i «pen
dolari » erano costretti ad al-
zarsi ancora prima, a raggiun-
gere con i loro mezzi il centro 
da dove partivano i bus per 
Roma e Frosinone; adesso le 
« turistiche » — sono corriere 
noleggiate dagli stessi operai, 
dopo una lunga battaglia, spal-
leggiata dal Comune e inflne 
vittoriosa, contro la Zeppie-
ri — arrivano sino ai casolari 
piii sperduti, regalano un'ora 
di sonno in piii agli edili. 

Qui a Finocchio — domanda 
il compagno Verrelli — come 
sono i trasporti? Quante ore 
passate sui mezzi pubblici? 
La risposta £ drammatica: 
abitare e lavorare a Finocchio 

(20 chilometri da piazza Ve-
nezia) £ quasi come abitare 
e lavorare a Boville (100 e piu 
chilometri da Roma). I mezzi 
pubblici sono quelli che sono: 
vecchi, scassati, passano con 
grossi intervalli Vuno dall'al-
tro; meglio non parlare del 
tranvetto; la Casilina £ un ter-
ribile budello; insomma per 
arrivare in centro £ necessa-
rio. se tutto va bene, almeno 
un'ora; per anivare ad un al-
tro capo della citta, anche 
due ore. 

Questa £ la situazione in una 
borgata di Roma, dopo tanti 
anni di mala amministrazione 
dc. L'altra £ invece la situa
zione in un comune guidato 
dai comunisti. «7/ nostro £ 
I'unico comune del frusinate 
dove gli emigranti tornanor> 
— ha concluso il compagno 
Verrelli. «La Val Comino do
ve si trova il mio comune 
— ha aggiunto il compagno 
Mancini — invece si £ comple
tamente spopolata. La gente 
fugge e non torna; rimangono 
solo le donne e i bambini... i 
vecchi. Le amministrazioni dc 
sono le principali colpevoti: 
perseguono solo una politico 
clientelare, lasciano morire 
questa valle bellissima...». Ec-
co, anche per questo motivo i 
ciociari a Roma voteranno 
PCI, il 13 giugno; perchi ca
pitate e Regione possano esse-
re amministrate in un modo 
completamente diverso. 

Nando Caccarini II compagno Verrelli a colloqulo con gli abitanti della borgata 

Manovre che confermano lo spostamento a destra dello scudo crociato 

REGIONE: UN M0N0C0L0RE DC 
APPOGGIATO DAI LIBERAL!? 

Una impennata di Mechelli avrebbe sconvolto il sogno di Cipriani di diventare presidente -«Questa 
giunta posso farla io» - L'intervento della compagna Marcialis sul decreto delegato per i trasporti 

Insegnare a votare 
E' assolutamente necessario 

che, nolle elezioni del 13 • 
14 giugno, nessun voto per II 
PCI vada perduto. I compa-
gni debbono dedicare all'in-
segnamento al voto una gran 
parte della loro attivita in 
queste ultime due settimane. 
Occorre ricordare a tutti che 

il simbolo del Partito e II pri-
mo a sinistra in alto nella 
scheda (sia quelle per II Co
mune che per la Provincia) 
e che la croce deve essere 
messa soltanto e unicamente 
su quel simbolo. 

SI VOTA COSI' 

Tutto da rifare alia Regio
ne? Una impennata di Mechelli 
avrebbe sconvolto il piano del 
neo presidente, il dc Luigi Ci
priani. di giungere alia forma-
zione di una giunta monocolore. 
Come si ricordera Cipriani ot-
tenne. col voto determinante dei 
Iiberali. di rinviare a venerdi 
mattina la elezione della giun
ta. elezione che il consiglio re
gionale dovrebbe ripetere sa-
bato nel caso molto proba-
bile che nessuno degli assesso-
ri ottenga nel primo scrutinio 
la maggioranza assoluta dei vo
ti. Proprio nel momento in cui 
il dc Luigi Cipriani accarezzava 
l'idea di diventare, effettiva-
mente il presidente della Regio
ne, magari prowisoriamente, ec-
co giungere improwisa l'impen-
nata del suo collega di partito. 
L'ex presidente Mechelli avreb
be posto un altola alia DC: c Se 
si deve giungere veramente alia 
formazione di una giunta, an
che monocolore, 1'uomo che la 
pud presiedere sono io ». 

Cosa si nasconde dietro que
sta mossa che farebbe perde-
re altro tempo alia Regione? 
I motivi possono essere due ed 

Ad opera di leppisti armafi di spranghe di ferro e bastoni 

Vigliacche aggressioni fasciste 
ad architetfura e a Monte Porzio 
Nella facolta assalito un corteo di studenti - Colpevole atteggiamento della 
polizia - Successivo scontro in una trattoria di S. Lorenzo - A Monte Porzio 
i missini aggrediscono alcuni compagni davanti alia sezione del Partito 

Ieri ad Architettura una ses-
santina di teppisti fascisti han
no aggredito con mazze, spran
ghe e coltelli gli studenti della 
facolta di Valle Giulia, ferendo-
ne alcuni al capo e alle brec
cia. I fascisti hanno potuto scor-
razzare indisturbati per circa 
due ore. senza che i poliziotti 
— che stazionano sempre da
vanti alia facolta — intervenis-
scro. Solo piu tardi. quando gli 
studenti democratic' e di sini
stra stavano orgamzzandosi per 
ricacciare le canaghc. eelenni 
c carahinicn sono sopraggiunti 
in gran numcro. presidiando 
1'istituto. 

L'assalto fascista e awenuto 
dopo che. per icri mattina. era 
stata indetta una provocatoria 
assemblea dal « Fronte naziona-
Ic studentesco > e da «Lotta 
di«popolo». due organizzazioni 
d'estrema destra. Per roccasio-
ne erano stati fatti venire grup-
pi di «picchiatori > anche da 
Napoli. 

I fascisti — nella maggioran
za estranei alia facolta. parec-
chi sui 30 35 anni — si sono 
prescntati con caschi ncri. ar-
mati di spranghe di ferro. maz
ze e randelli 

Gli studenti di sinistra, tra 
cui alcuni compagni - della 
FGCI, si sono riuniti allora nel-
l'aula magna per rispondere al
ia provocan'one. Al termine del-
l'assemblea gli studenti, mentre 
stavano percorrendo in corteo i 
corridoi della facolta. sono stati 

aggrediti dai fascisti con 
spranghe e mazze. Due stu
denti sono rimasti feriti alia te
sta e alle braccia, altri sono 
rimasti contusi: qualcuno si e 
visto sfiorare dai coltelli che 
alcuni dei teppisti avevano 
estratto. 

Per porre fine alle violenze 
dei fascisti un assistente ha 
invitato inutilmente i poliziotti 
ad intervenire. Solo piu tardi, 
quando gia in facolta erano 
sopraggiunti numerosi studenti. 
awertiti nel frattempo, sono 
arrivati celerini e carabinicri, 
ma i teppisti hanno potuto al-
lontanarsi indisturbati. Nel po-
meriggio gli studenti sono ri-
tornati in facolta per tenere 
un'assemblea, ma hanno tro-
vato 1'edifido sbarrato: i gio-
vani hanno tenuto ugualmente 
la riunione nel piazzale anti-
stante. Al termine e stato de-
ciso di convocare per domani 
mattina. alle 9. un'assemblea 
generale unitaria antifascista. 
che si terra neH'aula magna 
di Architettura. 

Nel primo pomeriggio una 
quindicina di fascisti che ave
vano partecipato all'aggressio-
ne sono stati riconosciuti da 
un gruppo di giovani di sini
stra, mentre si trovavano in 
una trattoria di S. Lorenzo. Fra 
questi si trovava anche Enzo 
Maria Dantini, noto picchiatore 
di c Lotta di popolos e gia di-
stintosi neH'afgressione della 
mattinaU ad Architettura. Ne 

e nata una zuffa: alcuni vctri 
sono andati infranti, cosi pure 
bicchieri e stoviglie. Poi i fa
scisti sono riusciti a fuggire 
per strada. dove hanno gettato 
alcune bottiglie incendiarie dan-
neggiando alcune auto in so-
sta. Uno di loro e stato rico-
verato al San Giovanni: si trat-
ta di un napoletano ventenne, 
Achille Biere. che ha riportato 
fente guaribili in dieci giorni. 
La polizia ha fermato quattro 
dei fascisti. sorpresi con spran
ghe di ferro e bastoni. In se-
rata i quattro sono stati nla-
sciali. 

La teppaglia fascista ha com-
piuto a I tre gravt violenze a 
Monte Porzio. al termine di un 
comizio del MSI. Da alcune au
to — alcune delle quali targate 
Asti — i missini, in maggioran
za fatti affluire da altre loca-
lita, improwisamente hanno ti-
rato fuori caschi, su cui erano 
disegnate svastiche, spranghe 
di ferro e randelli e con questi 
amesi hanno aggredito alcuni 
compagni che si trovavano da
vanti alia sezione. Alcuni com
pagni sono rimasti feriti dai 
teppisti: tra essi tl compagno 
Amerigo Vecchioni, che ha avu-
to 15 giomi aH'ospedalo di Mon
te Porzio e 4 punti di sutura. 
il segretario della sezione Mau-
ro Fiorelli. Learco Cera, Luigi 
Lagana. socialista e Franco Or-
tolani. Ben presto la gente ha 
reagito, costrinfendo alia fuga 
i faicisti. 

entrambi rappresentano altre 
prove di accusa contro la DC. 
contro il suo modo di gestire il 
potere e confermerebbe, se an
cora ce ne fosse bisogno. la 
sterzata a destra di quel partito. 
La prima ipotesi e che Mechelli 
abbia avuto sentore che la giun
ta monocolore che Cipriani si 
accingerebbe a mettere in pie-
di non sarebbe poi tanto prowi-
soria. Facendo l'occhiolino ai 
Iiberali. ai socialdemocratici e 
ai repubblicani la DC potrebbe 
dar vita alia Regione a una 
nuova coalizione, chiaramente 
spostata a destra. che potrebbe 
continuare a operare anche do
po il 13 giugno. Da qui l'impen-
nata di Mechelli: « Questa giun
ta monocolore di emergenza 
posso farla benissimo io>. Di-
cendo cos! l'ex presidente pensa 
al futuro. alia possibilita di da
re stability alia sua giunta, cer-
cando l'appoggio della destra li
berate e di noti campioni dello 
equilibrismo «centrista » come 
i socialdemocratici e repubbli
cani. Questa e la seconda ipo
tesi. 

La gravita di quanto sta av-
venendo alia Regione non ha 
bisogno di tanti commenti. II sa-
botaggio alia Regione, messo in 
atto da tempo dalla DC. ver-
rebbe istituzionalizzato con la 
sterzata a destra. Una mossa 
che chiama direttamente in cau
sa le sinistre dc e i socialist!'. 
Possibile che non abbiano nien-
te da dire sul modo di battere 
la manovra antiregionalistica? 
In questo caso non basta la de-
nuncia, bisogna anche incalzare 
il gruppo dirigente dc, metterlo 
alle corde. e operare per far 
avanzare 1'unita a sinistra, co
me propongono i comunisti. 

Mentre si svolgono queste ma
novre contro la Regione. I'as-
semblea laziale continua ad esa-
minare i decreti delegati invia-
ti dal governo. Nella seduta di 
ieri. oltre al voto sulla Cassa 
del Mezzogiorno di cui riferia-
in altra parte del giomale. il 
consiglio si e occupato del de
creto sui trasporti. La relatione 
di maggioranza. condivisa nella 
sue linee generali da tutti i 
gruppi. esclusi i missini. e sta
ta svolta dal dc Santini. Nel do-
cumento si chiede l'aggiorna-
mento del sistema dei trasporti 
per < evitare che la carenza dei 
servizi spinga ulteriormente le 
popolazioni a spostarsi su Roma 
o in altre zone di accelerata ur-
banizzazione >: si prospetta inol-
tre I'opportunita di trasfcrire 
alia Regione anche alcuni tra
sporti marittimi e la costituzio-
ne di una azienda regionaliz-
zata per la gestione dell'aero-
porto di Fiumicino. 

La compagna Giuseppina 
Marcialis ha fatto alcune osser-
vazioni alia relazione. sottoli-
neando che e necessario fare 
un chiaro riferimento al piano 
di assetto territoriale indicato 
dal CRPE. assumendo un forte 
impegno contro il gigantismo di 
Roma, indicandone esplicita-
mente i motivi e le forze che 
lo assecondano. La compagna 
Marcialis ha anche chiesto che 
la progettata gratuita del servi-
zio pubblico per i lavoratori sia 
cstesa a tutta la giomata e che 
si proweda a passare alia Re
gione cntro il 1971 tutti gli uf-
fici e il personate addetti ai tra
sporti e alia motorizzazione. . 

t. C 

Intransigent! Fiat e Montedison 

Supermarket: 
piu incisivi 
gli sciopen 

Sabato chiusi per tutto il giorno -, Manifestazio-
ne in centro - Incontro fra i lavoratori Fiat e della 
Rai-TV - In lotta i braccianti di Velletri - Panta-

nella: incontro al ministero -

La lotta del lavoratori dei 
grandi magazzini si sviluppa 
sempre piu forte e In forme 
sempre piu incisive per bat
tere l'lntranslgente linea por-
tata avanti dall'associazlone 
padronale domlnata dalla 
Fiat, proprietaria del gruppo 
Rlnaicente-UpinvSma e dal
la Montedison proprietaria 
della 8tanda. I 4000 lavoratori 
del grandi magazzini e del 
supermarket si battono ormai 
da tre mesl su una piattafor-
ma estremamente avanzata 
che mette In discusslone l'or-
ganlzzazlone del lavoro all'in-
terno delle azlende. I lavora
tori vogllono una nuova qua-
liflcazlone rispondente a va
lori professlonall diversl. la 
contrattazlone e l'ampliamen-
to degli organlcl largamente 
lnsufflclenti ora, la dlmlnuzio-
ne dell'orarlo dl lavoro con 
settlmana corta, 11 controllo 
sull'ambiente dl lavoro e l'lsti-
tuzione dl aslli nido 

La plattaforma e stata ela-
borata direttamente dai lavo
ratori, e sorta dopo numerose 
rlunioni e assemblee a secon
da delle esigenze piu imme
diate e sentite dal lavoratori; 
cosl la lotta e condotta da 
ognuno in prima persona, con 
una parteclpazione altlssima, 
forse mai registrata nel set-
tore. E* stato possibile attua-
re forme di sciopero articola-
to, reparto per reparto, e sta
to possibile declderlo a sor-
presa in modo da incldere piu 
efficacemente sulle azlende, 
e stato possibile quindi effet-
tuare forme di lotta nuove 
per i grandi magazzini a te-
stimonianza dell'alto grado dl 
unita e di consapevolezza rag-
giunto dalle lavoratrici e dai 
lavoratori. 

La lotta, dura, inclsiva, ha 
lncontrato una posizione partl-
colarmente ostlnata nella con-
troparte, che ha risposto con 
mlnacce, intlmldazioni e sea-
tenando poi una violenta re-
pressione. La Sma e giunta 
alia serrata di alcuni reparti 
sospendendo le lavoratrici; i 
sindacati sono ricorsl alia ma-
gistratura impugnando lo Sta-
tuto dei diritti dei lavorato
ri e il pretore ha condannato 
l'azienda, giudlcando illegit-
timo il comportamento padro
nale. Dagli incontri avuti fi-
nora, d'altronde, non sono 
emerse che proposte inesi-
stenti. 

Per dare una risposta effl-
cace agli attacchi antlslnda-
cali e aH'intransigenza delle 
aziende, 1 sindacati unitaria-
mente hanno indetto una 
giornata di sciopero in tutti 1 
grandi magazzini per sabato 
prossimo. La giornata di lotta. 
si incentrera in una manife-
stazlone nelle strade della cit
ta. 

BRACCIANTI — I braccian
ti e salariati deU'azienda Mar-
tella dl Velletri sono in scio
pero dopo la risposta negati-
va data dal padrone ai lavo
ratori che chiedono il passag-
gio a flssi di un gruppo di di-
pendenti, la discusslone degli 
organic! e delle qualifiche. La 
Martella e una grande azienda 
capitalistica dei castelll con 
oltre 200 ettari dei quali 120 
circa a vigneto, tendone spe-
cializzato. colture che permet-
tono profltti altissimi al pa
drone. 

PANTANELLA — I dipenden-
ti della Pantanella hanno pic-
chettato Ieri il ministero del-
l'lndustria. Un funzionario ha 
parlato con i lavoratori in me-
rito alia richiesta fatta da un 
certo Sartor, notabile DC, di 
rllevare l'azienda purche il 
ministero gli assicurasse un 
finanziamento di 1 miliardo e 
mezzo, n funzionario ha detto 
che Sartor non da al ministe
ro alcuna garanzia e che pro-
babilmente vuole 11 denaro a 
solo scopo speculativo. 

FIAT — aLottiamo contro 

Oggi la porafa 
militare a i 

Fori Imperial! 

Oggi dalle 9 alle 12. in via 
dei Fori Imperiali. si svolgera 
la tradizionale parata militare 
del 2 giugno. Festa della Repub-
blica. L'accesso alle tribune per 
il pubblico e gli invitati deve 
awenire entro le 8.30. 

L'ATAC ha predisposto I se-
guenti prowedimenti di limi-
tazione e deviazione delle linee 
dalle ore 6 circa: linee 15, 18. 
20. 21. 30. 27, 57. 95. 85. 87. 88. 
89. 90. 91. 92. 03. 93 barrato. 93 
crociato. 94. 118. Dalle ore 7.40 
verranno dieviate te linee: 30. 
ED. 5. 11. 18. 13. 15. 20. 21. 
27. 55. 57. 65. 75. 56. 60. 62, 64. 
65. 87. 95. Verranno chiuse al 
traffico. dalle ore 6.30 alle 12. 
le seguenti strade: via del Cor-
so. via Venti Settembre, via Na-
zionale. via Cavour, via Mcru-
lana. \iale Manzoni. piazza San 
Giovanni in Laterano. \ia Appia 
Nuova. via Gallia, via Appia 
Antica. via Cristoforo Colombo, 
via Ostiense. lungotevere Aven-
tino, viale di Trastevere. Corso 
Vittorio Emanuele II. 

RESPONSABILI 
ELETTORALI 

Gloved! 3, alle ore IM» >ono 
convocail In Federatlone I re-
•ponsabill organizzatlvl ed elet-
lorall delle setioni della clu*. 
Scopo della riunione. tra raltro, 
e quello di com roll* re le no
mine drgll scmiaiorl e le re
lative noiifiche; rllirare le de-
leghe del rappresentanil dl II-
tta al Comnne • alia Provin
cia; rlUrare I mod nil per 1 rl-
•aluil elettorali; rlUrare l« 
Ittrntloal elettorali. 

Tntte le seilonl devono ei-
tere aatolntamento rappre«en-

1 giornall padronall e contro 
la strumentalizzazlone che i 
padroni fanno della TV: que
sto uno degli slogan del vo
lantino che Ieri mattina 1 la
voratori del centri Fiat della 
Magliana e del Flamlnlo — 
ieri in sciopero articolato — 
hanno distrlbulto a operai. 
tecnlci e lmplegatl dl via Teu-
lada e di viale Mazzlni. L'in-
contro che si e protratto per 
alcune ore e che ha rappre-
sentato un primo importante 
momento per un futuro lavo
ro collettivo contro i falsi o 
I sllenzl che la Ral-Tv sta 
complendo contro la lotta del 
185.000 dipendenti Fiat, ha rl-
scosso da parte del lavoratori 
della Rai una grande simpa-
tia. Gli stessi delegati di via 
Teulada hanno distrlbulto 11 
volantino ai compagni di la
voro di viale Mazzlni. E' sta
to declso dl dar vita nel pros-
simi giorni ad una assemblea 
e dl costltuire quanto prima 
un collettivo dl lavoro, che 
«sappia combattere l'uso pa
dronale dell'informazione ». 

INCIS — Scloperano doma
ni, per 3 ore (dalle 9 alle 12) 
i 550 dipendenti dell'Incls. La 
protests, e stata decisa da 
Cgil e Ull per rivendlcare la 
slstemazlone in ruolo dl circa 
150 dipendenti, che attendono 
da molti hanno la fine dl que-
st'ingiustizia. 

_ Istituti previdenziali 

Assurdo no» 
di Donat Cattin 

agli inquilini 
II ministro rifiuta di incontrarsi con le delegazioni 
dell'Unia e delle famiglie che si sono ridotte il 
fitto : Eluso I'impegno della Presidenza del Con

siglio - Si vuole inasprire la situazione 

Sembra < non Interessare 
molto al ministro del Lavoro 
il fatto che ventlmlla fami
glie siano in questi giorni su-
blssate da Ingiunzlonl dl 
sfratto e dl plgnoramento. 
Anche Ieri, 11 capo dl gablnet-
to dl Donat Cattin non ha 
avuto nulla da dire al rap-
presentantl dell'UNIA che da 
un anno e mezzo cercano va-
namente di essere ricevutl 
dal ministro. La questione ri-
guarda tutte quelle famiglie 
che abitano In case dl pro
priety dl enti dl prevldenza 

Incontro 
di Ingrao 

con la stampa 
estera 

1 II compagno Pletro Ingrao, 
presidente del gruppo parla-
mentare dei PCI, si incon-
trera domani, alle ore 11 
con I rappresentanti della 
stampa estera In Italia nella 
sede dell'Associazione, in via 
della Mercede 55. 

e che si sono ridotte 1 canonl 
di affltto nel corso della bat
talia per il decurtamento II 
ministro del Lavoro, malgra-
do due sollecltazlonl della 
presidenza del Consiglio dei 
ministrl, non ha voiuto anco
ra prendere Tinlziativa dl 
coordlnare un Incontro fra 
tutti gli istituti dl prevlden
za per arrivare alia rlduzione 
del fltti del 10 per cento (co
me hanno gia fatto gli enti 
dipendenti dal Tesoro) e per 
sancire una sanatoria che 
blocchi l'assurda catena di 
sfrattl e dl pignoramenti. 

Ancora ien mattina. 11 ca
po di gabinetto del ministro 
del Lavoro ha mostrato di 
«snobbare» il caso. Si e li-
mltato a ripetere ai rappre
sentanti dell'UNIA che 11 mi
nistro aveva dato comunica-
zione alia presidenza del Con
siglio che la vlcenda non lo 
riguarda dal momento che 
gh enti interessati dlpendono 
da vari ministeri e non sol
tanto dal suo. Questo fatto 
alia presidenza del Consiglio 
lo sanno, tanto che hanno ap
punto invitato Donat Cattin 
a coordlnare una riunione fra 
tutti gli interessati. Evidente-
mente, la sorte di ventimlla 
famiglie non Interessa molto 
e cosl si continua nell'assurdo 
scaricabarile. 

® 
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ROMA 
CAMPIOIMARIA 
GENERALE 

29 MAGGIO-13 GIUGN01971 

GIORNATA 
DELL'ELETTRODOMESTICO 

E DEL MOBILE 

Palazzo dei Convegni 
Sala A-Ore 9,30 

t 

Convegno promosso in collaborazione con il 

Sindacato Autonomo Musica Leggera. 

Visite collettive di operatori economic!. 

Ore 19,30 
Rassegne mondiali del film didattico 

VISIT AULA Hit VOSTkO IHTmSSt 

PER DEB0LI Dl UDITO 
MOSTRA MERCATO 

dei nuovi modelli, anche invisibili, di apparecchi contro la 
sordita prodotti dalla grande Casa Americana 

MAICO 
(famosa In tutto il mondol) 

Vengono presentaU ESCLUSIVAMENTE' NELLA PROPRIA 
SEDE DI ROMA: . , , 

VIA XX SETTEMBRE, f$ . Tel. 47 40 7* . 
VIA CASTELFIDARDO, 4 - Tel. 4*17 25' 

# SCONTI ECCEZIONAU SINO AL 25 GIUGNO # 
Prima di acquistare un apparecchio acustico, net Vostro 
interesse, visitate, interpellate questa grande Organizza-
zione che Vi offre tutta le garanzie per udire bene. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
9f0tfi9 O f B M M t f O MMdlCO 9 W M I 
Aagnesl • cura Ml* "teta" tfiatua> ,' 
rionl • iiioliui MMMII « orifi«e 

. PIETRO dr. MONACO 
mmm. «ta ** V**m* St. I. 47111*1 
1(41 tronta Tntr* drtl'Opara • ttwle-' 
«•) Oi« t>l2i lt-1*. Nrtfvt pm app. 
(Non •! curano rawM, »«ll«. •cc) 
A. Com. Renw 1601* *tH 22-1K5S 

CNIRURCIA RLASTICA 

4iftUl d*i vtoo • del oorpo 
nacehl* • tomorl d*lla p*U* 
DCPILAZIONB OiriNITIVA 

IW III al Boa**, vJ* B. Boots! <» 
Ur. UMI Appuntwiwav) %. imes 
1 Auteria*. Fr*f. tJiM . i 

^At • infi ,-^.^.*.' i^,r, t ^., \-irj .»#s«iAi ji^is- r.'J.»Mjr.\ A*1ftH!f»»' .• ^ t-^*r t*t+ *£t. •»w V 'y iSJ. " < i , j •" ' • 4J . -« - 'ji'iil'-«.'',' Jj*̂ * Jj&t-*1*t&afrti$ 
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II critlco del quotidiano fl-
lofascista II tempo, Gian 
Lulgl Rondi, e stato nomlna-
to lerl sera vice-commlssarlo 
della Blennale per le manlfe-
stazloni cinematograflche, 
cioe, In pratica, « facente fun-
gione» di direttore della Mo-
stra del Cinema dl Venezla. 
II colpo dl mano del minl-
stro dello Spettacolo, il so-
cialdemocratico Matteotti, e 
del presidente del Consigllo 
Colombo si 6 dunque rea-
lizzato (seppure nella forma 
nbliqua che si e detto) In 
aperta sflda aH'opinlone pub-
blica democratica, ai regi-
sti e agli sceneggiatori, alle 
organizzazioni di cultura ci
nema tografica, alia maggio-
ranza dei critic! piu qualifl-
catl. che hanno espresso ri-
petutamente e fermamente 
la loro opposizione al dise-
gno autoritario e represslvo, 
11 quale ha trovato la sua piu 
evidente lncarnazione in Ron
di, uomo di fiducla degli in
dustrial! dello spettacolo, del
la destra democristiana e so-
cialdemocratica, e nemico pa-
tentato del miglior cinema ita-
liano. 

Gil altrl vice-commissarl no-
minati ieri sono, rispettiva-
mente per le manifestazioni 
teatrali, musical! e delle art! 
figurative, Wladimiro Dorigo, 
Mario Labroca (gia direttorl 
dei due Festival della prosa 
e della musica) e Mario Pe
nelope. 

La nomina di Gian Luigi 
Rondi a direttore della Mo
stra cinematografica di Ve-
nezia (la deflnizione di vice 
commissario non cambia n& 
la sostanza dei fatti, ni la 
funzione che il critico del 
quotidiano fllofascista della 
capitate svolgera) e una sflda 
die il governo lancia alia 
maagioranza dei cineasti, dei 
critici, delle organizzazioni 
culturali italiane e ai sinda-
cati. 

Ancora una volta non si e 
voluto tener conto di larga 
parte dell'opinione pubblica, 
preferendo assumersi la re-
sponsabilita delle conseguen-
ze che il gesto di forza com-
pinto, inevitabilmente, pro-
vochera. 

II problema della mancata 
riforma della Biennale e sta
to a piu riprese dibattuto su 
queste pagine: inutile, dun
que, che ci si ripeta. Non 
possiamo, perb, non sottoli-
neare U senso che assume la 
scelta operata dal governo 
all'indomani dell'insediamen-
to del nuovo Consiglio dt am-
miinstrazione dell'Ente ge-
stione cinema. Cib che teme-
vamo e accaduto: i socialisli, 
vinte le opposizioni alia can-
didatura di Mario Gallo alia 
presidenza dell'Ente gestione, 
hanno accettato il baratto 
proposto dalla DC per Vene-
zia. Poichi per giunta un e-
sponente del PSI ha avuto lo 
incarico di occuparsi delta 
sezione artistica della Bien
nale, hanno chiuso tutti e 
due gli occhi al passaggio del 
timone della Mostra del cine
ma a Gian Luigi Rondi (solu-
zione, questa, contro la quale, 
nelle settimane scorse, si era-
no fleramente pronunciati). 

Non ce ne stupiamo: la lo-
gica della spartizione del po-
tere ha una legge che non e 
violabile se non sovvertendola. 

Mentre scriviamo, non ci e 
dato sapere in qual modo i 

Duro no 
tre sindacati 
alia decisione 

autoritario 
Le organizzazioni slndacali 

della FILS-CGIL. FULS-CISL 
• UIL-Spettacolo hanno decisa-
mente e unitariamente preso 
posizione contro il colpo di 
mano che ha portato Rondi al
ia direzione effettiva della Mo
stra cinematografica di Vene-
lia. Ecco il testo del comuni-
cato che i sindacati hanno 
emesso ieri sera, subito dopo 
liver appreso la notizia della 
grave decisione del governo 
di centro-sinistra: «La nomi
na officiate del nuovo diret
tore della Mostra di Venezla 
rappresenta una sf ida a tut-
te le f orze del cinema che da 
anni si battono per il rinno-
vamento della manifestazione 
veneziana e per un nuovo 
statuto della Biennale. Anco
ra una volta il governo, pur 
di riconfennare il suo potere 
discrezionale, non ha esitato 
ad entrare in conflitto con le 
forze della cultura e dell'arte 
Italiane, respingendo persino 
1'offerta di collaborazione 
avanzata dalle organizzazioni 
Bindacali e da tutte le asso-
ciazioni culturali e professio
nal! del cinema per una ge
stione piu democratica della 
prossima edizione del Festi-
val. Si tratta di un grave 
atto di insensibiliU e cecita 
politica che rasenta la provo-
cazione e che denota una vo-
lonta a perseguire una strada 
di autoritarismo, ignorando 
qualsiasi legittima esigenza di 
discussione democratica. Le 
organizzazioni slndacali della 
PTLS-CGIL, FULS-CISL e 
UIL-Spettacolo, neU'esprimere 
la condanna per la grave 
decisione, invitano tutte le 
forze del cinema ad isolare 
1 resiionsabill e rifiutare qual
siasi Incarico o rapporto che 
automaticamente le portereb-
be ad avallare un indlrizzo 
ad un metodo dl sopraffa-

socialtsti tenteranno di giusti-
ficare il loro votta/accia. A 
tutto siamo indotti a credere, 
ma non all'ipotesi che essi 
siano estranei alio scambio 
avvenuto. La verita e che, 
quando si e prigionieri di un 
metodo sbagliato, diventa dif
ficile ritrovare la propria au-
tonomia di movimento e la 
coerenza. Diremo di piu: che, 
alia luce di questo ultimo 
compromesso, non diminuisco-
no ma aumentano i dubbi 
sulle sorti che attendono gli 
Enti cinematograflci di Stato. 
Le transazioni patite I'altro 
ieri e oggi non solo riprodu-
cono contraddizioni insolubi-
li all'interno delle diverse isti-
tuzioni pubbliche, ma rischia-
no di essere pagate a caro 
prezzo nel momento in cut si 
cerchera di fare qualcosa, 
ammesso e non concesso, in 
via pregiudiziale, che vi siano 
davvero uomini disposti ad 
agire, anziche a conservare 
patrimoni, sotto ogni aspetto, 
deflcitari e fallimentari. Sap-
piano, comunque i favoriti 
del • governo, e soprattutto 
sappiano i partiti governativi, 
che per noi e per gli uomini 
piu vivt del cinema italiano 
il capttolo della riforma del
la Biennale e degli Enti di 
Stato e ancora aperto. Sap-
piano i fautori del braccio di 
ferro che saranno i lavorato-
ri a imporre quelta democra-
tizzazione che essi riflutano. 

Mino Argentieri 

Il direttore 
sovietico Yarvi 

vince il concorso 
di Santa Cecilia 
Si e concluso ieri il VI 

Concorso Internazionale di di
rezione d'orchestra bandito 
dall'Accademia di Santa Ce
cilia. Dei quattro concorrentl 
di dieci paesi, dopo tre prove 
eliminatorie, quattro sono sta-
ti ammess! alia finale. La 
commissione giudicatrice com-
posta dei maestri Mortari, 
Gagnebin, Janigro, Krenni-
kov, Previtali, Tojama e Ro
bert Wagner, ha assegnato 11 
primo premio al sovietico Ne-
me Yarvi, e cioe due millonl 
di lire piu un concerto nella 
prossima staglone accademica. 

II secondo premio di un 
milione e andato al tedesco 
Lothar Zagrosek. Un attesta-
to di particolare riconosci-
mento artistico e stato dato 
al sovietico Kaksanarov. 

I vincitori si esibiranno do-
man! alle ore 18, in un con
certo alTAuditorio di via del
la Concillazione, al quale la 
cittadinanza e invitata ad in-
tervenire. 

v 1 

Bertolucci e 
* * * ' 

Antonioni 
rinunciano 
aiPremidi 

«Spoleto 
cinema» 

II regista Bernardo Berto
lucci, che avrebbe dovuto ri-
cevere ieri sera uno del pre-
mi dl « Spoleto cinema», ha 
rinunciato al riconoscimento 
In segno dl protesta contro la 
presenza, tra gli organizzato-
ri della manifestazione spo-
letina, del critico Gian Luigi 
Rondi. 

Ecco 11 testo del telegram-
ma inviato ieri da Bertolucci 
a Luchlno Viscontl, presiden
te della giurla del Premio 
« Spoleto Cinema »: 
«Sono profondamente ono-

rato deU'attenzione che la 
giuria del Premio Spoleto Ci
nema ha voluto dedlcare al 
mio" lavoro e voglio sotto-
lineare che 1 sentiment! da 
me provati nell'apprendere il 
riconoscimento dato al mio 
ultimo film, II conformista, 
sono stati e permangono di 
vera soddisfazione e stncera 
gratltudlne. La giurla di que
sto Premio, tra le cui quanta 
e la non competitlvita, e In-
fatti composta di personality 
cui tutta la cultura italiana 
deve moltissimo. E' quindi 
con slncero rammarico che 
mi vedo costretto a rinuncia-
re a questo riconoscimento 
per ragioni che non esito a 
definire di online politico e 
cioe per la presenza nell'or-
ganizzazione del Premio, co
me segretarlo generate, del 
critico cinematografico Gian 
Lulg! Rondi, il cui nome e 
diventato di recente il sim-
bolo dell'attegglaroento e del 
metodo autoritario e repressl
vo adottato dalla reazione nei 
confronti delle esigenze e 
delle richleste di tutte le for
ze democratiche. Ritengo che 
il mio gesto sia coerente con 
la linea di lotta che gli au-
torl cinematograflci democra
tic! si sono dati per la rifor
ma dello statuto venesiano e 
Intendono portare avantl fino 
al piu avanzato obiettivo di 
una nuova gestione della cul
tura da parte dei lavoratorl. 
Con stimaa. 

Un telegramma di analogo 
tenore e stato Inviato a Vi
scontl, da Michelangelo Anto
nioni, cui era stato assegnato 
il premio per Zabriskie Point. 

le prime 
Cinema 

Una coppia 
sposata 

E' un esempio di a cinema 
verita» canadese: il regista 
Allan King, Toperatore Ri
chard Leiterman e un suo as-
slstente, muniti d'una mac-
china da presa a 16 millime-
tri, il tecnico del suono Chri
stian Wangler hanno vissuto 
per qualche tempo a stretto e 
diuturno contatto con una fa-
miglia <median di Toronto; 
composta di Edward, 42 anni, 
esperto di pubblicita, della 
moglie di lui Antoinette, 30 
anni, del loro figlioletto (tre 
anni), per non parlar d'un 
simpatico cane. Da 46.000 me-
tri di pellicola a color! (70 ore 
di proiezione), e stato ricava-
to un film di lunghezza nor-
male, ma che tende a ripro-
durre il ritmo lento, gli in-
dugi, le cadenze ossessive 
della esistenza quotidiana: la
voro e vacanze, UUgi e ricon-
ciliaztoni. In evidenza, i pro
blem! del sesso, del rapporto 
erotico dentro e foori il ma-
trimonio, e quell! del succes-
so, del denaro, della carriera. 

Una coppia sposata porta al-
restremo un certo metodo dl 
approccio alia realta, di regl-
strazione mimetica (o che si 
vorrebbe tale) dei fatti e dei 
personaggi considerati. E* ov-
vio tuttavia che la presenza 
di una cinepresa (per quanto 
silenziosa) e di una troupe 
(per quanto piccola e discre
te) non pud non influenzare 
comportamenti e atteggiamen-
ti. Non e dunque la vita cdlta 
nella sua immediatexza, quel-
la che ci vlen mostrata, ma 
pur sempre una «ricostruzio-
ne» della vita. Di qui l'inte-
resse, ma anche 1 limit! e gli 
equivoci del film, come di tut-
to il cgenere* cinematografi
co cui esso si apparenta. 

•g. sa. 

Questo sporco 
mondo 

meraviglioso 
Da tempo lo Jacopettlsmo 

cinematograflco era anertte 
dagli schermi naslonalL Con 
I'buxio della staglone calda 
ecco emergere dalla marea 
del fllmeW aroUci (pteudo-
erotlcl) 11 <docuxnentario» dl 
Mino Loy • Luigi Scattlnl, 

Questo sporco mondo mera
viglioso, un film documentari-
sticamente « pomografico » 
che si commenta da se con 
11 suo titolo: Mino Loy e 
Scattini amano questa mera-
vigliosa sporcizia del mondo, 
e si divertono a fotografarla, 
con un cinismo da necroforl 
addolcito dalla voce suadente 
di Giorgio Albertazzi {spea

ker), e dallo spensierato com-
mento musicale di Piero Uml-
liani. 

La pomograna del film a 
color! e nella presentazione 
di immagini « crude » (la lot
ta sanguinosa dei can!, Tabor-
to per risucchiamento, 1 mon-
cherini dei bambini colplti dal 

.talidomide, uomini nudi dal 
corpo manglato dalle ustioni, 
I'amplesso vlsto dagli stessi 
autori per televisione), da 
cgustareB in quanto tali e 
svincolate da un possibile di-
scorso documentaristicamente 
organico. E 11 a fascismo cine
matografico » (chiamlamo le 
cose con il loro nome) dl Mi
no Loy-Scattini e quel voter 
scioccare il pubblico attra-
verso sollecitazioni irrazlona-
listiche e considerazioni as-
surde quanto infami, come 
quella in cui ci si dice che 
i palestmesi educano i pro-

pri figli alia cscuola del-
l'odio*, una acuola che non 
aiuterebbe a cconoscere l'uo-
mo ma ad ucciderlo*. 

Aiuto! Mi ama 
una vergine 

Definita subito una «anche 
troppo libera» trasposizione 
cinematografica di un'opera 
letteraria, si aggiunge, dopo 
qualche «cartello», che e 
< mallziosamente diretta* da 
Arthur Maria Rabenalt. Per 
ristabilire la verita dei fatti, 
diremo che il film (interpre-
tato dal deretani e dal sen! 
dl Veronique Vendell, Yvonne 
Ten Hoff) e un carosello di 
amplest colorati (ambientati 
In una Francia di qualche se-
colo fa) consumati da un con-
tino al verde, Armand, e dal 
suo alutante e maestro di 

scherma, ambedue braccati da! 
gendarmi scatenati dal credi
tor!. Ultima via di scampo 
per Armand e sposare la bel-
la Amelie, forse vergine, co
munque appetlbile. n film, a 
occhlo e croce, appare abba-
stama lnqualificablle, e anche 
poco dirertente. Quanta poca 
malizla„ 

vice 
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COLPO Di MANO PER VENEZIA 
Rondi nominato 

vice-commissario 
della Biennale 
per il cinema 

. II prossimo film di Fesla Campanile 
" — • t> 

Non e permessa 
la mediocrita 

Lando Buzzanca e Laura Antonelli so
no i protagonisti del «Merlo maschio* 
tratto da un racconto di Bianciardi 

Schermi e ribalte 

Fra una dozzina di giorni, a 
Verona, Pasquale Festa Cam
panile comincera le riprese 
del suo nuovo film, II merlo 
maschio, tratto dal racconto 
di Luciano Bianciardi II com-
plesso di Lot. Protagonista e 
Lando Buzzanca, che il regi
sta vuole utilizzare in modo 
diverso da come lo e stato 
finora. < Perche — racconta 
— questo film e la storia tra-
gicomica di una frustrazione. 
Niccolo Vivaldi, il protagoni
sta, d un violoncellista di fila 
all'Arena di Verona. Alia delu-
sione della carriera mancata, 
al soffocamento delle aspira-
zioni giovanilt, si i sovrappo-
sta una frustrazione piu gran-
de: il nostro violoncellista si 
e accorto di essere un uomo 
senza identita. Una serie di 
episodi comici e tristi al tem
po stesso lo hanno convinto 
di questo. Anche sua moglie 
concorre, senza volere, ad ag-
gravare questa situazione. Poi 
un giorno, casualmente, il no
stro povero uomo scopre che, 
proprio attraverso sua moglie 
e il fisico di lei, di bella ra-
gazza contadina, apprezzata e 
ammirata, anche lui non pas-
sa inosservato. Concorre a 
suggestionare • il personaggio 
un suo collega, anche lui vio
loncellista di fila, e cost, at

traverso un certo meccanismo 
psicologico, Niccolo Vivaldi 
passa ad una rivincita della 
sua frustrazione attraverso il 
sesso. Egli, cioe, ritiene di 
rifarsi con I'esibizione di sua 
moglie. Insomma — continua 
Festa Campanile — egli ope
ra un transfert fra il violon
cello, che lo ha tradito, e sua 
moglie. Ma il poveretto entra 
cosi in una nuova spirale che, 
attraverso varie esperienze 
e peripezie, lo portera dritto 
dritto in manicomio*. Bian
ciardi aveva messo, come sot-
totitolo al Complesso di Lot, 
«racconto voyeuristico esibi-
zionista ». 

II regista vuole rispettare 
questa indicazione, ponendo in 
rilievo quello che e Vassunto 
del racconto. Niccold Vivaldi e 
una vittima di questa societa, 
che non permette all'mdivi-
duo di essere mediocre. Tali 
le premesse, per il risultato bi-
sognera attendere. 

Del cast /anno parte, oltre a 
Buzzanca, Laura Antonelli, 
che sard la moglie, Ferruc-
cio De Ceresa, Frank Wolff, 
Gianrico Tedeschi, Vittorio 
Caprioli, Elsa Vazzoler e Lino 
Toffolo. 

Nella foto: Laura Antonelli 

I Puritan! 

airOpera 

~3 
-..* "81 * i * i*. 

Domanl alle 21, In abb. alle 
terze serali replica del «Pur i 
tan! » dl Vincenzo Bellini (rapp. 
n. 95) concertato e diretto dal 
maestro Armando La Rosa Pa-
rodl e interpretato da Mlrella 
Freni, Luciano Pavarotti, Cor
nell Mac Neil e Paolo Was
hington. 

C0NCERTI 
ASS. HUBERMAN SOCIETY 

Domanl alle 21,45 aU'Audlto-
rium della Scuola Germanica 
si terra un concerto del pia-
nista Luciano Ortis. Sono in 
programma muslche dl: Wit-
znmann, Stockausen, Lachen-
mann, Schafter e Messiaen. 

< Ingresso libero. Sono gradite 
oflerte. i 

BASILICA DI MASSENZIO 
Domanl alle 21 concerto poli-
fonlco e strumentale dell'Aa-
soclazlone Coro Polifonico 
« Dante Alighieri » diretto da 
Q. Petrocchl con la partecipa-
zlone di G. Perrone, A. Flnelli. 

D E L L E ARTI 
Domanl alle 21.10 concerto 
atraordinarlo di Ornella Pollti 
Santoliquido. 

TEATRI 
ALABARDE (V. Jandolo , 9 ) 

Venerdl e sabato alle 22 « I 
Bardl » pres. « Italia lager » e 
« Lo fratacchlone » 2 atti unicl 
di Carlo Misiano e Piero Ma-
nocchlo. 

BLUE NOTE (Via del Cappel-
lari, 74) 
Riposo 

BORGO S. SPIRITO (Via Pe-
nitenzlert, U - Tel. 845^6.74) 
Oggi alle 17 la C.ia D'Ori-
glia-Palmi pres. « N e l regno 
delle tenebre » 2 tempi in 12 
quadrl dl Paul Lebrun. Prez-
zi familiar!. 

CENTOCELLE (P.zza del Ge-
rani • Tel. 288.960) 
Domanl alle ore 21 il Teatro 
Strumento pres. «Tribunale 
Russell sul crlmlnl di guerra » 
con Cobianchi, Fresu, Ma-
gliocco, Mastini. Regia Stefa-
no Mastini 

DEI SATIRI (Tel 561311) 
Alle 18 ultima settim. « P r o -
cesso all'ltaliana » farsa corn-
media scritta. diretta da A.M. 
Tucci con M.G. Francia, R. 
Bolognesi. A. e N. Nicotra. W. 
Piergentili, F. Cerulli. R. 
Sturno. 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. 1 1 . Tel. 667.130) 
Alle 21.45 la C.ia Sociale Nin-
chi. Settimana dell'autore ita
l iano a cura di Roberto Al
bertazzi con « Figlio di e di... » 
dl F. Monotti. 

EL MATE (Via Sacchi, 3 • 
Tel. 5892371) 
Alle 22 Silvia. G. Betan. M. 
Carrera, Sant ino ' con tutto 
l'incanto del folklore sud -
americano. 

FILMSTUDIO '70 (Via Ortl 
d'Alibert 1-C - Tel. 650.464) 
Alle 21 e 23 a prczzi popolari 
Omaggio a Buster Keaton con 
« The general » di B. Keaton. 

FOLKSTUDIO (Via Garibal
di, 56) 
Riposo 

IL PUFF (Via del Salumi 38 -
Tel. 581.07.21 - 580.0989) 
Alle 22.30 « Vamos a...magnar 
companeros» e « II mlschla-
tu t to» un cocktail della sta
glone teatrale del Puff con L. 
Fiorini. R. Licary. G. D'An-
gelo. M. Ferretto. Marisa Tra-
versi All'organo E. Giuliani. 

IL TORCHIO (Portico d'Otta-
via, 9 - Tel. 6568570) 

. Alle 19,30-21,45 Aldo Glova-
nettl pres. «Rl trat to» dl S. 
Beckett con Clara Colosimo e 
Livio Galassi. 

NINO DE TOLLIS (VJo della 
Paglia, 32) 

. Alle 21.30 11 Teatro Instabile 
di Roma con « M a m m a hat 
vlsto i tuoi figli morlre nel -
1'ombra?. di M. Alberti. Re
gia dell'autore. 

Q U I R I N O (Te l . 075.485) 
Chiusura estiva 

ROSSINI (P-zza S. Chiara -
Tel. 652.770) 
Alle 17,15 Checco e Anita Du
rante con L. Ducci nel suc-
cesso comico «Acc ident ! al 
glnratnenti • di A. Maroni. 
Regia Durante. 

TEATRINO DEI CANTASTO-
RIE (Vicolo dei Panieri, 57 -
Tel. 585.605) 
Alle 22,30 ltinerari folkloristl-

con R. Ruberto, Barbara Ross. : 

TEATRO TOR DI NONA (Via 
degli Acquasparta, 16 • Te. 
lefono 657.205) 
Alle 18 e alle 21,45 la CIS pres. 

-. la novita « 11 letto c la piaz
za » di G. Finn e V. Ronsi-
svalle con Bucchi, Gusso e 
Palma. Regia Alfaro (Prenot. 
657205). 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

n o 73U.33.16) 
Splendor! e mlserie di Mada
me Royale, con U. Tognazzi 
(VM 18) UK 4>4> e rivista Val-
di-De Vico 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Confessione di un commissa
rio dl polizia al procuratore 
della Repubblica, con M. Bal
sam (VM 14) DR • • • 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR • • • 

AMBASSADE 
Questo pazzo, pazzo, pazzo, 
mondo, con S. Tracy SA • • • 

AMERICA (Tel. 586.168) 
Agcnte 007 licenza di ucci-
dore, con S. Connery G • 

ANTARES (Tel . 890.947) 
Le novizie, con A. Girardot 

(VM 18) SA • 
APPIO (Tel . 779.638) 

La supertcstimone, con M 
Vitti (VM 18» SA • • 

ARCHIMEDE (Tel . 875.567) 
There's a girl a my soup 

ARISTON (Tel . 353^30) 
Solo andata, con J.C. Bullion 

G • 
ARLECCHINO (Tel . 358.654) 

Morte a Venezla, con D. Bo-
garde DR • • • • 

AVANA (Tel . 511.51.05) 
Una lucertola con la pelle di 
donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G 4 
A V E N T I N O (Tel . 572.137) 

L'uomo che venne dal Nord, 
con P. O'Toole A • 

BALDUINA (Tel . 347.592) 
Brancaleone alle crociate, con 
V. Gassman SA • • 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
Per grazia rlccvuta, con N. 
Manfred! SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
La volpe dalla coda di velluto, 
con J. Sorel (VM 14) DR • 

CAPITOL (Tel . 393.280) 
11 commissario Pelissier, con 
M. Piccoli G 4>4> 

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
La supertestimone, con M. 
Vitti <VM 18) SA • • 

CAPRANICHETTA (T. 672.465) 
Dropout, con F. Nero 

(VM 18) SA • • 
CINESTAR (Tel . 789. 242) 

Le novizie, con A. Girardot 
- (VM 18) SA • 

COLA DI RIENZO (T. 350.584) 
Cose di cosa nostra, con C. 
Giuffre C • 

CORSO (Tel. 679.1651) 
Due sporche carogne, con A. 
Delon G 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Shango la pistola infallibUc, 
con A. Steffen A 4> 

E D E N (Tel . 380.188) 
La califfa, con U. Tognazzi 

(VM 14) DR • • 
E M B A S S Y (Tel . 870.245) 

La cavalletta, con J Bisset 
(VM 14) DR • 

E M P I R E (Te l . 857.719) 
La vittima designata, con T. 
Milian (VM 14) G • 

EURCINE (Piazza Italia, 6 . 
EUR - Tel. 591.09.86) 
La volpe dalla coda di velluto 
con J. Sorel (VM 14) DR 4> 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Due sporche carogne. con A. 
Delon G • 

FIAMMA (Te l . 471.100) 
Love story, con All Mac Graw 

S • 
FIAMMETTA (Tel . 470.464) 

Love story (in originale) 
GALLERIA (Tel . 673.267) 

M'e caduta una ragazza nel 
piatto, con P. Sellers 

f V M 14> SA • • 
GARDEN (Tel. 582.848) 

L'uomo che venne dal Nord, 
con P. O'Toole A • 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
L'uomo che venne dal Nord, 
con P. O'Toole A • 

GIOIELLO 
Scipione detto anche l'Afri-
cano, con M. Mastroianni 

SA • • 
GOLDEN (Tel. 755.002) 

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

ci: Messico. Statl Unitl. Alba
nia, ecc. canzonl di B. Brecht, 

Rai \!7 
controcanale 

UN RE TRA LE CANDELE 
— Inizio decisamente cattivo, 
quello della serie ' «Nascita 
della Repubblica », eccezional-
mente programmata lungo tre 
sere di seguito sul primo ca-
nale. Questa puntata di aper-
tura, «La vigUiar>, avrebbe 
dovuto essere, secondo le di-
chiarazioni degli stessi autori 
(Dante Guardamagna e San-
dro Bolchi), « una cronaca a-
nalitica e una sintesi*: in 
realta, 6 stata soltanto una 
carreUata frammentaria, con-
fusa, e soprattutto elusiva sur 
gli avvenimenti che precedet-
tero U referendum istituzio-
note. 

Non stupisce che, ancora 
una volta, si sia guardato a-
gli avvenimenti di 25 anni fa 
« dimenticando » di ricostruire 
e interpretare i fatti di aUo-
ra anche alia luce di quel 
che & accaduto •dopo*: la 
Tievocaztone per la rievocazio-
ne & quel che la TV ama di 
piu, sul piano della storia. Ci 
si poteva aspettare. perb, al-
meno una certa chiarezza dt-
dascalica. E, invece, alia pun
tata i mancato addirittura un 
centro: non si & minimamen-
te approfondito quale fosse la 
reale posta in gioco neUa al-
ternativa repubblica-monar-
chia; & sembrato, ami, che 
tutta la questione si Tiduces-
se aWawersione dei partiti 
anti-fascisti per casa Savoia 
e, specialmente da parte dei 
Repubblicani Storid, ad una 
generica fedtltd at prindpU 

Inevitable, del resto, dal 
momento che ci si & ben guar-
dati dal mostrare e analizza-
re quail classi, quali interessi 
economici e sociali stessero 
in favore della monorchia o 
della Repubblica, e perchi. 
Tutto i stato visto attraverso 
repisodica piu superfldale: 
basti pensare al posto asse
gnato al movimento popolare 
che ha sempre fatto soltanto 
lo sfondo alia vicenda, rap-
presentato appena da alcuni 
tronconi di fllmati dcWepoca. 
D'altra parte, anche nel qua
dra deu'epUodica, non sono 

state operate le scelte che, se 
non altro, avrebbero dato ai 
telespettatori i necessari ele-
menti di valutazione: si che 
initiative di tmportanza deci-
siva come quella di Togliatti 
(non a caso definita storica-
mente via svolta di Salerno»), 
hanno finito per essere collo
cate sullo stesso piano di al
cuni episodi di cronaca spic-
ciola e, quindi, private del lo
ro autentico contenuto poli
tico. 

Era facile, per questa via, 
giungere alia mistificazione: e 
cosi I stato, infatti, in piu 
puntL basti pensare come la 
ambiguita profonda della DC 
sia stata spacciata addirittura 
per «saggezza», attraverso la 
citazione di alcuni interventt 
di De GasperL E basti ricor-
dare gU accenni aUa posizio
ne dei comandi aUeati, pre-
sentata come assolutamente 
*obiettiva». Ne si pub dire 
che Videa di ricorrere ci 
*teatrino: con gli episodi 
sceneggiati, sia stata di qual
che utaita: al contrario lo 
espediente & servito soltanto 
a permettere a Bolchi qual
che suggestiva inquadratura 
(come quelle del re tra le can-
dele) e, soprattutto, Tintrodu-
zione delVelemento psicologi
co nella rievocazione. Guidon-
do gli attori in una recitazio-
ne che oscUlava conttnuamen-
te tra la declamazione distac-
cata e a verismo (alcuni per
sonaggi ostentavano persino 
inflessioni dialettali), Bolchi 
i riuscito soltanto a « umaniz-
zare* le figure di Vittorio B-
manuele e di Umberto, ri-
schiando di conferire alia 
puntata U consueto taglio da 
teleromanzo-fumetto. E, in
fatti, come in ogni teleroman-
zo che si rispetti. la puntata 
si & conclusa con la * suspen
se* alia vigUia del voto: a 
seguito, che tutti conosciamo, 
al prossimo numero. 

g. c. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Parata al Fori Im
perial i per la festa 

' della Repubblica 
12,30 Sapere 

aLltalia dei dialet-
t i» a cura di Luisa 
CollodL 

13,00 Nord chiama Sud • 
Sud chiama Nord 

13,30 Telegiornale 
15,30 Sport 

Giro dltalia 
17,00 Per i piu piccini 

I I gioco delle cose. 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

c Viaggio dl ritomo » 
di Luigi Baldacci. 

18,45 Incontro con gli 
Scooters 

Presenta Paolo Vil-
laggio. 

19,15 Sapere 
«Pratichiamo uno 
sport» a cura di 
Salvatore Bruno. 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache del lavoro 

20,30 Telegiornale 
21,00 Nascita della Repub

blica 
Seconda parte: «II 
2 giugno» di Vitto
rio De Sica 

22,00 Mercoledi sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 La notte 

Film di Michelange
lo Antonioni 

Radio 1° 
Gtomata radio: or* t , I S , 

2 0 , 2 3 ; fc N l t y t l w u •msica-
Ur, 7 ,10; W—iowi • Starato 
Spwja j t 7,25: La aoctra or
chestra OJ mostcs. Ico^ora; 
• , 3 0 : \M canzoni del mattine; 
9,45: Festa della lUpoaotka, 
11,3a- CoMMt • u f a |a Rcooa-
M k a {tafia**; 12 ; Ua disco 
•or rEstata; 12^1> Fcdarico, 
occetera occatara; 13 ,15: Sor-
vizio d d Cloiaala Radio oal 
S4« Cfro d-ltalia; 13 ,20: I I 
HfcMslHtlOt 14: 0VOM povicff**-
•rat 15,15: 54© Giro dMtalia; 
I f e P i u a i i i i a i par I afccolh 
15,20: Far vol aioianh 18: Ua 
disco oar rEstata; I t . l S : Car-
wot • •steals. 151,30: I ta-
roccM; 19: liilc-i |ii all a coo-
froato; 1 9 ^ 0 : U N disco oar 
restate; 20 .20: Una wisita dal-
riwioaianl, di Erfaamw Mae-
carlo; 2 1 3 0 : Coocerto del llao-
tista Sevariao Gazxeltooi a del 
aiaaista Oiaao Caaino, 

Radio 2° 
s*VBadVao*ar4"J? v^For^^H ^p^w / | * n P f 

a^o, 9 j a , io^to, i i ^ o , 
13^0, 1«\M, 19,30. 22^0, 
24, • . II •attiaiarai 7,40i 

o n Doo dl Fli 
fl a l f l a flamdaial m avaoldaaal - • — • • • - — 

9,50: Dopaia irn'M-
Rita, <D JOOMS Caia; 10,05: 
Un doxo per I'Estate; 1 0 ^ 5 : 
Ckiaajate Roma 3 1 3 1 ; 12,30: 
Alto sraalmento; 13,45: Qoa-
drante; 14,05: So di ajri; 
15,35: PooMridiana; 17,50: 
Parata di saccessr, 15.05: Co
ma a perche; 15,15: Loot 
Flayins; 15,45: Viagfjo in 
Oriente; 19,18: Serniea di So
lo: Senririo special* del Gior-
nala Radio sol 54<> Giro d*lta-
lie; 1 9 ^ 5 : Qua4i itoalio; 
2 1 : lavito alia sera; 22 : Pol-
tronissiaw; 22 .40: Florence 
ftfioMhMjele. Orioinale radiofo-
nko di Lhria Lhrf. 

Radio 3° 
Or* 10 Concerto di apertu

re; 1 1 : I concert] di tola Oar-
tok; 11.30: Ceora Fnillpp Ta-
lemann; 12: Llnformatore et-
nomasicoloficos 12,20: Moti-
ch* paralKle; 13: l a H r a n n o . 
14: Pazzo dl orataraj 14,20: 
Giovanni Bonavantara Vhria-
ni; 14,30: Metodramma in sin-
teal, L'afo neinmaarazzoj 
15.45] Piccolo pianetat 19.15: 
Oajaaajio a atraarinaky, n corn 
dl Boris Parana; 20,15: 
L'lakMn; 2 0 ^ 5 : Idea o rattl 
dalla araalcai 211 I I 
dal Toraoi 21 ,30: 
ScrlaMn; 22 ,30: Omaaaio • 

• c a n dl 

GREGORY (Via Gregorlo VII 
n. 180 - Tel. 6380600) 
Koblnson nell'lsola del corsarl 
con D. Mc Gulre A d>4> 

HOLIDAY (Largo Benedetto 
Marcello . Tel. 858.326) 
Sacco e Vanzetti, con G. M. 
Volontc DR 4>d>#> 

KING (Via Fogliano, 3 - Te-
lefono 831.95.41) 
I.a supertestimone, con M. 
Vitti (VM 18) SA 4>4> 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Shango la pistola lnfallihile, 
con A. Steffen A 4> 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Non tlrammatizziamo . . . solo 
tiueslione di c o m a (prima) 

MAZZ1N1 (Tel . 351.942) 
L'uomo che venne dal nord, 
con P. O'Toole A • 

METRO • DRIVE-IN (Telefo
no 609.02.43) 
Shango la pistola infalllblle, 
con A. Steffen iA 4> 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Mio padre Monslgnore, con L. 
Capolicchlo C 4> 

MIGNON D'ESSAI (T. 869493) 
Una coppia sposata, di A. King 

(VM 14) DR • • 
MODERNO (Tel. 460.285) 

II sesso del diavolo (Trlttlco) 
con R. Brazzi (VM 18) DR 4> 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460.285) 
Le novizie, con A. Girardot 

(VM 18) SA 4> 

Lo el«U oho appaiono a«> 
•aoto al tloMS del rilai 
eorrurpoBdoao alia •*• 
raeate almalfloaaJo— tea 
Ceaerlt 
A a ATveat 
C a Comico 
DA s Dlaegno 
DO a Dooameatarla 
DR s PTlwmarlao 
O = Glallo 
M s Musical* 
S a Oentlmeatala 
• A s Batlrloo 
f M a • torico-asltalagtao 
O aoctzo fflndino ml fllai 
vlen* oapraaaa oal 
M f a M i t e t 
4>4>4>4>4> a eeeesloaal* 

• • f * a otttmo 
4ro> • auono 
.. 44> a discrete 

4 m mediocre 
V M M m vletato «1 

N E W YORK (Tel . 780.271) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy 

SA 4>4>4> 
OLIMPICO (Tel . 302.635) 

II sasso in hocca, con A. Di 
Leo (VM 14) DR • • • 

PALAZZO (Tel . 495.66.31) 
Agcnte 007 l icen/a di uccidere 
con S. Connery G • 

PARIS (Tel . 754.368) 
Confessione di un commissa
rio di polizia al procuratore 
della Repubblica, con M. Bal
sam (VM 14) DR 4>4>4> 

PASQUINO (Tel . 503.622) 
The last Warrior 

QUATTRO FONTANE (Tele-
fono 480.119) 
La mummia, con P. Cushing 

G • 
QUIRINALE (Tel. 462.653) 

Cinque pezzi facili, con J. Ni
cholson (VM 14) DR • • • 

Q U I R I N E T T A (Te l . 679.00.12) 
Rassegna film dell'orrore « Chi 
glace nella mia bara?» 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
II gatto a nove code, con J. 
Franciscus (VM 14) G • • 

R E A L E (Tel . 580.234) 
La grande fuga, con S. Mac 
Queen DR • • • 

R E X (Tel . 864165) 
Robinson nell'lsola del corsarl 
con D. Mc Guire A • • 

RITZ (Tel . 837.481) 
Agente 00? licenza dl ucci
dere. con S. Connery G 4> 

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

ROUGE E T N O I R (T . 864^05) 
Terrore e terrore (prima) 

ROYAL (Te l . 770.549) 
II piccolo grande uomo, con 
D. Hoffman A • • • 

R O X Y (Tel . 870504) 
Due sporche carogne, con A. 
Delon G 4> 

S A L O N E MARGHERITA (Te-
lefono 679.14^9) 
Aiuto! mi ama una \ crg ine 
con V. Vendell (VM 18) S 4> 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
L'amica delle 5 1/2, con B. 
Streisand S 4>4> 

SMERALDO (Te l . 351381) 
Un uomo, oggi, con P . New
man (VM 14) DR • • • 

S U P E R C I N E M A (Te l . 485.498) 
Questo sporco mondo meravi
glioso (VM 18) DO 4> 

TIFFANY (Via A. De Pretis -
Tel. 462.390) . 
Aiuto! mi ama una vergine 
con V. Vendell (VM 18) S d> 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'uomo dagli occhi dl ghlac-
cio, con A. Sabato G 4> 

T R I O M P H E (Te l . 838.00.03) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR d>4>4> 

U N I V E R S A L 
La califfa, con U. Tognazzi 

iVM 14) DR + • 
VIGNA CLARA (Tel. 320359) 

La supertestimone, con M 
Vitti (VM 18) SA • • 

VITTORIA (Te l . 571357) 
; Questo pazzo pazzo pazzo paz-
• zo mondo, con S. Tracy 

SA 4>4>4> 

Seconde visioni 
ACILIA: I vendicatori dell'Ave 

Maria 
ADRIACINE: Shalakft, con S. 

Connery A d> 
AFRICA: lo non spezzo, rompo! 

con A. Noschesc C 4> 
AIRONE: Brancaleone al le cro

ciate, con V. Gassman SA d>4> 
A L A S K A : T n r a ! T o r a ! T o r a ! 

con M . Balsam D R 4> 
ALBA: I dne maggiolini piu 

matti del mondo, con Fran-
chi-Ingrassia C d> 

ALCE: La spina dorsale del 
diavolo, con B. Fehmiu DR 4> 

ALCYONE: Una Incertol* con 
la pelle di donna, con F. Bol
kan (VM 18) G 4> 

AMBASCIATORI: Torn! Tora! 
Tora! con M. Balsam DR d> 

AMBRA JOVINELLI: Splendorl 
e miserie di Madame Royale, 
con U. Tognazzi e rivista 

( V M 18) D R 4>4> 
ANIENE: Lo chiamavano Trinl-

ta. con T. Hill A 4> 
APOLLO: I guerrieri, con D. 

Sutherland A 4>d> 
AQUILA: lo sono la legge, con 

B. Lancaster A 4> 
ARALDO: Ma che musica mae

stro, con G. Nazzaro M • 
ARGO: n glardino del Finzi 

Continl, con D. Sanda DR d>4> 
ARIEL: l o non spezzo...rompo, 

con A. Noschese C 4> 
ASTOR: In fondo alia piscina, 

con C. Baker G d> 
ATLANTIC: Uomini contro. con 

M. Frechette DR 4>4>4>d> 
AUGUSTUS: l o sono la legge. 

con B. Lancaster A d> 
AURELIO: 11 nonno surgelato. 

con L. De Funes C 4> 
AUREO: La califfa, con U. To

gnazzi (VM 14) DR 4>d> 
AURORA: La eartca del 101 

DA • • • 
AUSONIA: Splendor! e miserie 

di Madame Royale, con U. 
Tognazzi (VM 18) DR d>4> 

AVORIO: L'agfnato, con R. 
Widmark A 4>4> 

BELSITO: Un provinciate a 
N e w York, con J. Lemmon 

SA 4> 
BOTTO: Rio Lobo, con J. Wayne 

A *4> 
BRANCACCIO: II glardino del 

Flnrl Continl, con D. Sanda 

BRASIL: lo nun spezzo...rompo, 
con A. Nobchuso C • 

BRISTOL: Lo hlrauo vizio del
la sigilora Ward, con E. Fe-
nech (VM 18) G 4> 

BROADWAY: In rondo alia p i 
scina, con C. Baker G 4> 

CALIFORNIA: L'uomo venuto 
dal nord, con P. O'Toole A • 

CASSIO: Citta vlolcnla, con C. 
Bronson (VM 14) DR 4> 

CASTELLO: Lo chiamavano 
• Trinita, con T. Hill A 4> 
CLODIO: Le topple, con M. 

Vitti (VM 14) SA + 
COLORADO: lo sono la legge. 

con B. Lancaster A 4> 
COLOSSEO: Una prostituta al 

servlzio del pubblico cd in rc-
gola con le leggi dello stato, 
con G. Ralli (VM 18) DR 4>d> 

CORALLO: Corbari, con G. 
Gemma DR 4>4>4> 

CRISTALLO: Stanza 17-17 pa-
lazzo delle tasse ufflclo impu-
ste, con G. Moscliin C 4> 

DELLE MIMOSE: Cromwell, 
con R. Harris DR 4>4> 

DELLE ROND1NI: Corbari, con 
G. Gemma DR • • • 

DEL VASCKLLO: Una lucertola 
dalla pelle dt donna, con F. 
Bolkan (VM 18) G + 

DIAMANTE: Stanza 17-17 pa-
lazzo delle tasse ufflcio impu-
stc, con G. Moschin C 4> 

DIANA: L'uomo che venne dal 
nord, con P. O'Toole A 4> 

DORIA: l o nun spezzo...rompo, 
con A. Noschesc C d> 

EDELWEISS: Perseo l'lnvincl-
bile, con R. Harrison SM d> 

ESPERIA: La califfa, con U. To
gnazzi (VM 14) DR • • 

ESPERO: lo sono la legge, con 
B. Lancaster A 4> 

FARNESE: Alle 10 mattinata: 
AU'armi siam fascist! 

DO • • • • 
Non si uccldono cosi anche 1 
cavalli? con J. Fonda 

DR • • • 
FARO: lo sono la legge, con B. 

Lancaster A • 
GIULIO CESARE: II clan dei 

due borsalini, con Franchi-
Ingrassia C 4> 

HARLEM: El Condor, con L. 
Van Cleef A • 

IMPERO: Lo Irrltarono e Sar-
tana li fece fuori tutti, con J. 
Garko A d> 

INDUNO: L'ultimo omicldio, 
con A. Delon (VM 14) G 4> 

JOLLY: Le foto proibitc di una 
signora per bene, con D. Las-
gander (VM 14) G 4> 

JONIO: lo non spezzo...rompo, 
con A. Noschese C 4> 

LEBLON: Lo chiamavano Tri
nita, con T. Hill A 4> 

LUXOR: Una lucertola dalla 
pelle di donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G • 
MADISON: Un uomo chiamato 

Cavallo 
NEVADA: Prendi la colt e prc-

ga 11 padre tuo 
NIAGARA: Tora! Tora! Tora! 

con M. Balsam DR 4> 
NUOVO: Un provincialc a New 

York, con J. Lemmon SA • 
NUOVO OLIMPIA: A qualcunu 

place caldo. con M. Monroe 
C • • • 

PALLADIUM: Fraulcin Doctor, 
con S. Kendall DR • • 

PLANETARIO: Ventl lucenti, 
con Miklos Jancso 

PRENESTE: Una lucertola dalla 
pelle di donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G • 
PRINCIPE: Una lucertola con 

la pelle di donna, con F. Bol
kan (VM 18) G • 

RENO: Soldato blu, con C. Ber
gen (VM 14) DR • • • • 

RIALTO: II rito. con I. Timlin 
(VM 18) DR • • • 

RUBINO: Woodstock (m origi
nate) M • • 

SALA UMBERTO: La mortp rl-
sale a ieri sera, con R Val-
Ione G • 

SPLENDID: Corrl uomo corri. 
con T. Milian A • 

TIRRENO. Chiuso per restaur.. 
TRIANON: Ursus gladiatnrc ri-

bellc, con J. Greci SM • 
ULISSE: I guerrieri, con D. Su

therland A • • 
VERBANO: lo sono la legge. 

con B. Lancaster A • 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Cartoni animati 

e Ridolin! 
ELDORADO: Una prostituta al 

servlzio del pubblico ed in re-
gola con le leggi dello stato. 
con G. Ralli (VM 18) DR • • 

NOVOCINE: L'uomo dalle due 
ombre, con C. Bronson DR 4> 

ODEON: Esperienze di una gio-
vane cameriera 

ORIENTE: II cadavcrc dagli 
ar t ig l i d'acciaio, con M . Ro-
nct (VM 14) G • • 

PRIMAVERA: Robin Hood l'ar-
ciere invincibile 

Sale parrocchiali 
AVILA: La colomba non deve 

volarc, con H. Buchholz A • 
BELLARMINO: I due gladiatori 
BELLE ARTI: I marina! della 

domenica, con R. Morse C • 
CASALETTO: TotO al giro 

d'ltalia C • 
CINE SAVIO: Gli ammutinati 

dello spazio 
CINE SORGENTE: Drakut il 

vendicatore, con M. Petri 
SM • 

COLOMBO: La bella addormen-
tata nel bosco DA • • 

COLUMBUS: L'incredibile fur-
to di Mr. Girasole, con D. Van 
Dyke SA • • 

CRISOGONO: La cortina di 
bambu, con D. Duryca A • 

DELLE PROVINCIE: I d o e n e -
mici, con A. Sordi SA • • 

DEGLI SCIPIONI: ZOtl odlssea 
nello spazio, con K. Dullea 

A • • • • 
DUE MACELLI: Le avventttre 

di Pippo Trippa e Nicola Gor-
gonzola 

ERITREA: Franco e Ciccio la-
dro e gnardia C 4> 

EUCLIDE: Watang il favolo&o 
impero del mostri 

FARNESINA: Zan il re della 
ginngla 

GIOV. TRASTEVERE: Tre su
perman a Tokio, con G. Mar
tin A 4> 

GUADALUPE: Franco e Ciccio 
gnardia e ladro C d> 

LIBIA: Spartacns, con K. Dou
glas DR 4>4>4> 

MONTE ZEBIO: La lunga o m -
bra gialla, con G. Peck A • 

NATIVITA': D. lungo dnello, con 
Y. Brynner A 4>4> 

NOMENTANO: I mostri del la 
citta sommersa, con F. Gruber 

A • 
NUOVO D. OLIMPIA: Glnlietta 

e Romeo, di Castellan! 
DR • • 

ORIONE: Spartacns, con K. 
Douglas DR 4>4>4> 

PANF1LO: Speedy e Silvestrn 
indagine su un gatto al di co
pra di ogni sospetto DA • 

REDENTORE: Dio perdoni la 
mia pistola, con W. Preston 

A • 
RIPOSO: Se e martedi deve e s 

sere U Belgio, con I. Mac 
Shane SA • 

SACRO CUORE: Marcelllno e 
padre Brown S 4> 

SALA S. SATURNINO: Barqnr-
ro, con L. Van Cleef A 4> 

SALA URBE: II colosso di Rodi 
con L. Massari SM • 

SALA VIGNOLI: Dalex II fn-
tnro tra an milione di anni. 
con P. Cushing A • • 

S. FELICE: Djanfto spara per 
primo, con G. Saxon A • 

SAVERIO: I deportati dl Bota
ny Bay 

SESSORIANA: Penslero d'amn-
re, con Mai S 4> 

TIBUR: n prezzo del potere, 
con G. Gemma A 4>d> 

TIZIANO: Alice nel paese del lo 
mermvlglie DA 4>4> 

TRASPONTINA: D plitolero se -
gnato da DIo 

TRIONFALE: I lnpl attaccano 
In branco, con B . Hudson 

ri 

i 
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Mentre si estende nel paese la lotta unitaria per il piano degli asili-ni 

La PC tenta ancora di salvare TONMI 
II 25 giugno al Senato dibattito sulla mozione del PCI per lo scioglimento delFente - In un loro documento i 
senatori dc difendono il «carrozzone» e chiedono maggiori finanziamenti - Lettera aperta aiFon. Gotelli del 

sindaco di Grosseto - « Impossibile una vera riforma d ell'assistenza se non si abolisce subito l'ONMI » 

La DC ha tentafo senza riusclrcl di bloccare I'inchiesta gludi-
ziaria sull'ONMI. Ora si contrappone al Senato alia mozione comu-
nista, che chiede lo scioglimento Immedlato dell'ente, con un 
proprio documento che propone addirittura maggiori finanziamenti 
all'ONMI. Nella foto: una fase dell'inchtesta sugli asill controllati 
dall'ONMI condotta del pretore Infellsl. 

Un altro carrozzone da abolire 

Ex Gil: la DC 
si e venduta 

anche le palestre 
I movimenti giovanili e le associazioni ricreative 
chiedono che il patrimonio ancora esistente sia 

trasferito alle Regioni e agli enti local! 

La richiesta che sia posta 
fine alia sistematica dilapi-
dazione del patrimonio della 
ex GIL — che ammonta a 
quasi 40 miliardi di lire e che 
comprende impianti sportivi. 
colonie. alberghi. cinema, ter-
reni. edifici vari — e che 
tutti i beni attualmente am-
ministrati dalia Gioventu Ita-
liana. un « carrozzone » crea-
to dal regime democristiano 
che ne ha fatto una propria 
leva di potere siano trasferl-
ti alle Regioni e agli enti lo
cal!. e stata formulata. in una 
conlerenza stampa che si e 
svolta a Roma, dai movimen
ti giovanili della DC. PCI, 
PSI. PSIUP. PRI. dalla Gio
ventu aclista. UISP AICS (as-
sociazione circoli sportivi). 
dalle associazioni per il tem
po libero ARCI. ENARS. EN-
DAS e dalla Casa della cul-
tura. 

Un vastissimo schieramento 
di forze. come si vede. che 
Bull'onda dei movimenti di lot
ta da tempo esistenti in varie 
citta italiane per una desti-
nazione sociale ed una gestio-
ne democratica del patrimonio 
appartenente al regime fascl-
sta. accogliendo 1'invito delia 
Pederazione g:ovanile comuni-
sta. ha aperto una «verten-
ia n con il governo. 

Marango per i giovani socia-

II governo ammette 

Costa di piii 
assicurare 

l'automobile 
L'aumento delle tariffe del-

rassicurazione auto e gia in 
•tto. Lo conferma il sottose-
gretario all'Industria, Lucio 
Mariano Brandi. affermando 
che « non potranno essere piu 
concessi dalle imprese assicu-

ratrici quegli sconti. anche di 
notevole misura. che finora 
sono stati concessi per moti-
vi concorrenziah». La legge 
del governo. istituendo I'ob-
bligo senza istituire il ser-
vizio pubblico relalivo, ha 
quindi creato una situazione 
di mcnopolio dell'offerta che 
costa cara al cittadino. Quan-
to alia tabella delle tariffe che 
U minlstro dell'Industria de-
ve emanare, Brandi ha detto 
che questa «sara anche in 
fun&ione della possibile ridu-
zione dei sinistri»: cioe non 
ridurranno le tariffe attuali 
come sarebbe logico atten-
dersi dal forte aumento nel 
numero degli assicuratl e con 
seguente riduzione di spese 
general!. Brandi. inflne, re-
spinge la naztonalizzazione 
perche questa sarebbe neces-

' saria solo ...qualora si mani-
festa&sero «inconvenient!». I 
rincari e 1'alto Iivello delle 
spese general! attuali, evlden-
temente, non sono consideratl 
«Inconvenient! » meritevoll dl 

ilderazione dal governo. 

listi. Pizza per i giovani de-
mocristiani. Borghini e Vel-
trone per i giovani comunisti. 
Farnetani per i sindacati 
CGIL. CISL. UIL del persona
te di pendente dalla Gioventu 
Italiana. anche a nome delle 
altre organizzazioni che hanno 
aderito all' iniziativa, hanno 
annunciato di avere chiesto 
un incontro con il presidente 
del Consiglio. on. Colombo, e 
con 1 gruppi parlamentari. 

Nel corso di questi incontri 
sara opposto un netto «no» 
al proposito governativo di no-
minare un nuovo commissa-
rio della Gioventu Italiana. in 
sostituzione del Commissario 
dimissionario. prof. Gianfran-
co Merli. eletto deputato nel-
le liste della DC. 

I movimenti giovanili demo-
cratici e le associazioni ricrea
tive e culturali. i sindacati 
chiedono che la effettiva liqui-
dazione dell'ente. da realizzar-
si entro la fine del 1971. non 
possa essere affidata ad un 
nuovo commissario. dato che 
1'esperienza ha dimostrato che 
per quella via e sempre pas-
sata la linea della conserva-
zione di uno stato di cose 
inammissibile. La proposta e 
invece quella di affidare il di-
sbrigo degli affari correnti ad 
un curatore. affidando invece 
ad una commissione parla-
mentare. soggetta quindi al 
controllo de 1 Parlamento. in-
tegrata con la presenza deter-
minante dei rappresentanti 
delle organizzazioni interessa-
te alia riforma, oltre che delle 
associazioni degli enti locah e 
delle Regioni. il compito di 
procedere alia liquidazione 
della Gioventu Italiana e al 
passaggio dei beni e del per-
sonale alle Regioni e agli en
ti local!. 

Nel corso del dibattito e sta
ta documentata la sistemati
ca alienazione dei beni della 
ex GIL e le precise contesta-
zioni della Corte dei Conti che 
affermd I'illegittimita dell'ente 
e del regime commissariale 
che non hanno adempluto alio 
obbligo posto dal decrcto del 
2 agosto 1943 per la soppres-
sione del partlto fasclsta e dl 
tutti gli organism! da esso 
creati tra cui, appunto. la 
GIL. Alcune cifre: nel 1948 
le unit* immobiliari erano ol
tre 1000. ora si sono ridotte 
a 431. cioe sono state vendute, 
con il pretesto di far fronte 
a spese di gestione. circa 12 
miliardi di lire di patrimo
nio. E tuttavia 1'attuale ge
stione commissariale ha accu
mulate un debito di 13 miliar
di di lire. 

Tanto spreco. nel momento 
In cui eslste una enorme ca-
renza di servlzl soclall, non e 
piu tollerabile. I movimenti 
giovanili e le organizzazioni 
sindacali e ricreative hanno 
giusUmente sottolineato come 
la loro iniziativa faccia parte 
di un discorso piu amplo, cui 
sono interessate tutte le forze 
democratlche del paese: II dl-
scorso delle riforme, per le 
quali sono in lotta milloni di 
Iavoratori. 

La mozione dei senatori co
munisti sull'ONMI sara di-
scussa il 25 giugno a Palazzo 
Madama. Il documento del 
PCI — primo firmatario il 
compagno Terracini — «im-
pegna il governo a trasfenre 
immediatamente alle Regioni, 
mediante un decreto delegato 
come previsto dall'art. 17 del
la legge Hnanziaria regionale, 
le competenze, le funzloni, i 
mezzi finanziari e il persona-
le attrlbuito all'ONMI dnlle 
leggi vlgentl, affinche i servl
zl siano organizzfttl e ammini-
strati secondo 1 principl del-
l'autonomla e del decentra-
mento stabiliti dalla Costitu-
zione ». 

Percl6 il governo — preci-
sa la mozione del senatori co
munisti. come peraltro richie-
sto dalla proposta di leg
ge comunista alia Camera — 
« e impegnato a procedere al
ia liquidazione dell'ONMI. pro-
muovendo i provvedimenti le-
gislativi necessari per lo scio
glimento dell'ente ». 

II « nodo dell'ONMI » vie 
ne dunque al pettine. La DC, 
dopo aver tentato dl blocca
re 11 pretore Infelisi e di evi-
tare il dibattito parlamentare, 
«ha presentato ora una sua 
mozione al Senato ». 

In essa la DC ammette una 
«inadeguatezza » dell'ONMI 
nell'opera di vigilanza sugli 
istituti per mlnori, ma per sot-
tolineare che elb e DOtuto av-
venire per la « insufficienza di 
mezzl finanziari» annualmen-
te assegnati all'ente. 

Conclusione: la DC chiede 
che «in attesa delle riforme 
strutturali, il governo promuo-
va tutti i provvedimenti ne
cessari perche l'ONMI possa 
svolgere con mezzi adeguati 
i compiti che derivano dalla 
legge istituzionale ». Altro che 
scioglimento! La DC pretende 
altri miliardi da gettare nel 
pozzo senza fondo da cui Pe-
trucci e soci hanno potuto per 
tanti anni attingere a plene 
mani. 

La manovra. questa volta, 
e per6 piu subdala. Si vanta 
una « disponibilita » dell'ente 
ad adeguarsi alle nuove esi-
genze di « rinnovamento socia
le e politico del paese ». E la 
Gotelli, nella sua campagna di 
rilancio dell'ONMI che sta 
conducendo sulla rivista del
l'ente, torna a vantare inesi-
stenti merit! nell'opera di me-
dlcina preventiva a favore del
la madre e del bambino, co
me se l'alto indlce di morta
lity infantile in Italia, addirit
tura piii elevato di quello del
ta Grecia. non fosse anche 
una conseguenza del fallimen-
to dell'ONMI in questo delica-
to settore assistenziale. 

La disinvoltura con cui la 
presidentessa dc sta condu
cendo la sua « controlnchie-
sta» sull'attivita dell'ente. 
ignorando le critiche e le ri-
serve emerse in piii occasio-
ni anche da parte di dirigenti 
nazionali e focali dell'ONMI. 
ha provocato una risposta del 
sindaco di Grosseto, Giovanni 
Finetti, che ha rivolto all'on. 
Gotelli una « lettera aperta ». 

II sindaco Finetti, replican-
do nella sua qualita di mem
bra del comitato esecutivo na-
zionale e di presidente del 
comitato comunale dell'ONMI, 
ricorda la sua astensione sul 
voto dell'll marzo scorso 
(chiesto dalla Gotelli dopo lo 
Intervento della magistratura) 
e I'esplicito rigetto dell'ultima 
parte del documento in cui si 
affermava «la consapevolez-
za che 1'ente abbla assolto, 
nella limitatezza delle sue di
sponibilita finanziarie. i com
piti affidati dalla legge ». Ta
le atteggiamento critlco — di
ce Finetti — «non e deri-
vato da un atteggiamento pre-
giudiziale. ma da una convin-
zione da tempo maturata cir
ca Pinsufficienza organica del
l'ONMI, per la sua tara istitu
zionale. per la sua struttura e 
per la sua gestione, a copri-
re 1'arco dei bisogni dell'assi-
stenza infantile n. 

« l o contesto come infonda-
te le sue recriminazioni sulla 
scarsa disponibilita di mezzi e 
di spazio operativo e trovo, 
mi consenta. grottesco il vo-
ler. solo ora, coinvolgere II st-
sterna nel crollo operitivo del
l'ONMI». dato che 1'ente «e 
stato. ed e, un meccanismo 
importante di questo sistema. 
Sono percib convinto — con
clude la lettera — che ogni 
discorso sulla trasformazlone o 
sulFammodemamento dell'en
te, che viene alimentato in so-
stanza per prefigurare una so-
luzione di riforma minima. 
non sia altro che una battaglia 
di retroguardia: 1'obiettivo dl 
fondo sta nello smantellamen-
to dell'ONMT, proprio perche 
puntello e chlave di volta di 
questo sistema assistenziale e 
proprio perche con la sua sola 
presenza costituisce un serio 
intoppo e ostacolo ad una ri-
considerazione globale de! 
gravi probleml deH'assistenza 
all'infanzia ». 

Nuove trattative 
per il confratto 
degli alberghieri 
Le trattative per risolvere la 

vertenza per il rinnovo del con
tralto nazionale di lavoro de
gli alberghieri verranno ripre-
se. al ministero del Lavoro. il 
9 giugno prossimo. 

Ieri mattina. intanto. il sot-
tosegretario al Lavoro on. To-
roa ha prcsieduto una riunione 
congiunta delle parti interessa
te alia vertenza e, nel pome-
riggio. si e incontrato separa-
tamente con le delegazioni dei 
Iavoratori e con quella dell'as-
sociazione albergatori (FAIAT). 
Nel corso degli incontri sono 
state approfonditc ulteriormen-
te le posizioni delle parti sui 
«punti qualiflcanti» del con
tralto. 

CHIESTO UN INCONTRO PER SBLOCCARE LA SITUAZIONE 

LETTERA DELLE REGIONI 
A COLOMBO SUI DECRETI 

FIRENZE. 1 
In seguito alia riunione dei president! delle 

Assemblee regionali a statuto ordinario, svol-
tasi a Firenze il 28 maggio scorso, i presi
dent! della Lombardia. della Toscana e del 
Piemonte — Colombo, Gabbuggiani e Vitto-
relli — hanno inviato al presidente del con
siglio dei ministri anche a nome dei loro 
colleghi, una lettera nella quale si avanza 
la richiesta di un incontro, per valutare in-
sieme la situazione « assai grave e delicata », 
della trasmissione dei decreti di trasferimento 
delle funzioni amministrative dello Stato alle 
regioni. 

Nella lettera si ricorda come, nella loro 
riunione di Firenze, i presidenti delle as
semblee di tutte le Regioni a statuto ordina
rio abbiano unanimemente espresso le loro 
preoccupazioni per la legge e abbiano messo 
in rilievo soprattutto la grave situazione che 
verrebbe a verificarsi nel caso che i decreti 
legislativi non solo ritardassero. ma addi
rittura non potessero esaurire 1'intero loro 

iter formale entro l'anno in corso: cosa que
sta che potrebbe far scattare il meccanismo 
previsto daU'articolo 18 della legge 16 mag
gio 1970: cioe praticamente il rinvio fatto al 
primo gennaio 1973 del concreto esercizio, da 
parte delle regioni dei poteri loro assegnati. 

L'incontro richiesto appare, quindi. assolu-
tamente urgente in modo che sia consentito 
— conclude la lettera — sia ai consigli re
gional! sia alio ste?so Parlamento di « affron 
tare quebta delicata ' fase della costituente 
regionale con quella chiarezza politica e isti
tuzionale che in questo momento e assoluta-
mente opportune e indispensabile t>. 

Analoga lettera e stp.'.a inviata al senatore 
Giorgio Oliva. presidente della commissione 
interparlamentare affari regionali del Senato. 
per un incontro che consenta uno scambio 
approfondito di idee fra i presidenti delle 
assemblee e i parlamentari che stanno in 
questi giorni affrontando i gravi e delicati 
problemi conseguenti aH'attuazione dell'ordi-
namento regionale. 

BIBUOTECA 
D a U RESISTENZA 
Otto vohmi hi cofamtto L 8JM0 

NeHe mani del n e m k j 
6 . PAJETTA 
Douce France 
DE JACO 
le quattro giornste di Napoli 
KATZ 
Morte a Roma 
NOZZOLI 
Ouelli di Bulow 
BERGONZINI 
Ouefli che non si arresero 
OE MICHELI 
7° Gap 
MILAN 
Fuoco in pianura 

IVA 
COSA 
VUOL Dl RE? 

In Francia e in Belgio si chiama T VA. In Germania MWS. In Olanda BTW. In 
Italia, Imposta sul Valore Aggiunto. Ma la novita e questa: con TI VA le detrazioni dal-
Timposta dovranno derivare direttamente e unicamente dalla vostra documentazione 
contabile. E una ragione di piu per meccanizzare la vostra contabilita. Perche meccaniz-
zare la contabilita non significhera soltanto maggiore efficacia di controlli gestionali, ra-
pidita di procedure o verifica deH'efficienza, ma anche la migliore tutela della posizione 
fiscale dell'azienda. Questo sanno per esperienza tutte le aziende che negli altri paesi del 
Mercato Comune dove Fimposta e gia in vigore si sono affidate a Olivetti per il rinnova
mento dei loro sistemi contabili. nlii#»III 
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DA PARTE Dl UN GRUPPO DISCALMANATI »*".» *) Nel nuovo quartfere di Spinaceto 

INCIDENTI ALL OLIMPICO 
I - 1 
I Tra Ajax e Panathinaikos i 

i 
Gli altri risultati 

I 
Coppa dei 
Campioni: 

joggi la finale j 
J D o m a n i il j retour- I 

match Coppa delle ' 
I Fiere Leeds-Juve - TV j 

domani: Campioni re- | 
| gistrata sul 1° ore 14, 
. Fiere diretta sul , 1° 
I Due gfornate inlenslssime I 

I
per i l calclo in campo in- I 
ternazionale: oggl infalf l a 
Wembley si gioca la finale 

I (in partita unica) della Cop
pa del Camoioni tra gli I 

Io landes i dell'Aiax c i greci I 
del Panathinaikos e domani . 
invece sara la volta del re- I 

I tour matche tra Juventus e ' 

I Leeds (in Inghilterra). I 

Per quanto riguarda la | 
scconda partita che si gio 

I chera domani, la Juve e ar- I 
rivata oggi a Leeds ove I'at ' 

I t e n d e un compito molto dif
ficile dato i l paregglo (2-
2) nella partita di andata. 

I Ambedue le partite saran I 
no trasmesse in TV: quel- I 

I la di stasera sara mandata . 
in onda domani registrata, I 
sul 1. alle ore 14, mentre 

I que l l a della Juve sara in di- I 
retta sul 1., a partire dalle | 
ore 20,25. 

I 1 

Bologna-Swindon 3-1 
HOLOGNA: Vavassori; Rover-

si, Kcdelc; Crescl, Jantch, Gre-
gori; I'cranl, Itizzo, Savoldl, 
HiilK.trelll, Fate . 

SWINDON T O « > : TJownsbo-
rougli; Thomas. / ollopc; But
ler, llarlauri, Smart; I'cplow, 
GOUKII, Horsflcld, Noble, Kogers. 

Arhltro: Ttiomas. 
MAHCATOIM: nel prlmo tem

po at 37' Uulgarelll; nella rl-
presa al 23' 111 mo, al 32' Noble, 
,il 4.V Cresii. 

Cagliari-C.Palace 20 
CWG1.1AKI: Alliertosl; Martl-

r.ulonna, Munciii; I)c Petri, Nic-
colai, Tomaslnl (dal 59" Great-
l i ) ; Dumciighiiil, Ncne, Gorl, 
Cera. Illva. 

CRISTA I- PALACE: Jackson: 
P.i.Mic. I.oughlan: Kemper. 
Mcconnich, l l l j th; Warthon. 
Tamlilini;, Queen, Illrclu'iiall, 
T.ivlor. 

VUItlTKO: Smith di G l o u c e 
ster. 

MYRCATOIU: nel prlmo tem
po, al 6' KIv.i: nella ripresa al 
2(i' Hi\a 

Blackpool-Verona 4-1 
VKRONA: Colombo: I.audlni, 

S i m l a ; Gohhi, It.ittistont. M.i-
sciil.iitn; lierganiaschi, Ma/ianti 
(IJ'Amato), Clerlcl, lUasietti. 
Ora/i. 

BLACKPOOL: Burridge; Ni
cholson, Hattou (dal 74' John
ston); Mcgrotti. Alitick, Sutld.i-
l»\ (dal B8' James): Hums, 
Green, Craven, Suildick, Hut-
chiusoii. 

ARBITRO: Wallace. 
MARCATOR1: nel prlmo tem

po al 9" Aleock; nella ripresa: 
al 9' Clerlcl, al 31' Suddaliy, al 
27' Jaincs, al 40' Hutchinson. 

Huddersfield-Samp 3-2 
SAMPDORIA: Pellizzaro; Sa-

badlnl, Sabatinl: Negrisolo, 
Spanio, Llppl; Francesconl, Lo-
detti, Crlstin, Salvl. Fotla 

IIUDDERSF1ELD: Lawson; 
Jones, Calrke; S. Smith, Ellam, 
Cherry, Hoy, D. Smith (dal 50* 
Chapman), Wurthlnton, Barry. 
Lawson. 

ARBITRO: Tinkler (G. Bre-
tagna). 

MARCATORI: nel primu tem
po al 43' Francesconl; nella ri
presa al 24' e al 31' Chapman, 
al 34' Crlstin, al 41' ChernJ. 

Inter-Bromwich 1-0 
INTER: Bordon; Bedln, Fac-

chctti; Fabblan, Glubertonl, 
Bellugi; Jair, Bertini, Boninse-
gna, Frustalupl, Achllll. 

WEST RROMWICH: Osborne; 
Hughes Wilson; Cantello, Wile, 
Kayc; Suggett, Brown, Astle, 
Hope, Hartford. 

MARCATORE: nella ripresa 
al 7' Bertini. 

Le classifiche 
GRUPPO 1 

Pt G V N P F S 
Bologna U 3 2 1 0 8 5 
Huddersheld 11 3 2 0 1 7 5 
Suilldou T. 10 3 1 I 1 7 6 
Sampdoria 3 3 0 0 3 3 9 

GRUPPO 2 
Pt G V N P F S 

Cagliari 8 3 2 0 1 4 2 
Inter 7 3 1 2 0 3 2 
Crystal Palace 5 3 1 1 1 2 3 
W. Bromuich 3 3 0 1 2 2 4 

GRUPPO 3 
Pt G V N P F S 
11 3 1 1 I 8 7 
10 3 2 1 0 5 2 

8 3 1 1 1 5 4 

Blackpool 
Stoke City 
Roma 
Verona 3 3 0 1 2 4 9 

II piu bravo il nazionale inglese Banks 

La Roma di misura (1-0) 
perde con lo Stoke City 

INVA50 
IL CAMPO 

Nei violenti scontri tra gruppi di tifosi e polizla 
coinvolto anche il pubblico estraneo aH'«inva-
sione » - Feriti e contusi • Auto danneggiate 

Un gruppo di scalmanatl ti
fosi ha provocato ieri sera 
all'Olimpico, gravi incidenti, 
culminati con il ferimento di 
cinque agenti dell'ordine, di 
cui uno in modo piuttosto 
seriamente. • . 

Si giocava l'incontro di ri-
torno del Torneo anglo-italia-
no, tra la Roma e lo Stoke 
City. I gialiorossi stavano 
perdendo per 1-0 e l'arbitro, 
visto che negli ultimi minutl 
la partita stava degenerando 
in nssa, per i duri colpi che 
si scambiano i glocaton, on- I te dei lifosi. 

stato sotto l'accusa di istiga-
zione. Si tratta del mutilato 
cosentino noto capotifoso, Gia-
como Chiodo. 

I violenti scontri si protrae-
vano in campo per oitre 
un'ora e, successivamente, ri-
prendevano al di fuori dello 
stadio dove si assisteva ad 
una vera e propria caccia al 
tifoso, con lancio di altri can-
delotti lacrimogeni e violente 
cariche con le camionette da 
parte della polizia, e al lan
cio di sassi e bottiglie da par-

STOKE CITY: Banks; .Marsh, 
Pejic: Bernard. Smith, Skccls; 
Haslegrave. Grecnhoff, Rltcliic, 
Bloor, Moli .mej. 

ROMA: Be Min; Petrelli. Sc.i-
ratti: Salvori. Bet. Santarini: 
Cappellini (La Rosa dall'84'). 
Del Sol, Zigoni, Vicri, Fran/.ot. 

Arhitro. Home wood. 
MARCATORE: Ritchie al l ' l l ' 

del secondo tempo. 

La Konia, al primo appunta-
ntento con il proprio pubblico 
ha sprecato un'ottima occasio-
ne per consolidare la propria 
posizione di capoclassiflca nel 
torneo anglo-italiano. 1-0 in fa-
vore degli inglesi al tcrmine di 
un'acccsa contesa. che e stata 
carattenzzata da un gioco duro 
e d i e ha avuto neM'ngonismo il 
suo niotivo principale. Eppure 
sembrava che Vieri e compagm 
dovessero farcela. II primo tem
po era stato dominato quasi del 
tutto dai gialiorossi che. pur 
privi di Cordova, avevano te-
nuto in pugno Li situazione su 
uno Stoke City che ha operato 
prettamente in contropiede. La 
compagine capitohna. pero, e 
stata co.stretta a chiudere in 
bianco la prima parte della con
tesa vuoi per la bravura del na
zionale Banks (ottima partita). 
vuoi per la mancanza atavica di 
quella determinazione e pron-
tezza di tiro a rete delle punte 
romaniste. 

S"ini7iava la ripresa e ci si 
nspettava il forcing capitolino. 
Erano invece gli inglesi a me-
nare la danza. Gia al 4' Bet era 
costretto a salvare sulla linen. 
imitato da Santarini sul susse-
guente tiro. Al 7* Greenholl, ben 
appostato. mancava il facile ag-
gancio. Î a Roma aveva un ri-
torno veemente. Al 9' Banks 
rluude lo specchio della porta 
ii Del Sol. Al 10' Scaiatti tira 
da Iontano ed il suo tiro mcoc-
ciava sulla traversa. riprende 
Zigoni il cui tiro viene nbat -
tuto. la palla perviene a Cap
pellini che spara a colpo s icu-
ro. ma Banks con un gran bal-
zo devia la palla quasi sotto 
l'lnrrocio dei pah Sembrava la 
riTossa della Roma, ma era un 
nioco di paglia Un tninuto do-
po. a i m * , la doccia fredda: Ma-
honev s'invola wsul la sinistra. 
cro^s per Ritchie rhe iridistur-
hato m^ai-i-a al volo 

Nello Piccheri 

De Marti no: la Lazio 
affronta il Napoli 

La Lazio ha concluso per l'incontro amichevole pre-coppa Alp i . 
La societa biancoazzurra sara ospite del Napoli U 9 prossimo in 
notturna, al S. Paolo. La squadra De Martino, intanto, si prepara 
alia penultima fatica delle proprie f ina l ! . I ragazzi di Lovati nu-
trono for t i speranze di successo. Secondi In classifica a punt! 11 
sono sopravvanzati di un lunghezza dal Foggia che oggi giochera 
sull'ostico ferreno di Perugia. Sperando in un passo falso dei 
rossoneri, la Lazio « Dem » ospitera questo pomeriggio (ore 17), a l 
Flaminio, i l Napoli. I ragazzi blancoazzurrl, che saranno raffor-
zati da Massa, Papadopulo, Nanni e Magherini godono dei favor i 
del pronostico. 

de non Tar accadere il peg-
gio ha ritenuto opportuno fi-
schiare la fine alcuni secondi 
prima del tempo regolamen-
tare. 

A questo punto, alcune de-
cine di scalmanati hanno in-
vaso il campo di gioco, ten-
tando di aggredire l'arbitro. 
Gli agenti in servizio d'ordine 
aH'Olimpico hanno, dapprima, 
tergiversate poi ingrossatosi 
il gruppo degll invasori, fino a 
raggiungere il centinaio, so
no intervenuti lanciando bom-
be lacrimogene e coinvolgendo 
in questo modo anche il pub
blico (circa quarantamila ti
fosi affollavano lo stadio) che 
con l'azione dei gruppetti di 
teppisti non aveva nulla a 
che vedere. 

A questo punto la reazione 
della folia si e concretizzata 
nel rilancio verso gli agenti 
dei candelotti lacrimogeni, ai 
quali sono poi seguite botti
glie vuote e altri proiettili, 
racimolati sulle gradinate che 
hanno colpito alcuni agenti e 
carabinieri. Uno di questi ul
timi e stramazzato al suolo 
colpito alia testa e perdendo 
abbondantemente sangue da 
una ferita sotto la nuca. 

Intanto altre forze di poli
zia, chiamate di rinforzo. si 
erano aggiunte. in completo 
assetto di guerra a quelle pre-
senti alio stadio. II lancio di 
candelotti lacrimogeni sul ter-
reno di gioco e verso le gra
dinate si e intensificato, men
tre sugli spalti il pubblico ter-
rorizzato cercava scampo ver
so le scale che portano fuori 
dallo stadio e in campo veni-
vano soccorsi i feriti e operati 
diversi fermi. A tarda notte 
uno dei fermati e stato arre-

Durante quest! nuovi scon
tri numerose auto, lasciate in 
sosta dagli spettatori sono sta
te danneggiate: vetri spacca-
ti, carrozzerie ammaccate. 

Danni anche ad alcuni pull-
man della polizia e persino 
i vetri di una ambulanza che 
trasportava i feriti all'ospe-
dale, sono stati frantumati. 

I feriti e soprattutto i con
tusi. sono stati numerosi, ma 
come sempre accade. non tut-
ti si sono recati all'ospedale 
a farsi medicare, cosi ufficial-
mente risultano medicati e ri-
coverati al S. Giacomo quat-
tro agenti mentre il carabi-
niere Roberto Piergantili che. 
nel corso degli scontri verifi-
catisi in campo. come abbia-
mo detto. ha riportato una 
ferita al capo, e stato ricove-
rato all'ospedale di S. Gio
vanni. dove il medico di tur-
no ha emesso una prognosi 
di 15 giorni. 

OGGI A VALLELUNGA 
IL PR. REPUBBLICA 

Oggi a Vallelunga si corre il 
3. Premio della Repubblica, or-
ganizzato dall'Automobile Club di 
Roma e riservato alle vetture 
della eatogoria «A» gruppo 3 
(Sport) fino a 5000 cmc. e del
la categoria «B» gruppo 6 
(Sport Prototipi) fino a 3000 cmc. 

Due stranieri fanno spicco 
tra gli iscritti: lo svizzero Sif-
fert sulla Porsche e l'inglese 
Parkes. su Ferrari. Ai due ten-
teranno di opporsi soprattutto 
Merzario e Brambilla su Abartli 
che saranno gli alfieri italiani. 
perche come e noto ne Picchi 
ne De Adamich saranno in 
gara. 

/ giovani hanno dovuto 
costruirsi il campo 

(il comune li ha multati!) 
Lo sport — inteso nella sua 

accezione piu larga — e un 
servizio sociale. E la predi-
sposizione della attrezzatura 
sportiva va dunque consider 
ta parte integrante di qual-
siasi piano urbanistico. Ma 
nel nostro Paese si verifica 
quasi sempre, salvo lit do. 
ve le forze popolari sono alia 
direzione della cosa pubWca, 
che fra I'impostazione e la 
realizzazione molto ci corre. 

A Roma poi il fenomeno 
assume dimensioni, macrosco-
piche, tali da costituire, tab 
volta, motivo di vero e pro
prio scandalo, di vergognu per 
le Amministraztom interessa-
te. Non chiediamo, si badi, 
la luna. Ci rendiamo conto 
delle difflcolta che pub incon-
trare un Comune finanziana-
mente disastrato come quello 
della Capitale (e il disastro 
e, in ogni modo rcsponsabi'.tta 
di chi, come la DC prima e 
il centrosintstra poi dirigendo 
la citta per piu di venti anni 
non ha saputo o — peggio — 
non ha voluto lottare per otle-
nere gli strumenti atti a con-
sentire alia Capitale di avere 
i mezzi a disposizione per la 
creazione di una moderna re 
te di servizi sociali) ci ren
diamo conto che eerie oitua-
zioni possono ormai essere 
difficilmente modificate. 

Ma quando si pub e si deve 
fare, quando ci sono, addirit-
tura, le condizioni ideali per 
dare alia popolazione o, alme-
no, ad una parte di essa cib 
che tutti chiedono senza mm-
meno spendere troppo, onzi 
spendendo pochissimo, allora 
il giudizio non pub che essere 
negativamente severo e d go-
verno cittadino di centro sini
stra va condannato in blocco, 
senza attenuante alcuna. 

Esempi? Citiamone uno so
lo, clanioroso, addirittura slo-
rico. a dimostrazione dcl-
I'insipienza, della insensibili-
ta, dell'incapacita degli am-
ministratori: Spinaceto! Quan
do il progetto della zona fu 
elaborato le definizioni si tpre-
carono: quartiere modello, cit
ta satellite dell'awenire, com-
plesso edilizio rispondente ai 
piu moderni criteri dell'nroa. 
nistica. e via dicendo. E. in 
effetti, e'erano a Spinaceto, 
tutti i presupposti per una 
grande realizzazione sociale. 
L'area rientrava totalmente 
nei requisiti della Legge 167, 
I'edificazione del quartiere era 
divenuta una specie di punto 
d'onore per la Giunta, i vin-
coli, le pastoie burocratiche, 
erano stati ridotti al minimo. 
Cera persino, a poca distan-
za e come termine di confron-

Giro dlbQlia 
Bilancio 

dopo le prime 11 tappe 

Resistera Michelotto ? 
Dal nostro inviato 

DESENZANO. 1 
<t Giro bagnato. giro fortu-

nato» . si dicera una volta 
neU'ambienle, ma ajfrottiamoci 
a cancellare questo motto dal 
vocabolario ciclntico: acqua, 
m vertta, ne abbiamo preso 
tanta, liamo tutti raffreddali, 
pero anche delu.fi, molto delu-
fi da una situaztone tmpensa-
btle a Lecce. Ami, la simbolt-
ca vittona dell'accoppiata Gf-
mondi-Motla nella » itaffetta * 
del 20 maggio sembrava I'au-
tptcio di una bella tnovimen-
tata compctizionc, di un viag-
gio interexsante, tale da ac-
cantonare I'ombra e »J peso 

Dal « GIRO» la curiosifa del giorno 

CENTRO ARREDAMENT0 MOBILI 

Comm AORIANO 

Ufftcl ed •spostziona: M035 LISSONE 

Via le M a r t i r l delta L iber ia , 1t3 - Telefono 039/41133 

ESPOSIZIONE VLSIBU.E ANCHE NEI GlORNl FESTIVI 

UN INVITO A 
SPARARE SU TORRIANI 

DESENZANO DEL GARDA. 1 
Per le ore 21 di domani se

ra, giornalisti. radiocronisti e 
di ret ton sportivi sono stati in-
vitati dal Comitato tappa di 
Said ad una gara di tiro alia 
sagoma. la sagoma di Vmcen-
zo Torriani, come spiega il 
regolamento. Cunosa iniziati-

va, premi a tutti i partecipan-
ti. ben volentieri il « patron» 
del Giro si prcsta al gioco. II 
premio maggiore, se abbiamo 
ben capito. tocchera alia... vit-
tima, cioe a Torriani il quale 
continuera cosi la sua raccol-
ta di trofei. 

chi ha naso tifa 
DREHER 

del grande awente, di colui 
f che aveva rinunctato. il cam-

pianissimo Eddy Merckx. E 
invece.. 

Invece nel grigiore di Deien-
zano, sulle sponde di un lago 
che mancando di colori s'ac-
compagna alia tristezza del gi
ro, cl troviamo a dover Ittrutre 
una specie di processo al giro 
e al ciclismo. tl bilancio, piii 
che fallimentare, e mortificante. 
Vorremo perd esentarci dal co-
ro dei • necrofori - , t ip! che 
mancando di mtsura, oggi sono 
per la diftruzione, e domani 
(appena il vento muta direzio
ne) pasvano all'esaltazione. 

J soliti nazionaiisti da qualtro 
soldi, ovviamente. Se Mcrcfcr 
nono foxse un belga, bentf un 
corridore nato in Italia, gli ev-
viva per il ciclismo si spreche-
rebbero, ogni cosa filerebbe a 
gonfie vele. mentre tapete bene 
che il quadro rimarrebbe tale 
e quale, che lo sport della bici-
cletta e in crisi su scala Inter-
naezionale per un assieme di 
motivi. di gravi problem! e di 
gravi colpe da dislribuire equa-
mente e sulle quali « VUnita * si 
c npetutamente soffermata e 
condotto la sua battaglia. tenen-
do a precisare che i maggiort 
imputati non escono certo dal-
la fila dei comdori. 

Abbiamo il ciclismo che si 
meritano dirigenti, organizza-
tori e padroni, tutto conside-
rato 

Ma tornamo al giro, rfpeTcar-
rendo le undid giornate di ga
ra. Dopo Lecce, la volata di 
Basso a Brindisi, poi il terre-
moto di Potenza con Paoltni 
davanli a Motta e Dancelli, 
Vanticipo di Gosta Pettersson 
sul * fratello * Zilioli, e sopra-
tutto il crollo di Gimondi (F e 
40"). Motta ha pagalo a caro 
prezzo quel secondo povto. Iha 
pagato con la legge del « d o 
ping - (10' di penalizzazione) e 
ta famosa e ditcutibile -accop-
piata r e vrecipitata. 

Proxeguendo. gloria per Gua-
lazzini a Bencvento e per To-
sello a Pexcatseroli, una tappa 
che doveva tcvotere i campio
ni, ma tl peggio r avvenuto m l 
Gran Satto dove vinceva Lo
pez Carril, dove i » big . spro-
fondavano e Colombo toglieva 
la maglia rota a PaolinL Uno 
tpagnolo (Perurenat pure ad 
Orvieto, Gimondi fiohH prota-
gonisla a S. Vincenzo e il tren-
taselienne Aldo Mover m rota, 
quindi Tumellero a Caxciana 
Terme e Michelotto alia ribal-
ta della clatxifica. 

Secondo succexto dl Basxo a 
Forte dei Marmi, terza affer-
mazione spagnola (Fuentel a 
Pian del Falco) ed enneiima 
flguraccia del falii • big • tun-
go un traccialo perfettamente 
adatto a nvoluzionare la gra-
dualoria, e inflne U tortuoso 
pertcoloslssimo arrivo di Man-
tova (non esist* organlzzatore 
o dirigenle che abbia a cuore 
la pell* dei c ic lbt i j che ha re-

S lstrato il terzo trion/o di 
lasso. 
Qui oittnti, Claudio Michelot-

to non * in un botle di ferro, 
m tuttavia a riltogm la CIOJ-

sifica e'e da oxservarc che i 
xuoi rtvali hanno parecchio da 
imparare dal giovanolto dl Ro-
vere della Luna. Intanto, Mi
chelotto ha dtmoxlrato in un 
passato recente di essere un 
buon fondlxta, un elemento di-
remmo completo, un combatlen-
te. un attaccante sfortunato: 
non avexxe xubito Ire tratture 
(base cranica nel '66 e le due 
clavicole nel '70), egli vante-
rebbe un bottino superiore al 
xeguente: 

1967: 26o al giro d Italia e 
5° nel giro dell'Emilia. 

1968: 1° nella Tirrcno-Adria-
tico, a Castiglione del Lago e 
nella Coppa Agoxtoni: 3o nel 
Trofeo Campagnolo, nel giro del 
Ticino e nel giro delVEmllia: 
4o nel giro dl Campania, nel 
G.P. Valsaxsina e nel Qiro del 
Lazio: So nel giro delle Tre 
Provincie e nel G P. Montelu-
po: 7° nel giro della Sarde-
gna, 25o nel giro d'ltalia e 10° 
nel giro dell Appennino. 

1969: lo net Trofeo Laigue-
glia, giro 'di Sardegna, Mila-
no-Torino, Cavalexe itaprpa del 
giro), claxsifica finale del G. 
P. della Montagna (giro)-. 2° 
nel giro d'ltalia e 6° nel giro 
di Campania. 

1970: (Vanno della doppia 
frattura): 4° nella Genova-Niz-
za e nella Milano-Torino; 2° 
nel campionato italian0 e 31<> 
nel giro d'ltalia 

1971: 10 nel giro dl-Campa
nia; 3o nella Genova-Nizza. 

Alia vigilia di Lecce, Miche
lotto era a quota zero, o pres-
sappoco. nel morale. £* noto. 
fra Valtro, che il giro manco 
doveva dixputarlo. ed e stato 
Eraldo Giganti ad impuntarsi 
ad includere Claudio nella for-
mazione bianconera. Logico, 
dunque. sentire I'opinione del 
ragionecole. paziente direttore 
sportwo della Scic. Il suo e 
anche un punto xull'mcerta. tra-
ballante situazione che piu o 
meno condividiamo. 

Commenta Giganti: - AU'in-
fuori della tappa di Potenza. 
il giro 6 andato avanti con 
un' improwisazione doleteria e 
la cosiddetta apatia dei cam
pioni. cosiddctta perche, a par
te la stupida rivalita paesana 
che li daunoggia. i nostri pezzi 
grossi hanno sin qui dato quan
to potevano dare. Chiaro" se 
Motta stava ralmo a Potenza. 
si salvava G ;mondi, e Felice 

oggi si troverebbe in buona 
posizione. con buone probabili
ty di spuntarla. essendo un re-
golarista che cresce a distan-
za. Ma Gimondi ha subito; 
Motta £ caduto sotto le forche 
del doping: Bitossi non ha rit-
mo. idem Zilioli. e in quanto 
al mio Dancelli. era previsto 
che avrebbe sofferto le conse-
guenze del grave incidente di 
Pineto. Ecco perche £ saltato 
fuori Michelotto pur non tro-
vandosi all'apice della forma. 
e perche resiste Paolini. auten-
tica e unica rivelazione della 
corsa. Concludo: se Michelotto 
e Paolini continuano cost il 
giro sara nostro. della Scic. op-
pure di un forestiero. Gosta 
Pettersson o Van Springel 
Aspetto con trepidazione la 
crono di domani. il Grossglock-
ner e le Dolomiti -». 

Dunque, nlente da fare per 
Bitosxi, Gimondi e Zilioli? Im-
poxxibiie rivoluzionare la clas
sifica? Resistera Michelotto? 
Spuntera Gosta Pettersson, op-
pure Van Springel? E Moser?, 
e Paolini?. Colombo?, e Gal-
dos?. e Houbrechts?, e Paniz-
za?, e Vianelll?, e Pintes? No-
noxtante pecche. deficienze, pl-
grizie e rese replorevoli, questo 
Giro vive ancora di punti in-
terrogativt, e possiamo pro-
cessarlo, ma non condannarlo 
prematuramente e definiliva-
mente. 

Domani, la cronometro in
dividuate Desenzano del Gar-
da-Serniga di Sato che misu
ra 23 chilometri dl cui 22J&00 
in planum e 5J299 in xalita, 
una salita variabile con una 
media del 6,5 per cento e di 
conseguenza una prova per 
passistl-scalatori, maggiorl fa-
voriti Gosta Potterxson, Ritter 
e Van Springel. ma e'e chi 
pronoxtica Gimondi. E' dal giu
gno 1969 che Gimondi non vin-
ce a cronometro. a parte le 
brevi apparizioni nei prologhi 
del " Romandia - e di Lecce, e 
Felice ha una voglia matta di 
centrare il berxaglio. 

Michelotto? Michelotto. con
ferva la maglia rota. Retta da 
vedere quanto perdera da Go
tta. « S e me la caverd con un 
minuto di dixtacco. il rcsto del 
cammino mi fara meno paura-. 
ha dichtarato Claudio. A doma
ni per i minuti della venta 

Gino Sala 

Ogni mattina ai girini 
viene offerta 
una razione 
di QmBfiofbtL 

Coppa I t a l i a : 
M i l a n - N a p o l i 

Fiorentina - Torino 
Sono trascorse soltanto 48 

ore dalle prime due partite 
di Coppa Italia e le quattro 
compagini in lizza sono nuo-
vamente chiamate a confer-
mare le loro condizioni e pos-
sibilita di successo finale. Que-
sta sera, il programma pre-
vede i due incontri: Milan-
Napoli e Fiorentina-Torino. 

E* evidente che la partita 
piu attesa e quella di San Si-
ro: il Milan, che potra con-
tare sul rientro di Rivera, do
po la sconfltta subita ad ope
ra del Torino nella prima gior-
nata del torneo. cerchera di 
recuperare il terreno perso ed 
11 Napoli, costretto al pareg-
gio dalla Fiorentina al S. Pao
lo. sicuramente non si presen-
tera in campo per fare da ca-
via ma per conquistare i due 
punti. 

Anche 11 Napoli, al pari del 
Milan, si presentera a San Si-
ro con la migliore formazio-
ne visto che il terzino Poglia-
na potra essere recuperato. 

Le crepe del velodromo 
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E cosi I nostri « pistards», se vogliono correre a Roma, devono accontentarsi di avere 
a disposizione come pista le vie che circondano II Velodromo. Franco Mealli ha dovuto 
infat l i , se ha voluto dar vita alia preannunciata riunione in pista, trasformarla in un 
circuito al quale prenderanno parte Gatardoni, Turr in i , Damiano, Borghelti, Bramucci e 
tutt i gli a l t r i pistards, che avra luogo oggi alle 17,30. Quests la clamorosa conferma delle 
nostre rivelazioni sul Velodromo che sprofonda. A Roma, dunque, neppure quel poco che 
s'e fatto e stato fatto bene. E, intanto, gli speculator! edili stanno con gli occhi aperti 
pronti a sfruttare I'occasione! 
• Nella foto una delle tante crepe che t uccidono » II Velodromo Olimpico. / 
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to il pretenzioso quartiere 
dell'EUR sul quale Spinace
to, avrebbe potuto misurarsi 
con una strutturazione nuova, 
democratica, dawero popola-
re anche in direzione degli 
impianti sportivi. 

Le case, bene o male, ven-
nerd costruite ma i grandi pa 
lazzoni apparvero quali gigan-
teschi obelischi in mezzo ad 
un deserto. Sono note a tutti 
i romani le lotte che gli obi-
tanti di Spinaceto hanno da. 
vuto condurre per avere Vac-
qua, la luce, il gas, la farma-
cia. i trasporti, le scuole. 

Meno nota, forse, ma non 
meno emblematica e la vicen-
da sportiva. Non un metro 
quadrato a disposizione per i 
bambini, per i giovani, per 
gli adulti per esplicare una 
qualsiasi attivita fisica di sva-
go, di sport. Cib sino a quan
do un certo numero di 
famiglie del Lotto VIII non si 
decise a prendere direttamen-
te I'iniziativa realizzando un 
primitivo e prowisorio im-
pianto sportivo. Allora, final-
mente, il Comune intervenne: 
con una multa di quindicimila 
lire per tt occupazione abusiva 
di suolo pubblico ». Incredibi-
le! Solo dopo gran tempo « 
grazie all'energica pressione 
degli abitanti di Spinaceto (e 
all'azione degli organismi po
polari I'assessore alto sport di 
Roma ha comunicato (forse 
perche ci si avvicina alle ele-
zioni?) che sono stati stanzia-
ti i fondi per ta realizzazione 
di un complesso sportivo com-
prendente un campo di cal-
cio, una pista per I'atletica 
leggera e campi per sport mi-
nori. Ma quanto tempo pas-
sera prima che gli abitanti 
del tt quartiere modello a ne 
possano usufruire? 

Spinaceto e stata dunque 
una grande occasione perduta 
per dimostrare da parte della 
amministrazione comunale (e 
naturalmente del CONI che 
poteva e doveva intervenire 
tempestivamente se non altro 
per qualificare se stesso e la 
sua politica) la volonta di la-
re seguire i fata alle parole, 
per mantenere almeno una 
volta gli impegni. Ma I'occa

sione perduta lo e stata so
prattutto (ancorche si stta 
tardivamente intervenendo da 
parte del Comune) per la gio-
ventii di Spinaceto, per tutta 
la popolazione del quartiere 
che, come quella di tutti 
gli altri quartieri, vuole 
ormai essere direttamente 
partecipe nella discussione 
di tutti i problemi che la 
riguardano, della loro solu-
zione in senso democratico 

e cib — anche in termini 
sportivi — attraverso una de-
centralizzazione di fatto che 
consenta agli organismi circo-
scrizionali, di rione, di quar
tiere, di borgata di interve
nire direttamente, dt guver-
nare in una parola affinche 
la citta sia dawero dei citta-
dini, affinche lo sport sia dav-
vero degli sportivi. 

Carlo Giuliani 

Oggi a Torino 

Meeting» atletico 
Italia - RFT - URSS 

TORINO. 1. 
Domani sera primo gran

de appuntamento per 1'atloti 
ca leggera italiana in vista 
degli Europei. Sul c3 M Tar
tan > del Comunale avra luo
go infatti il confronto fra gli 
atleti universitari deUltalia, 
della R.F.T. e dell'URSS. Per 
la verita la rappresentativa 
sovietica e tale soltanto di 
nome in quanto solo un ri-
dotto numero di atleti sara 
presente nel capoluogo pie* 
montese. Ma si tratta, pur 
sempre, di una rappresentati
va qualificata e basta il no-

1 me di Saneev a qualificarla 

Piu robusta, invece, la parte-
cipazione tedesca che schiere-
ra quasi tutti i migliori ele
ment!. 

Da parte italiana, ad ecce-
zione di Dionisi, scenderanno 
in campo tutti i piu bravi a 
cominciare da Arese, che. do
po la sfortunata prova nell'in-
tervallo di Juventus - Leeds 
cerchera nuove soddisfazioni 
dopo il primato italiano dei 
cinquemila metri. 

Se il tempo, come si spe-
ra, sara favorevole (da gior
ni a Torino la pioggia arriva 
puntuale) e'e da credere che 
assisteremo a piu di una pro
va di alto valore tccnico. 

Lo sport in TV oggi 
Ciclismo. aulomobilismo. atlctica leggera e pallacapestro saran 

no presentati nelle trasmissioni televisive di oggi. Alle 15.30. sul 
programma nazionale, andranno in onda le fasi conclusive della 
tappa del Giro d'ltalia; dalle 17 alle 18 sul secondo canale: tele 
cronaca del Gran Premio automobilistico di Vallelunga; dalle 18 
alle 19,30. sempre sul secondo canale: da Torino, fasi in ripresa 
diretta del meeting internazionale di atletica leggera al quale 
parteciperanno URSS, RFT e Italia. La sera, nella rubrica « Mer-
coledi Sport» (alle 22 circa sul programma nazionale): telccro-
naca da Cagliari dell'incontro Italia-Bulgaria di pallacanestro. 
valevole per le qualificazioni al campionato europeo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • « * • • • • • • • • • " * " " 

! VACANZE LIETE j 
RIMINI -
Tel. 24223 

VILLA 
- Vicino 

tamento ottimo • 
bambini -

RANIERI • 
mare - trat-
ideale per 

Bassa 1 flOO • Luglio 
2.400 tutto compreso. 

Rimini HOTEL ZANGOLI 
via Pezzan Tel 52253 vict 
nisstmo mare accogliente 
familiare camere con e senza 
doccia e v?C - tranquillissimo 

Bassa 1.930 compreso cabine 
mare - Alta modici • interpel 
lated. 

Spiaggis Sola - Mar* • Cucl-
na Abbondant* • RICCIONE • 
Hotel Regan, via Marsala 1. 
tel. 4278845410 Vicino mare 
Tranquil lo • parcheggio - ca
mere con doccia WC - Bassa 
2000 - Luglio 2800 Alta 3300 
tutto compreso - cabine mare 
MAS1. 

RIMINI • VILLA RAFFAEL 
LI Via GiRlio. 23 Tel 25 762 
Victoa mare familiare mo 
derm contorts cucina genmna 
abbondante - Bassa 1800 Aim 
interpellated. 

Misano Mare Localita tfrasi 
le Forli PENSIONE ESE 
ORA - Tet 4ft09 Vkana Ma 
re Camere con/sema Servro 
Balcom. Giugno-SetL 17501950 
1 15/7 210U2300 16/31-7 ODD 
Tm • 1-20/S 2900-3000 - 21/* 
31/B L. 2300250a Tutto com 
preso • Geaunne pmpiieUrio 

R I C C I O N E - PENSIONE 
BIANCHINI - Via Righi. 22 
Tel. 41.167. Camere libere tut
ti periodi, anche per «giochi 
senza fronliere*. Prezzi mo 
did. 

PENSIONE dAVOLUCCI • via 
Ferraris, 1 • Tel. 43034 - RIC
CIONE • 100 m. mare - Ca
mere con-senza servua - Gio-
gno. Settembre 1.800-2.000 
115/7 2.100-2.300 • 16-30/7 2.3W 
2.500 • 1-20/8 2.700-3000 - 21 
31/8 2.10C-2.300 tutto compreso 
- Gestiooe Propria. 

SAN MAURO MARE - RIMINI 
PENSIONE VILLA MONTANA 
Rl - Via Pmeta. 14 Tel. 44 0* 
Vidro mare 10 mezzo al verde 
zona veramente tranquil la - ca 
mere con/senza servizi Cuci 
oa roroagnota - parcheggio 
Giugno Sett 1800/2000 Luglio 
2.400/2 600 tutto compreso Ago 
stfc interpellalecl • scooto bam 
bioi Dir. Prop. 

RIMINI/MAREBELLO • PEN
SIONE LIETA Tel. 32481 Vi 
ana mare - Modernisstma 
Parcheggio Camere coo e sen 
za doccia WC Cucina Roma 
gnola Bassa 2.100/2 300 • Lo 
glio 2.500/2 700 • Agosto 3.000/ 
3.200 Tutto compreso Gestiooe 
Propria. 

RIMINIMAREBELLO - PEN 
SIONE PERUGINI - Tel. 32713 
Al mare conforts Camer< 
xo e senzs servua pnvab 
Bassa 1.700-1.850 Luglio 2J0U 
2JW - Agosto 1-20 U 2 400 2 d0< 

dal 21-8 al 31-8 L 2I00 2JW 
grande giardioo parcheKfnc 

HOTEL AORIATICO • K L L A R I A - Tel. 44123 

CompletaaMnte rmnovato • Sf metn mart - Camere con oalco 
oe • •ervtiJ prtvatl • Nuova aala • Graodt parco • Garage 
Interpellated. 
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PRIVERNO, SONNINO E ITRI 
Tre Comuni dove puo entrare il popdlo 

Qualche anno fa i democristiani promisero lavoro per tutti — Ma invece gli squilibri si sono accentuati — Di-
soccupazione e iavoratori sotto cassa integrazione — L'abbandono della campagna — Paesi di pendolari — II ruo-
lo che avrebbero potuto svolgere i tre comuni dove il 13 giugno e possibile una maggioranza di sinistra 
Priverno e Sonnino,' sul 

monti Lepini. ed Itri. verso 
Terra di Lavoro, sono i tre 
comuni della provincia di La
tina dove il 13 giugno si vo
te rh per 11 rinnovo del consi
glio munlcipale. In tutto cir
ca ventimlla elettorl sui tre-
centoclnquantamlla ' abitantl 
della provincia. Non e dun-
que in termini di «test» 
quantltativo che andra valu-
tato il risultato elettorale, 
quanto In riferlmento ad al-
cuni nodi politic! che logano 
insieme la sltuazione delle 
tre locallta. Intanto sla Pri
verno e Sonnino che Itri, 
ognuno net modi suol, affon-
dano le radicl della loro pe-
sante sltuazione economica e 
sociale (disoccupazione, de-
gradazione, mancanza di ser-
vizl) in quella polltica (Cassa 
del Mezzogiomo. « poli di svi-
luppo», consorzl settoriali) 
che ha consentlto l'allargar-
si della « forblce » degii squi
libri: squlllbrio fra nord e 
sud, fra citta e campagna, 
fra collina e planura. Questo 
in primo luogo. In tutti e 
tre 1 Comuni, pol, la popola-
alone ha compiuto un'amara 
esperlenza di che cosa slgnl-
fichi avere. oltre che il go-
verno, anche l'ammlnlstrazio-
ne municipale in mano agli 
uomini dello «scudo crocia-
to» e ha oggi davantl a se. 
molto concreta, la possibility 
di por fine al malgoverno d.c. 
aprendo le porte del Comune 
alle forze popolari. 

Su questo piano, e nello 
ambito regionale, 1 risultati 
di Privemo. Sonnino ed Itri. 
non avranno quindi un valore 

sccondarlo. Una vittoria del 
PCI nei tre Comuni, insieme 
con un voto dello stesso se
gno a Roma — ci hanno det-
to I compagni delle tre lo
callta — potra signlficare un 
contributo rilevante all'iniz'n 
di una svolta polltica per tut-
ta la reglone. 

Ma vediamo intanto la sl
tuazione dei due comuni del 
Lepini. Priverno e Sonnino. 
Qualche anno fa — con 11 
consorzio industriale Roma-
Latina — DC ed alleatl di 
centro sinistra dettero per 
scontata l'imminente soluzio-
ne dei probleml di quelle po-
polazloni. Non c'era da prenc-
cuparsl — dlcevano —. Sa-
rebbero arrivate le Industrie, 
e per tutti. Lo sviluppn, in
vece, e sWo fragile e dlstor-
to, non collegato alle caratte-
rlstlrbe amblentall, con gli 
squilibri che si sono accen
tuati, con l'occuoaz'one che 
tocca di mtovo livellt bnssls-
slmi (alia filatura di Priver
no gli ooerai lavorano ad ora-
rlo ridotto e molt! sono mes-
si sotto cassa integrazione), 
mentre la crisl del settore 
edile a Roma da luogo al fe-
nomeno dei « pendolari » che, 
licenziati dai cantieri della ca-
pitale, lavorano a sottosala-
rio, vittime prime della spe-

"culazione edlllzla. Ne 1'agrlcol-
tura, abbandonata al suo de-
stino, puo offrire oggi qual-
rosa di piu di quello che of-
friva ieri, al tempo della a fu-
ga » verso la Capitale. In que-
sta sltuazione il Comune a-
vrebbe potuto svolgere un 
ruolo importante, mobilitare 
ed unire la popolazione, in-

Un primo traguardo della lotfa 

popolare e dell'iniziativa del PCI 

II go verno 
approva alcuni 
provvedimenti 

per il Belice 
II Consiglio dei ministri s'e 

finaJmente deciso (a dleci gior-
m dalle elezioni regionali sicl-
liane) a prendere delle deci-
sioni per la valle terremotata 
del Belice. Lo stesso cornuni-
cato governativo ammette che 
a tali decision! si e giunti con 
scandaloso ritardo, tanto e ve-
ro che il provvedlmento e sta-
to preso in via d'urgenza « per 
consentire l'immediata entrata 
in vigore, resa improcrastina-
bile da impellenti esigenze». 
Per giungere a questo c'e vo-
luta la ferma e drammatica 
Iotta di un'intera popolazione 
e la pressante iniziativa parla-
mentare delle sinistre (disegni 
di legge del compagno Fer-
retti e del socialista Cusuma-
no). II preambolo del comu-
nicato contiene, infatti, 1'arTer-
mazione che il provvedlmento 
« recepisce in sostanza una se-
rie di proposte legislative e 
parlamentari attuaimente in 
attesa di esame ». 

Fra le misure previste si se-
gnalano le seguenti: la proroga 
dell'ispettorato generate per le 
zone terremotate che era sca-
duto; lo snellimento delle pro
cedure per l'acquisizione delle 
aree e per il pagamento dei 
contributi al danneggiati; la 
proroga delle agevolazioni fi-
scali con 1'estensione di tali 
agevolazioni al comune di Roc-
camena e alia frazione Grisi; 
la proroga all'esonero per 1 
Iavoratori dal pagamento dei 
contributi previdenziali. E* sta-
ta anche formulata una « pre-
visione d'interventi » per la ri-
nascita delle zone terremota
te. Essa prevede, fra 1'altro, 
l'mtegrazione da parte dello 
Stato dei bilanci deficitari dei 
coltivatori diretti per la costru-
zione di fabbricati rurali e per 
il ripristino o il miglioramen-
to della viabilita rurale. II 
prowedimento comporta una 
spesa di 160 miliardi ma non e 
chiaro in quale lasso di tempo. 

Ed ecco le altre decisioni 
del Consiglio dei ministri: 

un disegno di legge recante 
lnterventi a favore di Pozzuoli 
(la citta campana col pita «?al 
bradisisma) che prevede. oltre 
ad alcune agevolazioni per le 
attivita produttive e commer-
ciali, la espropriazione del no-

' ne Terra e la sua acquisizione, 
per inagibilita. al demanio sta-
tale. E* stato disposto un pia
no di trasferimento dell'abita-
to in un nuovo quartiere resi-
denziale. Per questi ed altri 
provvedimenti e prevista una 
spesa di 11 miliardi; 

un disegno di legge per la 
costituzione di una societa, a 
prevalente capitale statale. per 
la costruzione del ponte sullo 
stretto di Messina (in propo-
sito si e avuto notizia di con-
trasti fra il ministro Lauricel-
la e altri colleghi. per appia-
nare i quail sarebbero stati 
consultati alti funzionari del
la programmazione). Natural-
mente non sono mancate sod-

. disfatte dichiarazioni del pre-
sidente della regione stclliana 
Faslno. all'uopo nmmesso alia 
riunione consiliare; 

un provved'msnto per la sta-
tizzazione della Universlta 
abruzzese. con sede all'Aquila 
e a Chietl; 

c stato approvato lo statuto 
dell'UNIRE. per cui 1'ente che 
regola il scttorc ippico avra 

finalmente una gestione ordl-
naria; 

un disegno di legge che a 
giudlzio del ministro Bosco 
nsolverebbe la vertenza dei po-
stelegrafonlci, prevedendo al
cune modifiche organizzative 
riguardanti le categorie del 
personale ausiliario e di con
cetto. 

Per 11 XXV della Repubbli-
ca verra emesso un francobol-
lo celebrativo. 

E* stato approvato un dise
gno di legge tramite 11 quale 
viene riformata la previdenza 
per gli addettl a! pubblici ser-
vizl di trasporto in conces-
sione. 

Si e poi proceduto ad una 
lunga serie di nomine in cam-
po giudiziario e militare e ad 
un movimento di incarichi di-
plomatici. 

Secondo indiscrezioni. la 
prossima seduta del Consiglio 
dei ministri dovrebbe aversi 
dopo le elezioni del 13 giu
gno: in quella sede dovrebbero 
essere prese le misure con-
giunturali di cui si parla da 
tempo e che. in qualche mi-
sura, avranno rilievo politico 
anche agli effetti della com-
pattezza interna della coali-
zione. 

La Cina 
ha allestito 
un missile 
intercon-
tinenfaie 

NEW YORK, 2 
La Cina avrebbe compiuto 

negli ultimi tempi important! 
progressi nel campo missili-
stico e si preparerebbe a spe-
rimentare un missile intercon-
tinentale a combustibile li-
quido. I preparativi per lo 
esperimento. il primo del 
genere. sarebbero gia comin-
ciati e si presume che il col-
laudo potrebbe awenire nel-
I'Oceano indiano. 

L'informazione appare in un 
dispacclo da Washington pub-
blicato dal New York Times, 
nel quale si afferma anche che 
la Cina ha costruito una fab-
brica di combustibile solido e 
sta sviluppando un missile tn-
tercontinentale con questo 
tipo di propulsione. 

Secondo il parere di a esper-
ti» americani. citati nel di 

spaccio. occorrerebbero alia 
Cina circa tre anni, dopo i 
test iniziali. per muovere ver
so il primo gruppo di missili 
intercontinental} operativi. Per 
quell'epoca. 1 cinesi dovrebbe
ro essersi resl padroni della 
tecnologia relative ai due tipi 
di combustibile. 

Tuttavia. scrive il giornale, 
«molti osservatori ritengono 
che la Cina sia in grado di 
lanciare un missile Intercontl-
nentale in qualslasi momento » 
ed e possibile che lo abbia 
gia fatto, anche se su una 
traicttoria limitata. 

dicare soluzionl. prendere es-
so stesso iniziatlve. Ma II Co
mune, in mano ai d.c, niente 
altro e dlventato se non spa-
zlo di scontro fra clientele e 
« clan ». 

Priverno e un esempio. Nel 
'66 sarebbe stata possibile 
una ammlnistrazlone di sini
stra, ma i sociallstl prefer!-
rono un'alleanza col d.c che 
dur6 tuttavia brevlssimo tem
po. Ne segul una serie in-
terminabile di sindaci d.c. di 
mlnoranza. Ce ne furono sel: 
due proposti e poi bocclatl 
in Consiglio; quattro eletti, 
di cui due nemmeno insedia-
ti. Nel '70 una svolta. Venne 
eletta una ammlnistrazlone de-
mocratlca, slndaco 11 compa
gno Ernesto Puccl. I nuovi 
amministratorl trovarono una 
sltuazione incredibile: mutui 
non riscossi, 11 Comune lette-
ralmente assediato da credi
tor!. opere pubbllche Inlzlate 
e non finite che andavano In 
rovina. perflno un acquedotto 
fantasma con tubl fasulll. Le 
cose furono rimesse con pa-
zienza a posto e fu aperto 
un discorso nuovo sul futuro 
della cittadina. II bilancio dl 
previsione che rispecchlava 
questo nuovo e positivo sta* 
to di cose, fu per6 resplnto 
dai d.c. Loro. in analoghe cir-
costanze, erano rimasM al po-
tere, ma la Giunta democra-
tica si dimise, dando una le-
zione di correttezza. Fu elet
ta un'altra Giunta (slndaco 
d.c, assessor! del PCI, PSI 
e PRI). I d.c. tentarono di 
provocare la nomina dl un 
commissarlo e si dimisero in 
massa. Ma la manovra non riu-
scl ed I dimissionari furono 
a surrogati» da altri. Si giun-
se cosl al momento del rin
novo del consiglio. 

La DC ha ora eliminato il 
vecchio gruppo dirigente e 
presenta uomini nuovi: segno 
di « cattiva coscienza» e ten-
tativo di nascondere le pas-
sate responsabilita. Ma e un 
gioco che ha scarse possibi-
lita di riuscita. A Priverno 
si sa che un vero cambia-
mento in Comune si avra so
lo rafforzando la rappresen-
tanza consiliare comunista. 

Situazione per certi vers! 
analoga a Sonnino, dove per 
il Comune si e gia votato 
l'anno scorso e dove gia al-
lora sarebbe stata possibile 
una amministrazione demo-
cratica. La DC, invece, rima-
se al potere da sola, dopo 
aver dialogato con la destra 
e ottenuto l'appoggio, per il 
bilancio, dell'autorita tutoria 
che ha tutto approvato sen-
za mai batter ciglto. II go-
verno del Comune non e mai 
andato al di la dell'ordinaria 
amministrazione. II Municipio 
— si dice a Sonnino — ser
ve solo per i certificati di 
nascita e di morte. Una set-
tantina di milioni che do
vrebbero servire per alcune 
opere pubbliche (scuole, nier-
cato coperto. mattatoio) sono 
« congelati » nelle casse. Non 
si parli dei problemi piu ge-
nerali, dello sviluppo econo-
mico, del futuro della valla-
ta. Per i d.c. questi sono ar-
gomentl a tabu ». Ma anche a 
Sonnino la gente vuol cam-
biare. Nel 70 11 PCI ha con-
quistato un seggio in piu. 
II 13 giugno la nostra lista, 
che e capeggiata dal compa
gno Giovanni Bernardini, se-
gnera un nuovo passo in 
avanti. ci dicono I compagni. 
Qui, come a Priverno. sono 
possibili — basta un ulterio-
re piccolo spostamento a si
nistra — ammmistrazionl po
polari stabili ed efficientl. E 
i comunisti — lo ha dimo* 
strato l'esperienza di Priver
no — sono il cardine dl tall 
amministrazioni. 

• • • 

Dai Lepini, all'estremo sud 
della provincia, aU'antica Itri, 
In una geografia economica 
e sociale certo diversa, ma 
con gli stessi nodi e la stes-
sa mano — quella d.c. — 
ad intrecciarli. Anche qui di
soccupazione, crisl dell'agri-
coltura. effetti dello squili-
brio, degradazione della pa-
storizia e deH'olivicoltura e, 
per converso. crescita edilizia 
caotica a tutto vantaggio del
la speculazione. Non c'e un 
piano regolatore. Un piano di 
fabbricazione risale al 1935, 
ma la DC lo ha sempre te-
nuto nel cassetto. 

Itri, un tempo, era 11 vola-
no economico della zona. Og
gi ha gli stessi abitanti del 
1870. Le elezioni del *67 det
tero 9 seggi ad una lista 
d.c, che inglobava esponenti 
di destra. 6 al PCL 4 ai socia
list!, 1 al PSIUP. Era possi
bile una amministrazione di 
sinistra. Si ando invece ad 
un centro sinistra che dur6 
poco. La DC non voile tutta
via mollare il potere. Vi fu 
un accordo di massima fra 
le sinistre per una nuova am
ministrazione. ma il sindaco 
democristiano rifiutb di dimet-
tersi. L'opposizione occupb il 
consiglio comunale. la popo
lazione manifest6 per le stra-
de. Poi si giunse alle dimis-
sioni della maggioranza dei 
consiglieri con lo sciogllmen-
to del consiglio. Di qui le 
elezioni del 13 giugno. 

La sensazione 6 che lo 
schieramento democratico, e 
In primo luogo il PCI. ne 
usciranno rafforzaO. Nella 
consultazione regionale del-
l'anno scorso il nostro parti-
to ha guadagnato A punt! in 
percentuale. La mobilitazione 
per la campagna elettorale e 
ampia. La lista, capegeiata dal 
compagno Enrico Bordierl, 
molto rappresentatlva. Anche 
Itri, insieme a Sonnino e Pri
verno, dark il suo contributo 
alia sronfitta della DC. 

Gianfranco Berardi 

PCI . . . 
PSIUP . . 
PSI . . . 
PSDI . . . 
PRI . . . 
DC . . . 
PLI . . . 
PDIUM . . 
MSI . . . 
Dissld. PSI . 

PRIVERNO 

3004 
405 
563 
171 
107 

2234 
84 
28 

449 
—— 

SONNINO 

1515 
91 

307 
65 
__ 

1592 
_ _ 
___ 

369 
338 

ITRI 

1185 
65 

532 
79 
37 

1201 
44 

229 
325 

^— 

La tabella rlporta I r isultati eleltorall reglstratl nel Comuni di 
Priverno ed I t r i nelle regional! dell'anno scorso. I risultati di 
Sonnino sono Invece quell! delle comunal! dello stesso anno. Se a 
Priverno si ripetessero II consiglio rlsulterebbe Infatti composto da 
13 comunlstl, 2 socialist! proletari, 3 socialist), 1 socialdemocratico, 
10 dc, ed 1 fascista. A Sonnino I r isultati del 70 hanno Invece 
assegnato 8 seggi al PCI, 1 al P5I , 8 alia DC, 2 al MSI e uno ai 
dlssldentl del PSI. Ad I t r i le sinistre si avvlcinano alia maggio
ranza assoluta. Una ulterlore avanzata In questo, come negll a l t r i 
due Comuni, del PCI e la prima sicura garanzia per ammlnlslra-
ztoni popolari stabili ed efficient!. 
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Sebil Erkan e i 

riJnitd / mereeledi 2 giugne 1971 

ma in stato di choc 

Ucciso uno dei rapitori 
della ragazza di Istanbul 

Gravemente ferito I'altro giovane • Centinaia di colpi esplosi dagli agenti nell'appartamento ass* 
diato • Catturato al confine con la Grecia un presunto leader dell'Esercito di liberarone popolare turco 

AMMAN — Mezzi btindati delle truppe di Hussein schierate nelle vie della capitale giordana nella drammatica ripresa del conflitto con i guerriglieri palestinesi 

Denuncia di un portavoce dell'OLP 

Una nuova guerra civile 
scatenata da re Hussein 

Le posizioni dei feddayn nel nord circondate e martellate da due divisioni giordane — Decine di guerriglieri uccisi 

BEIRUT, 1 
II nuovo attacco condotto 

dalle truppe giordane contro 
la resistenza palestinese non 
diminuisce di intensita. Si 
combatte da tre giorni. Due 
divisioni di re Hussein hanno 
circondato le posizioni dei fed
dayn nella Giordania setten-
trionale e le sottopongono a 
un incessante bombardamen-
to di artiglieria. 

Portavoce del Comitato cen-
trale dell'organizzazione per 

II Premier 
isroeliano 

a Oslo 

OSLO, 1 
II primo ministro israeliano 

Golda Meir e giunto in Nor-
vegia, nel viaggio che sta com-
piendo attraverso le capitali 
nordiche. AH'aeroporto di Oslo 
erano state predisposte ecce-
zionali misure di sicurezza, 
anche perche i comitati pro-
palestinesi di Norvegia hanno 
condotto una forte agitazione 
contro questa visita, conside-
rata «una provocazione con
tro tutti coloro che combatto-
no l'lmperialismo e l'oppres-
sione». Manifestini contro 
Golda Meir sono stati diffusi 
in tutta la citta. Nel pome-
riggio si e svolta una manife-
stazione di protesta 

La visita della Meir prece
de di poche ore rarrivo, pre-
visto p»T domattina, del vice-
ministro sovietico Tsarapkln: 
la coincidenza ha attirato la 
attenzione degli ambienti gior-
nalistici. gia stuzzicata da un 
annuncio di un giornale di 
Stoccolma secondo il quale la 
Meir, durante il soggiorno in 
Finlandia, si e incontrata in 
una capanna del nord lappo-
ne con dei funzionari sovie-
tici. II viaggio nel Nord la 
Meir lo ha realmente- com-
piuto, ma la romanzesca sto-
ria e stata accolta con scetti-
cismo nei circoli politici. 

la liberazione della Palestina 
(PLO) hanno accusato Hus
sein di avere scatenato una 
nuova guerra civile nel Paese. 
«Un nuovo sanguinoso mas-
sacro e in corso » ha dichia-
rato Kamal Nasser rappresen-
tante del Comitato centrale: 
in tre giorni di combattimen-
ti diverse decine di combat-
tenti per la liberazione della 
Palestina sono stati uccisi dal
le forse monarchiche. Si com
batte aspramente anche nel
le zone di Jerasch e di Salt 
situate rispettivamente qua-
ranta chilometri a sud e tren-
ta km. a ovest di Amman. 

Le dichiarazioni del portavo
ce deH'OLP sono state riba-
dite anche dal rappresentan-
te di « Al Fath », Kamal Aduan 
giunto a Beirut stamane da 
Amman: egli ha dichiarato che 
il governo di re Hussein ha 
deciso di schiacciare il movi-
mento guerrigliero in quanto 
si propone di accordarsi con 
Israele, mentre i feddayn so
no decisi a combattere fino 
alia liberazione della loro pa-
tria. In particolare Aduan ha 
dichiarato: a Vi e una contrad-
dizione di fondo fra le posi
zioni dei guerriglieri e quel
le del governo giordano. Noi 
intendiamo combattere fino 
a quando avremo liberato la 
Palestina mentre il governo 
giordano vuole fare la pace 
con Israele. Questa e la ra-
gione per cui cercano di li-
quidarci. Ma non permettere-
mo a nessuno di ostacolare 
i nostri obiettivi. I guerriglie
ri non hanno fiducia nel Pri
mo ministro giordano Wasfi 
Tel e ritengono che non pos-
sa esservi alcun accordo con 
l'attuale governo. Se il regi
me continua a combattere il 
movimento di resistenza t>ale-
stinese, non vi sara limite a 
cniello che accadra in Giorda
nia e altrove. Le operazioni 
dell'esercito giordano costitui-
scono un preludio alia liqui-
dazione dpfinitiva del movi
mento della guerriglia e alia 
sua presenza in Giordania. Lo 
assedio, il costante bombar-
damento e le deliberate provo-
cazioni sono tutti elementi 
di una nuova guerra civile». 

Contro il fenfativo di colpire le esportazioni di zucchero 

FERMA REAZIONE DEL PERU' 
ALLE MINACCE DEGLI USA 
II generate Mercado Jarrin: mobiliteremo tutte le nostre forze 

LIMA, 1. 
II progetto statunitense di 

applicare una maggiorazione 
di imposte sulle esportazio
ni peruviane di zucchero pro-
vochera, se messo in atto, una 
mobilitazione di tutte le ri-
sorse interne ed esterne del 
paese per contrastarne gli ef-
fetti. ha dichiarato il ministro 
degli esteri del Peru, genera
te Ed gar do Mercado Jarrin. 

II ministro ha fatto tali 
dichiarazioni — riferisce Pren-
sa Latina — al rientro dalla 
citta di Trujillo, dove, nel 
corso di una visita inattesa, 
tre ministri dell' agricoltura 
latinoamericani avevano e-
spresso la loro determinazio-
ne di appoggiare 11 Peru nel
la sua resistenza alle rappre-
saglie del Congresso di Wa
shington. 

Mercado Jarrin ha detto che 
il Peru, in modo fermo e 
sereno. mobilitera tutte le sue 
rlsorse interne ed esterne se 
gli Stati Uniti applicheranno 
i cosiddetti emendamenti Pel-
ly e Grace, misure coerciti-
ve contro le quali esiste un 
principio di solidarieta tra le 
nazioni deH'America Latina, 
concordato nelle recenti riu-
nioni della CECLA, del CE-
CON e nell'assemblea del-
l'OSA, in Costarica. 

L'emendamento Pelly dispo
ne la soppressione dell'aiuto 
economico ai paesi che espro-
prino beni di cittadini statu-
nitensi senza pagare un in-
dennizzo - che gli interessati 
giudichino adeguato. II pro-

gettato emendamento Grace 
tende a imporre una tassa 
di venti dollar! per tonnella-
ta per le importazloni di 
zucchero da quei paesi. 

II ministro degli Esteri pe-
ruviano ha aggiunto che si 
mantiene in contatto con il 
Dipartimento di Stato per in-
durlo a considerare l'inoppor-
tunita di misure coercitive nei 
confronti dell'industria zuc-
cheriera peruviana, gestita at-
tualmente da venticinquemila 
lavoratori, che sarebbero i piu 
direttamente colpiti. 

La posizione peruviana ha 
ricevuto l'appoggio dei mini
stri dell'Agricoltura di Cile, 
Venezuela e Paraguay, presen-
ti anch'essi a Trujillo, il prin
c ipal centra zuccheriero del 
Peru. 546 km. a nord di Lima. 

Mercado Jarrin si era reca-
to a Trujillo per partecipare 
ad una conferenza sul diritto 
marittimo, su invito del Col-
legio degli avvocati. mentre 
i tre ministri stranieri lo ave
vano fatto nel quadro delle 
loro attivita alia sesta con

ferenza inter-americana 'dei mi
nistri dell'Agricoltura. 

II ministro cileno Jacques 
Chonchol ha detto che nel 
caso in cui la aggressione 
(nord-americana) venga pasta 
in atto «manterremo la no
stra solidarieta con il Peru 
e lo appoggeremo nelle or-
ganizzazioni internazionali o 
dovunque sia necessarion. 

Daniel Scott, il ministro ve-
nezuelano, ha deplorato le 
pressioni esercitate contro i 

paesi in via di sviluppo ed 
ha affermato che nulla si ot-

-tiene con sterili minacce. II 
ministro paraguayano Hernan
do Serton ha dichiarato di 
non credere che le minacce 
nord-americane si tradurran-
no in atti • concreti. Se tut-
tavia cid avverra. «ci restera 
da fare una sola cosi: ado*-
tare una posizione comune di 
mutuo sostegno». 

Comunque —' conclude Pren-
sa Latina — la reazione piu 
energica e.venuta dagli stes-
si contadini peruviani. In una' 
riunione svoltasi in onore dei 
ministri ospiti nel centra zuc
cheriero Casa Grande, un gio
vane dirlgente dei contadini 
del Ande Central, Seiio Ticse, 
ha dichiarato: «Non possia-
mo tollerare pressioni da par
te di nessuna nazione. Noi 
sappiamo che si vuole ri-
durre la quota di esportazio
ni di zucchero del Peru, e 
che i piii colpiti sarebbero 
i lavoratori - dei complessi 
agro-industriali. Percio, con 
la semplicita che caratteriz-
za il contadino, diciamo alle 
grandi potenze: non coltivate 

. l'odio, non insultateci, non 
spingeteci a indossare l'uni-
forme militare. Potrebbe giun-
gere il momento in cui sa-
remmo in grado di reagire. 
Se dovesse arrivare qualche 
emendamento, noi staremmo 
al fianco dei lavoratori di 
Casa Grande, in qualsiasi 
fronte. per aiutarli con tutti 
i nostri mezzi». 

ISTANBUL. 1. 
Tragico epilogo ad Istanbul 

della vicenda dei due glova-
ni guerriglieri che da tre gior
ni si erano asserragliati in ca
sa di un ufficiale trattenendo 
in ostaggio una ragazza di 14 
annl e chiedendo, per la sua 
liberazione, un salvacondotto 
per l'estero: la polizia turca 
ha fatto irruzione nell'appar
tamento uccidendo uno doi 
due giovani e ferendo I'altro. 
La ragazza e stata portata in 
ospedale in stato di choc. 

Gia da ieri centinaia di 
agenti e di soldati avevano 
circondato lo stabile in cui 
si erano barricati Mahir Ca-
yan ed Huseyin Cevahir insle-
me alia loro giovane prigio-
niera Sebil Erkan, ed aveva
no occupato anche le scale del 
palazzo e gli appartamenti so-
pra e sotto quello della fami-
glia Erkan. 

Nella serata erano stati fatti 
giungere sul posto la madre 
di Cayan ed un parente di 
Cevahir ai quali era stato fat
to chiedere ai due giovani at
traverso gli altoparlanti di libe-
rare la ragazza e di arrender-
si; poiche non era seguita al-
cuna risposta, la polizia aveva 
fatto togliere l'elettricita e la 
acqua nella zona, con il chia-
ro intento di innervosire i due 
guerriglieri. 

Stamane, infine, un gruppo 
di agenti ha fatto irruzione 
nell'appartamento subito dopo 
che un tiratore scelto aveva 
colpito al volto uno dei guerri
glieri; i poliziotti, muniti di 
elmetti e di giubbotti anti-
proiettile, sono entrati contem-
poraneamente dalla porta e da 
alcune finestre, scaricando nel-
1'appartamento una valanga di 
fuoco. 

Mahir Cayan, gia sangui-
nante dal viso, e stato rag-
giunto da una raffica di mitra 
sparatagli a bruciapelo ed e 
stato condotto in ospedale in 
fin di vita. Anche Huseyin 
Cevahir rimaneva ferito in piu 
parti; secondo quanto hanno 
riferito alcuni testimoni, il ru-
more che proveniva dall'ap-
partamento era quello di una 
vera e propria battaglia. Un 
altro testimone ha detto che 
« alcune centinaia di colpi » 
sono stati sparati dagli agen
ti nel giro di due o tre mi-
nuti. 
' II comando militare di 
Istanbul ha successivamente 
affermato che, mentre le auto-
ambulanze con a bordo i due 
guerriglieri feriti si allontana-
vano. «la folia» ha tentato 
di bloccarle per linciare i due 
giovani; Cayan e morto du
rante il tragitto mentre Ce
vahir e stato sottoposto ad un 
delicatissimo intervento chi-
rurgico e si trova in condizio-
ni disperate. La giovane Se
bil Erkan e ancora in preda 
ad un profondo choc. 

Frattanto ad Ankara e stato 
annunciato rarresto di Cihan 
Alptekin, ritenuto uno dei lea
der dell'« Esercito di libera 
zione popoiare » turca Alpte
kin e stato catturato nei pres-
si del confine tra la Grecia e 
la Turchia insieme ad un ami-
co mentre cercavano di espa-
triare. 

ISTANBUL — Nello scontro a fuoco con la polizia e stato ucciso uno dei giovani rapitori, 
Mabiz Cayon di 22 anni 

Terremoto politico a Tananarive 

Deposto e arrestato il 
vice-presidente malgascio 

TANANARIVE, 1. 
II vice-presidente malgascio 

Andre Resampa, che ricopriva 
anche la carica di ministro di 
Stato per l'agricoltura, e stato 
esonerato da tutte le sue fun-
zioni e — secondo testimonian-
ze raccolte dall'AFP — arre
stato al termine di un consiglio 
dei ministri tenuto stamane. Un 
comunicato ufficiale accusa Re
sampa di c connivenza » con una 
potenza straniera ed afferma 
che «tutte le misure utili e ne-
cessarie sono state prese dal 
capo dello Stato affinche cessi 
ogni attentato alia sicurezza e 
alia sovranita della nazione >. 

II comunicato non specifica 
quale sia la potenza straniera 
accusata di c ingerenza » negli 
affari interni malgasci. ma gli 
osservatori ritengono si tratti 
degli Stati Uniti. Infatti ieri il 
presidente Tsiranana aveva di
chiarato in un discorso: c II go
verno dispone di prove irrefu-
tabili che rivelano Tinterferen-
za di un'ambasciata nei nostri 
affari interni. La potenza stra

niera di cui parlo. "nonostante 
la sua colossale potenza econo-
mica..." non ha fatto nulla per 
aiutarci nel nostra sviluppo ed 
oggi cerca di dividerci... Per 
un certo periodo di tempo al
cuni nostri compatriot! si sono 
recati nella sua ambasciata a 
Tananarive attraverso una por
ta segreta». Colossale potenza 
significa Stati Uniti, notano gli 
osservatori. 

Andre Resampa e stato uno 
dei fondatori, con il presidente 
Tsiranana, del Partito social-
democratico al potere, di cui e 
stato segretario generate dopo 
il 1959. Dopo essere stato mi
nistro degli Interni, ministro di 
Stato e primo vice-presidente, 
era stato retrocesso alia secon-
da vice-presidenza durante un 
rimpasto del 17 febbraio scor-
so. II 25 marzo. insieme con 
tutti i membri del Comitato ese-
cutivo. si era dimesso da se
gretario del partito. 

L'arresto si colloca su uno 
sfondo drammatico di lotte po-
litiche e di classe. Airinizto 
dell'anno. centinaia di persone 

furono massacrate dalla polizia 
« per aver cercato — questa la 
giustificazione ufficiale — di ro 
vesciare il governo». In que 
sto caso, le autorita misero in 
giro la versione che la Cina 
aveva incoraggiato la rivolta. 
II primo aprile. mille pastori 
di una delle zone piu povere del 
Madagascar meridionale (ven 
timila lire annue di reddito me 
dio « pro capite >) attaccarono 
cinque posti di polizia e poi si 
diedero alia macchia. Secondn 
l'« Express », i guerriglieri so 
no militanti del partito Monima 
c il cui nome significa «il Ma 
dagascar ai malgasci»). chr 
avrebbe 270 mila membri e chr 
e diretto da Monja Jaona. R3 
anni. capo nazionaiista fin da' 
tempo della lotta contro il co 
lonialismo francese. ed ogg» 
definito « filo-cinese ». Va sotto 
lincato d'altra parte che Tsira 
nana e uno dei president!' afri 
cani piu legati airimperialismo 
Fra I'altro ha stabilito buont 
rapporti con il Sud Africa raz 
zista, ricevendone in cambio un 
forte prestito 

autostrade spa 
CGruppo IRI1 

RELAZIONE 
ALL'ASSEMBLEA 
PER L'ESERCIZIO 1970 
SITUAZIONE DELLA RETE AL 29 APRILE 1871 

II 29 aprile si * rlunita rassembtoa degli mzionisti della societa 
• Autostrade*. Nella sua reiazione, il Presidente • Amministra-
tore Delegato, ing. Ennio Santucci, ha tracciato un ampk> pa
norama della situazione autostradale italiana. Net corso del 1970, 
la rete nazionale in esercizio si e accresciuta di oltre 405 chi
lometri, consentendo rultimazione -di alcune delle piu impor
tant! direttrici autostradali del Paese, come la Botogna-Padova, 
la Trieste-Venezia, la Torino-Aosta, la Torino-Savona, la Roma-
L'Aquila ed il completamento per nove decimi della Salerno- -
Reggio Calabria. 

Sul piano operattvo, il bilancio 1970 e quindi positive E cid 
nonostante la pennanenza di fattori negathri legati all'awersa 
congiuntura attraversata dal Paese che determine-, in pratica, 
una generate stretta finanziaria, creando serie dimcolta neH'ap-
prowigionamento di capitali. La societa «Autostrade», grazie 
all'importante emissione obWigazionaria effettuata nell'ultimo 
scorcio del 1969, si e trovata nella condiztons di poter fron-
teggiare la situazione con tranquillita, ricercando.'all'estero le 
fonti finanziarie sostituuVe di quelle nazionali. Si e cos! giunti, 
nel dtcembre del 1970, afla condusione di un pcestito estero di 
125 milioni di dollari della dorata dl sei ami, per il quale r IRI. 
come di consueto, ha offerto la sua garanzia. II prestito — ol
tre che costituire un'operazione porrte, intesa • superare la 
congiuntura nazionale — ha permesso di apn're un'utteriore 
fome djLfinanziamenti con possibilita di sviluppi futuri a lungo ter
mine. Tn eorrelazione con le migltoraie prospettive finanziarie, la 
sociefa'ha portato avanti eollecWamente alcuni progetti di ampHa-
mento e completamento deHa rate esislente. Si e cos) dato luo-
go, all'mizjo del 1971, non appena avutasi rapprovazione dei 
progetti da parte dell' ANAS, airappalto dei lavori della Caserta-
Salemo e del raddoppio dei rami terminali dl Napoli deH'auto-
strada «del Sole*. 

L'autostrada Caserta-Salemo e stata impostata, in aderenza alle 
prospettive del traffic©, secondo il nuovo schema di sezione 
autostradale a tre corsie per caVreggiata. Quanto ai rami ter
minali di Napoli. il progetto. di orginale ideazione, permettera 
I'uso dei due rami di Barra e di Capodichino quale asse di 
scorrimento estemo alia citta, tra il terminate della tangenziale 
deirinfrasud da un lato. e i raccordi con l'autostrada Napoli-
Pompei, ed il porto di Napoli (eseguiU a curs deil' ANAS) dal-
I'altro. La concezione del progetto permette altresl la realizza-
zione di singolari iniziathre autostradali turistiche e commercial!, 
neH'immediata periferia di Napoli, nonche la rsalizzazione di un 
ulteriore accesso autostradale intermedio a quelli esistenti. 
Lo stesso indirizzo -integrativo delle iniziative autostradali con 
quelle esterne, e' stato esleso ai progetti di aHre area di ser-
vizio. nella zona del Mezzogiomo, ed in particolare nelle tratte 
autostradali deH'Adriatica, ancora in costruzione, alio scopo di 
fame dei centri propulsrvi di turismo e quindi di traffico. La 
piu importante di quests iniziative, impostata con una variante 
di progetto intesa anche al rispetto del peesaggio circostante, 
sorgera nelle vtoinanze della citta di Foggia. 
Sono proseguiti a rftmo acceHrato i lavori di costruzione del-
l'autostrada Adriatic* • della MesUe VTttorio Veneto. che el 
conta di ultlmare entro II 1972. 

La societa «Autostrade» * anche pronta a dare immediata at-
tuazfone a due altri importanti progetti che fanno parte degli 
amptiamenti e completamenti del programme di cui alia Legge 
28 marzo 1968: si tratta del raddoppio di carreggiata da Mul-
tedo ad Albisola, suH'autostrada Qenova-Savona e della costru
zione della terza corsia sulla Milano-Bergamo. 
La societa ha elaborate e perfezionato i progetti esecuttvi della 
Bari-Taranto e deH'autostrada «dei Trafori*. in vista di ini-

> ziare i lavori entro il 1971. E" inoltre in avanzata fase di ela-
borazione il progetto per allargare a sei corsie l'autostrada 
-del Sole* nella tratta Milano-Bologna, che presents la piu 
elevata punta di traffico esuvo. 

LE AUTOSTRADE IN ITAUA 

Al 31 dicembre 1970 .la situazione della rete autostradale nazio
nale era la soguente: 
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Dal dati si rileve che il 5C"/t della rete programmata era gia In 
esercizio; il 19*/» era in costruzione mentre il restante 23% 
doveva ancora essere appaltato. Vrvaci discussioni hanno ac-
compagnato, nei corso deii'anno, la individuazione di ulteriori 
possibili iniziative: superate dalla decisione del Governo di su-
bordinare rawio di nuovi lavori autostradali alle scelte priori-
tarie che verranno definite nell'ambito della programmazione 
nazionale. 
La fete In easrchle deUe eodeti «Autoetrade * ha raggiunto 
ana fine del 1970 un'estensione di 1.917 chilometri, pari al 65*/o 
dei 2.917 affidati in concessione. 
I costi sostenuti per i lavori eseguHi nei corso dell'anno am-
montano a 110 miliardi di lire, di cui 86 rappresentano il costo 
dei lavori a base d'asts. 9 quello delle opere complementari e 
15 gli onerj per espropriazioni, indennizzi e spese generali per 
la progettazione e la costruzione. 
Nei 14 anni e mezzo trascorsi dalla posa della prima pietra 
della Milano-NapolL awenuta II 19 magglo 1956, la societa ha 
messo In esercizio, in media, oltre 130 chilometri di autostrade 
all'anno. 
Sulla rate In esercizio al eono rearizzetl, oltre al lavori di me-
nutenzione, rnterventi partJeolarl rntael m rendere piu egevoil I 

collegamenti colla viabilrta ordinaria. In Liguria sono stati atti-
vati ali'allacciamento di Genova Est (Bisagno), che ha apportato 
un immediato beneficto alia viabilita di tutto il levante di Geno
va, e il viadotto Zinola a JSavona Vado che interconnette la 
Genova-Savona, la Savona-Ventimiglia e la Torino-Savona. Sul
la Milano-Laghi si e aperto al traffico lo svincolo di Arose li-
rn'itato al traffico. da e per Milano; sulla Napoli-Ban* ft stata 
messa in esercizio la nuova stazione di Lacedonia. 
Sulla rete aziendale sono stati percorsi in totale 11 miliardi di 
chilometri, contro i 9.5 del 1969. con un incremento del 16% 
a fronte di una espansione delle rete mediamente in esercizio 
nei due anni del 16.6%. II traffico merci ha rappresentato il 
23,6% (il 23,4% nel 1969) dei chilometri complessivamente 
percorsi. 
Le misure-previste dal Decreto Legge 26 ottobre^1970 ed in 
particolare laumento del costo della -benzina e I'incremento 
delle tariffe di pedaggio per il traffico passeggeri a copertura 
dello speciale diritto di prelievo a favore .deirerario hanno in-
fluito sugli ultimi mesi del 1970 in maniera negative sull'anda-
mento del traffico. anche se la misura di tale fenomeno non 
pud essere. completamente affkJata agli elementi staustici di-
sponibili nel breve periodo intercorso daH'attuazione dei prov-
vedimenti. 
La polrhca perseguita dalla societa «Autostrade* tende ad 
istituire una stretta connessione tra ratthrit* promozionale — 
soprattutto nei riguardi della rete del Mezzogiomo — ed age-
volazioni tariffarie. In questo quadro, in collaborazfone col Mi-
nistero del Turismo. dal 1" lugl'io 1970 sono state concesse 
tariffe preferenziali ai turisti stranieri sulle autostrade a sud di 
Roma e di Pescara. I risultati conseguiti, hisinghieri e incorag-
gianti, sono stati apprezzati dalle Autorita-competent! con le 
quali si * alia ricerca di una formula di piu stretta collabora-
zione. 
L'indice degli incidenti sulla rete IRI riferito a 100 milioni di 
chilometri percorsi e diminuito, rispetto el 1969, deir8%, quello 
degli incidenti mortal! del -12% e del 9% quello dei morti. 
Questi positivi risultati sono in accordo con una tendenza alia 
flessione dell'incidentalita su tutte le strade Haliane che per 
raltro risulta molto piii alta di quella autostradale. 

Dopo aver approvato il bilancio al 31/12/70, I'assemblea degli 
azionisti ha proceduto alia nomina per il triennio 1971-73 del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che ri-
sultano cos) composti: 
Consiglio cH AitimMatrazione: ing. Ennio Santucci (Presidente 
e Amministratore Delegato). cav. lav. Antonio Orlandi (Vice Pre
sidents), dott. Alberto Cesaroni (Vice Presidente), aw. Fausto 
Calabria, aw. Lucio De Giacomo, dott. Antonio Moriconi, prof. 
Renato Serao. 

• 

»: prof. Giuseppe Mancino (Presidente), prof. 
Domenico Amodeo, dott. ArnaWo Del Sonno, dott Vittorio Menl-
chino, dott Gastone Spinola (Sindaci effettrvi); dott Marcello 
Bigl, dott Raffaele Picella (Sindaci supplenti). 
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I saigonesi in rotta su un fronte di 40 chilometri 

I pa trio ti entrano a Snoul e Loc Ninh 
I guerriglieri « viet» e Kmehr erano impegnati da una settim 
Vietnam del Sud — 16 cannoni ed 80 mezzi blindati abband 

ana in una battaglia sui due lati del confine tra Cambogia e 
onati dai soldati in fuga — Grottesca giuttificazione di Saigon 

SAIGON. 1 
Le forze di liberazione cam-

bogiane e vietnamite. ban-
no oltenuto due grandi vitto-
rie, ronquistando tutta la zo
na di Snoul in Cambogia e 
il centro di Loc Ninh nel Viet
nam del Sud. a conclusione di 
una" battaglia che era comin-
ciata la settimana scorsa. I 
due centri sono distanti una 
quarantina di chilometri l'uno 
daU'altro. e questa circostan-
za dimostra su quale ampio 
fronte la battaglia sia stata 
combattuta. Inoltre. il corpo 
di spedizione di Saigon, che 
presidiava la regione di Snoul 
(le rovine della citta e la 
piantagione omonima) e stato 
posto in fuga disordinata e 
costretto ad abbandonare armi 
e materiali bellici in enorme 
quantita. Nonostante le noti-
zie fornite dai portavoce ame-
ricani e di Saigon siano molto 
scarse. esse sono sufficienti 
per far ritenere che. anche se 
su scala geograficamente mi-
nore, questa duplice vittoria 
abbia lo stesso valore di quella 
riportata dalle forze laotiane 
e del FLN lungo la strada 
numero 9. tra febbraio - e 
marzo. Esse infatti dimostra-
no che la poiltica di c vtet-
namizzazione > ' della guerra 
perseguita dagli Stati Uniti e 
destinata al fallimento. Dota-
ti di armamento modernissi-
mo e pesante. appoggiati dalla 
aviazione americana (elicotte-
ri armati. caccia-bombardieri 
e B-52 usati in funzione di 
appoggio tattico) ' i fantocci 
sono stati incapaci di resiste-
re all'assalto delle forze po-
polari. ' - - < • , 

L'attacco a Snoul (una cit
ta per conquistare la quale 
gli americani 1'anno scorso 
avevano - effettuato massicci 
bombardamenti. radendola al 
suolo) era cominciato sei gior-
ni fa. Esso portava le forze 
del Fronte unito nazionale 
(FUNK) allMnterno della cit
ta e. contemporaneamente. nel 
cuore della grande piantagio
ne di gomma dove i fantocci 
di Saigon avevano sistemato 
il grosso delle Ioro unita. Fin 
dai primo giorno 1'aviazione 
USA interveniva. al ritmo di 
trecento incursioni al giorno 
per i soli elicotteri armati. I 

portavoce. dopo aver amines-
,so la perdita della citta. la da-
vano subito dopo per ncon-
quistata. Ma ieri sera ammet-
tevano che le unita attaccate 
avevano abbandonato la cit
ta. e stavano ripiegando anche 
dalla piantagione. Oggi la 
realta si 6 profilata in tutta 
la sua portata: la ritirata e 
stata. come gia nel Laos, una 
vera e propria rotta. I fantoc
ci hanno abbandonato dodici 
pezzi di artiglieria da 105 mm.. 
quattro pezzi da 155 mm., una 
ottantina di automezzi milita-
ri (tra carri armati. auto-
blindo. trasporti blindati per 
truppe autocarri). I reparti in 
ritirata sono stati inseguiti da 
vicino dai reparti popolari: 
tanto da vicino che 1'aviazio-
ne americana. intervenuta an-
cora una volta per protegger-
ne la ritirata. in molti casi 
ha dovuto rinunciare all'azio-
ne per non colpire. insieme 
agli inseguitori. anche i re
parti in fuga. 

Contemporaneamente le for
ze di liberazione del Sud Viet
nam conquistavano Loc Ninh. 

Pariamentari 

colombiani 
per il ritiro 
dai Vietnam 

BOGOTA'. 1 
Ventlcinque senator! e de-

putati del parlamento colom-
biano hanno inviato al presi-
dente degli Stati Unit! un te-
legramma di protesta contro 
le repression! attuate dai go-
verno degli Stati Uniti nei 
confront! di vast! strati del 
popolo americano, che si bat-
tono per la fine della guerra 
in Indocina. 

« I pariamentari. gli opera!, 
! contadini. gli student!, tutte 
le persone progressiste della 
Colombia — dice il telegram-
ma — esigono l'immediato ri
tiro delle truppe americane 
dall'Indocina e la fine delle 
persecuzioni contro gli ame
ricani che si battono per la 
pace ». 

dove gli uomini di Saigon han
no abbandonato enormi quan
tita di materiale. L'aviazione 
americana qui e intervenuta 
per distruggere la stessa Loc 
Ninh, e gli automezzi ed i 
materiali abbandonati dai Ioro 
« alleati ». 

I portavoce di Saigon hanno 
adottato oggi la stessa tatti-
ca utilizzata per giustificare 
la fuga dai Laos: da un lato 
essi hanno detto che « la riti
rata da Snoul rientrava nel 
piano operativo in atto in 
Cambogia, durante la stagio-
ne delle piogge. gia iniziata, 
ed era stata quindi preventi-
vata >; daU'altro hanno det
to che l'avversario ha subi
to perdite « enormi > contro 
perdite leggerissime per i fan
tocci. Hanno osato dare delle 
cifre: 700 morti «nord-viet-
namiti » contro 6 feriti tra i 
soldati di Saigon. I giornalisti 
americani hanno accolto con 
una scrollata di spalle questa 
sparata. ed hanno dai canto 
Ioro detto che in realta i fan
tocci hanno avuto almeno 200 
morti e feriti nel corso della 
sola ritirata. per non parlare 
delle perdite subite nei giorni 
precedenti. 

Altre fonti americane met-
tono in rilievo che i patrioti si 
sono assicurati, con queste vit-
torie. il controllo di due trat-
ti importanti delle strade nu
mero 7 e 13. delle quali Sai
gon e gli americani voleva-
no ad ogni costo mantenere il 
possesso. 

II regime di Saigon b intan-
to passato ad una ulteriore 
fase della persecuzione contro 
gli oppositori. Vittima ne - k 
rimasto stavolta ' Ngo Cong 
Due. editore del giornale Tin 
Sang. Finora il giornale veni-
va colpito attraverso le confi-
sche frequentissime. Un paio 
di volte vi erano stati atten-
tati di marca governativa 
contro la sua sede. 

Ora la polizia ha arrestato 
1'editore, accusandolo di ten-
tato omicidio nei confronti del 
presidente del consiglio di una 
provincia del delta del Me
kong. Sembra che in realta 
contro Ngo Cong Due sia sta
ta organizzata una montatura 
che doveva in qualche modo 
giustificarne 1'arresto. 

Denunciata una nuova strage nel Vietnam del sud 
• * * i ' •> 

Un reparto USA massacro 
donne e bimbi a Bong Son 
Da 24 a 40 gli uccisi — L'unita arrivb per mare con mezzi an-
fibi e scaricd sugli inermi un fuoco infernale — Le accuse 
di un militare americano riprese da un giornale di Chicago 

WASHINGTON. 1 
Una nuova strage di civili 

inermi — donne e bambini — 
compiuta dai soldati Usa nel 
Vietnam del sud e stata am-
messa oggi dall'esercito ame
ricano, che ha confermato di 
aver aperto un'inchiesta sul 
caso. II nuovo massacro e av-
venuto nel settembre 1968 a 
Bong Son, dove un reparto 
della 173. brigata. sbarcato su 
una spiaggia con mezzi anfi-
bi, ha aperto il fuoco all'im-
pazzata contro una piccola fol
ia di donne e bambini, ucci-
dendone un numero che, se-

condo valutazione piu ottimi-
stica, e di 24, ma potrebbe 
essere addirittura di 40: que-
st'ultima cifra e stata fornita 
dai tenente colonnello Antho
ny Merbert, che assunse in 
un secondo tempo il comando 
della brigata stessa. 

La denuncia. che ha costret
to 1'esercito ad aprire l'in-
chiesta su questa nuova Song 
My — quanti siano stati in 
realta gli episodi di questo 
genere non si arrivera forse 
mai ad appurare — e stata 
fatta alcuni mesi fa da un 
militare americano. William 

Mahroun; ma solo ora e ar-
rivata a conoscenza del pub-
blico grazle all'iniziativa del 
« Sun Time » di Chicago. 

Si apprende intanto che la 
Corte suprema degli Stati 
Uniti ha respinto oggi all'una-
nimita 1'appello interposto dai 
caporale dei « marines > Den-
zil Allen contro la condanna 
a 20 anni di carcere per 1'uc-
cisione di cinque civili a Hue. 
Fu questa la prima della se-
rie di atrocita compiute dai 
soldati Usa nel Vietnam a 
giungere davanti a un tribu-
nale. 

Secondo un annuncio sud-coreano 

SCONTRO A E R O - N A V A L E 
A L LARGO D E L L A COREA 

Una motovedetta della RDPC e un aereo da trasporto sud-
coreano sarebbero colati a picco — II comunicato di Seul 

SEUL. 1 
Un conflitto a fuoco tra mez

zi aeronavali della Corea del 
sud e della Repubblica demo-
cratico popolare coreana ha 
avuto luogo la notte scorsa, 
secondo un annuncio del mi-
nistero della Difesa di Seul, 
al largo delle coste meridio-
nali della Corea del sud. Una 
motovedetta della RDPC e un 
aereo da trasporto sud-corea
no del tipo «C-46» sarebbero 
colati a picco. 

Secondo la versione sud-co-
reana, la vedetta della RDPC 

sarebbe stata avvistata al lar
go dell'isola di Sohuksan, pres-
so I'estremita. meridionale del
la penisola. da unita naval i 
e aree sud-coreane, che le 
avrebbero «dato la caccia» 
per quattro ore. 

La motovedetta, e detto nel-
l'annuncio, e stata alia fine 
affondata, e si e inabissata in 
fiamme nelle acque; stazzava 
70 tonnellate, era pesantemen-
te armata e aveva a bordo 
da 15 a 17 uomini, che si ri-
tiene siano tutti morti. Da 
parte sud-coreana, si segnala 

ancora che un aereo da tra
sporto «C46». che partecipa-
va all'azione lanciando razzi 
illuminanti. risulta scomparso 
insieme al sette uomini di 
equipaggio. Un caccia a rea-
zione e stato colpito a un'ala, 
ma e potuto tornare alia base. 

Lo scontro fa seguito a un 
episodio analogo, accaduto il 
14 maggio, quando un'altra 
motovedetta nord-coreana era 
stata affondata, questa volta 
presso la costa nord della Co
rea del sud. 

II viaggio della delegazione romena in Asia 

CALOROSE ACCOGLIENZE 
PER CEAUSESCU IN CINA 

Ciu En-laj e altri esponenti del partito e del governo porgono il benve-
nuto agli ospiti — In precedenza, quest! avevano sostato a Irkutsk In 
territorio sovietico, e una colazione era stata offerta in Ioro onore 

PECHINO, 1 
II segretario generate del 

Partito comunista e presiden
te del Consiglio di Stato ro-
meno. Nicolae Ceausescu e il 
primo ministro Maurer sono 
giunti a Pechino, prima tappa 
di un viaggio nei paesi socia
list! aslatlcl. Ceausescu e gli 
altri delegatl romenl sono sta
ti accoltl all'arrivo da! primo 
ministro cinese, Ciu En-Lai, e 
da altri esponenti del partito 
e del governo clnesi. 

La vlsita della delegazione 
romena e deflnita in Clna « un 
avvenlmento storlcow. Radio 
Pechino ha rlferlto che la ca-
pltale cinese ha riservato al 
leader romeno una accogllen-
za «entuslastica». Sin dalle 
prime ore del mattino remit-
tente aveva dedica'to la mag-
gior parte delle sue trasmis-
sioni alia vlsita di Ceausescu 
dichiarando che «traboccan-
do di sentlmentl fraternl 700 
milioni di cinesi si preparava-
no ad accogliere calorosamen-
te i messaggeri dell'amicizia 
del pooolo romeno ». 

In un editorlale pubblicato 
in occasione della vlsita di 
Ceausescu. il Quotidiano del 
Popolo di Pechino rende oggi 
omaggio al wcarattere Indo-
mito » del popolo romeno e af-
ferma che la Cina continuera 
ad appoggiare la Romania 

. « nella sua lotta eroica contro 
' l'aggresslone, la sovverslone e 
l'ingerenza straniera ». « Di 
fronte alia minaccia di una 
aggresslor.e — aggiunge il 
giornale — le forze armate e 
il popolo romeni hanno anco
ra una volta, organizzato dei 
dlstaccament! patriottici e 
rafforzano constantemente il 
Ioro potenziale dlfensivo. II 
popolo cinese ammira alta-
mente questo spirito rivoluzio-
nario del popolo romeno ». 

Durante il viaggio verso Pe
chino. Ceausescu e gli altri 
delegatl romeni avevano com-
piuto due brevi soste In ter
ritorio sovietico. nelle citta si-
beriane di Irkutsk e di No
vosibirsk. 

Secondo quanto riferisce la 
TASS. a Novosibirsk si e trat-
tato soltanto di uno scalo tec-
nico mentre a Irkutsk l'aereo 
presidenziale ha sostato piu a 
lungo. 

«In occasione dell'arrivo 
della delegazione — riferisce 
l'agenzia sovietica — l'aero-
porto di Irkutsk e stato pa-
vesato con le bandiere della 
Romania, deU'URSS e della 
Federazione russa. La delega
zione romena e stata ricevu-
ta da! membro del CC del 

PCUS. deputato al Soviet del-
l'URSS e primo segretario del 
Comitato reglonale di partito 
di Irkutsk, Nikolai Bannikov, 
dai deputato al Soviet supre
mo della Federazione russa e 
firesidente del comitato esecu-
ivo del Soviet regionale d! 

Irkutsk. Jurl Kravcenko, e da 
altre personality ufflciali. II 
Comitato regionale di Irkutsk 
del PCUS e il comitato dlret-
tivo del Soviet locale hanno 
offerto in onore degli ospiti 
una colazione ». 

Sorvolando 11 territorio so

vietico, Ceausescu e Maurer 
hanno inviato a Breznev, Pod-
gorny e Kcwsyghin un tele-
gramma dl saluto. '« Coglla-
mo l'occaslone — si afferm* 
nel telegramma — per Invla-
re a vol e a! popoll deU'URSS 

' cordial! saluti dl nuovl succes-
si sulla via della edificazlo-
ne del comunlsmo, della pro
sperity e del progresso dl tut-
to il paese ». 

Dopo la Cina. la delegazio
ne romena vlsltera la Corea 

.del nord, la RDV. e la Mon
golia. - . 

Dichiarazioni di Rogers 
alia partenza per Lisbona 

WASHINGTON. 1 
II segretario di Stato ame

ricano, William Rogers, e par
tito oggi alia volta di Lisbona, 
dove partecipera alia riunione 
del Consiglio della NATO. 

Prima di lasclare gli Stati 
Unit!, Rogers ha dichiarato 
che la riunione sara «molto 
importante» ma che, a suo 
avviso, «non dara luogo a 
una speclflca controproposta a 
Mosca per negoziati sulla re
el proca riduzione delle trup

pe nell'Europa centrale ». Que 
sta prevlslone contraddice 
frontalmente quella fatta dai-
lo stesso Rogers ieri, in un 
discorso aH'Universita Colgate 

Secondo la versione odler-
na, i minlstr! atlantici dovran 
no «discutere quale risposta 
dare » all'offerta sovietica. 

II segretario di Stato ha det 
to che nella riunione di Li 
sbona sara dlscusso anche il 
problema di Berlino, 
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Conclusa la «marcia dei reduci» dal Vietnam 
' • -•'•,•. •. > * / ^ • •*• 

BOSTON — L'ex-senafore Eugene McCarthy, uno dei possibili candidal! democratic! alia presidenza nelle elezioni del 1972, 
parla a una folia di r.educi dal Vietnam e di citladini, al termine della « marcia s che ha condotto migliaia di manifestanti 
da Concord a Boston. La « marcia» durata due giorni, ha p ercorso a ritroso I'itinerario di Paul Revere, la leggendarta 
staffetta della guerra d'indipendenza che, con una cavalcata notturna, portd ai rivoluzionar! americani la notizia dell' im-
mlnente attacco britannico 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
DC e goverho 

pone, su misure parziali e di-
sorganiche, per accontentare 
questo e quello. senza offrire 
mai una prospettiva seria e 
rigorosa. un disegno organico 
e unitario di ripresa e di rin-
novamento economico e socia-
le per la Sicilia, per il Mez
zogiorno. per il Paese. 

Cid che propongono Forla-
ni e Colombo, cioe. sono gli 
elementi di una politica — ha 
detto Berilnguer — che ha gia 
operato. senza risolvere mini- J 
mamente la questione meridio-
nale. anzi aggravandola. 

II Mezzogiorno — • hanno 
detto invece nel loro messag-
gio unitario la CGIL la CISL 
e la UTL — e il segno tipico 
del fatto che, se oggi si vuole 
davvero far uscire il paese 
dal ristagno cui corre il ri-
schio di venir condannato, 
occorrono trasformazionl pro-
fonde negli indirizzi dell'at-
tivlta, produttiva e dell'orga-
nizzazione del Iavoro in fab-
brica, nelle scelte per i con-
sum! e per gli investimenti. 
Occorre, cioe, dicono le tre 
confederazioni del lavoratori, 
una politica di riforme capa-
ce di mutare il meccanismo 
che ha flnora caratterizzato la 
intera vita economica e so-
clale italiana. 

Questo meccanismo, lascia-
to al suo andamento spon-
taneo — ha proseguito Ber-
linguer — non riesce piu nera-
meno a stimolare la stessa 
crescita quantitativa della 
produzione e dell'occupazione 
e. mentre lascia inoperose 
tante energie e tante risorse, 
e organicamente incapace di 
crearne di nuove. Ecco la 
qualita nuova ed esplicita 
delle question! che, con le 
loro lotte, le tre confedera
zioni sindacali pongono oggi 
unitariamente sul tappeto. 
Ecco il livello cui deve ade-
guarsi la risposta delle forze 
politiche. Abbiamo visto che 
ieri il governatore della Ban-
ca d'ltalia ha dovuto ammet-
tere che la fase critica che at-
traversano oggi la nostra eco-
nomia e la nostra societa non 
e affrontabile ne risolvibile 
con i sollti strumenti creditizi 
e di finanza pubblica. Egli ha 
anche posto il problema della 
produttivita: ma il -dottor 
Carli concepisce la produtti
vita al vecchio, inefficace e 
ormai inaccettabile modo, e 
cioe unicamente come pro
duttivita delle singole azien-
de. mentre il vera problema 
e quello posto dai sindacati 
e dalle forze popolari e di si
nistra e cioe di accrescere la 
produttivita. generate, la pro
duttivita sociale del Paese. e 
questo e possibile ottenerlo 
con una politica economica 
che utllizzi tutte le risorse esl-
stenti e dia luogo alia forma
tion© di risorse nuove. 

Dunque, ai Sicilian!, al 
Mezzogiorno. al Paese gli scie-
ditati soloni e 1 tecnocrati 
del centrosinistra non sanno 
Indirizzare che prediche e pro-
messe, non sanno riproporre 
per il presente e per l'awe-
nire che le vecchie strade del 
passato, quelle che' le region! 
e le popolazionl meridional! 
hanno sperimentato a. loro 
danno 

Per quanto cl riguarda — 
ha detto Berlinguer — no! co-
munisti siamo stati e siamo 
1 piii preparati e 1 pi& pronti 
a corrispondere alle esigenze 
oggi poste - dal movlmento 
sindacale e alle sacrosante ri-
chieste delle masse popolari 
del Mezzogiorno e delle Isole. 

Abbiamo detto sin dal lu-
glio dello scorso anno e dicia-
mo oggi che la gxavita cui e 
ghmta la questione meridio-

. nale, essendo frutto del tipo 
di sviluppo impresso dal capi-
talisrao all'intero paese, pone 
l'esigenza di una politica di 
riforme che introduca appun-
to delle modiflcazioni pro-
fonde nell'assetto e nell'orga-
nizzazione complessiva della 
vita sociale italiana e muta-
menti neH'intero processo 
economico e produtUvo. E' 
questa la politica di riforme 
che noi sosteniamo e per la 
quale lavoriaroo e lottiamo: 
una politica che soddisfi in 
maniera economicamente ri
gorosa I grand! bisogni social! 
delle masse popolari e di tutti 
i clttadini — la casa, la scuo-
la, la sanita — e che percio 
fornisce alle forze produtttve 
pubbliche e private quel nuc-
YO punto di orientamento e 
di riferimento, quella pro
spettiva nuova di lunghi pe
riod! che sono dedsivi per 
superare l'attuale crisi. 

II Mezzogiorno e la Sicilia 
sono dunque la leva e la pre-
messa di questa politica di 
rinnovamento generale della 
aocieta Italiana. Oggi, dunque, 
ft l'ora della Sicilia e del Mez-
•Offlomo, e ora cioe — ha con-

cluso Berlinguer — che i Sici
lian! e i meridional! facciano 
sentire tutto il loro peso nel de-
terminare gli indirizzi genera-
1! economici e politici con le 
loro lotte, con il voto e con 
gli istituti democratici come 
la Regione. 

II Consiglio dei ministri, 
che si e riunito ieri mattina 
per soddisfare ad alcune sca-
denze urgent i, non ha affron-
tato la discussione di politica 
economica che serpeggia in 
tutto il quadripartito. Dissen-
si sono ormai evidenti anche 
a proposito di singole misu
re congiunturali delle quali 
vari ministri hanno parlato. 
Anche sulla relazione annua-
le del governatore della Ban-
ca d'ltalia, Carli, le reazioni 
aU'interno dell'area governa-
tiva sono assai discordant!. 

Ieri mattina, prima ancora 
della riunione del Consiglio dei 
ministri, il ministro del La-
voro, Donat Cattin, si e in-
contrato con i rappresentanti 
dei sindacati per affrontare la 
discussione sui problem! eco-
nomicosociali del momento. 
Erano present! Lama, Sche-
da, Bon! e Giovanninl per la 
CGIL, Storti e Macario per 
la CISL e Ravenna e Vanni 
per la UiL. I sindacati han
no, fra l'altro, comunlcato al 
ministro che nei prossim! 
giomi saranno messe a pun-
to, - in accordo con le fede-
razioni di categorla, proposte 
unitarie per l'aumento del 
minimi dl pensione e l'ade-
guamento della scala mobile 
per i pensionati. Donat Cat-
tin ha annunciato che entro 
il 20 prossimo presenters in 
Parlamento una relazione su 
tutta la materia previdenzia-
le. 

I lcompagno Pietro Ingrao, 
presidente dei deputati comu-
nisti e capolista del PCI a 
Roma, terra domani alle 11 
una conferenza stampa presso 
la sede deU'Associazione stam
pa estera, in via della Mer-
cede. 

LAZIO Riguardo ai problem! 
del Mezzogiorno, signiflcativa 
e la presa di posizione espres-
sa Ieri mattina all'unanimita. 
dall'assemblea regionale del 
Lazlo, con l'astensione delle 
destre. La Regione ha chie-
sto la liquidazione della Cas-
sa del Mezzogiorno e la sua 
trasformazione in un «orga-
nismo tecnico, privo di ogni 
potere decisionale, a disposi
tions dello Stato e delle Re-
gionin. Nel document© si 
chiede anche l'awio di una 
politica di programmazione 
nel la quale 11 Mezzogiorno sia 
posto in primo piano e che 
la «strutturazione degli in-
centivi e dei disincentivi» 
debba aessere definite ai due 
livelli di programmazione na-
zionale e di quella regiona
le*. 

Scheda 
Roma di propri delegati. Si 
tratta di centinaia di milioni 
di lire versate volontariamen-
te dai lavoratori di tutte le 
categorie e localita del paese 

Molti dei centocinquantami-
Ia venuti a Roma hanno pra-
ticamente viaggiato due not-
ti e appena tornati sono an-
dati a lavorare. Altro che gi-
ta turistica. E dove sia la 
cstanchezza >? 
. I sindacati nel giro di al
cune settimane hanno pro-
mosso migliaia di assemblee 
dove si e ampiamente di-
scusso dei motivi della mani-
festazione. Mai si e visto un 
legame cosi profondo ed este-
so tra il sindacato e le gran-
di masse dei lavoratori. 

Ma il fatto piu rilevante e 
che questa massa imponente 
di lavoratori non e venuta a 
Roma per chiedere la soluzio-
ne di loro problemi partico-
lari o neanche per rivendica-
zioni molto generali. II terna 
della manifestazione era il 
Mezzogiorno e non concepito 
come un atto di solidarieta 
verso le aree piu depresse del 
paese ma come il banco di 
prova per l'awio di una nuo
va politica economica che 
faccia giustizia, liquid! gli 
squilibri attuali. Non siamo 
quindi soltanto in presenza 
della piu forte e imponente 
manifestazione nazionale dei 
lavoratori indetta dai sinda
cati negli ultimi 20 anni, ma 
siamo di fronte ad un fatto 
politico nuovo perche si 6 
toccato il punto piu alto di 
tutta la battaglia per le ri
forme awiata un anno e mez
zo fa dalle tre Confederazio
ni. Si e cercato di insinua

te una contrapposizione tra 
l'azione portata avanti nei 
mesi scorsi per la casa e la 
creazione del servizio sanita-
rio nazionale e una presunta 
marginalizzazione da parte 
dei sindacati dei problemi 

. dell'occupazione, dello svi
luppo deU'agricoltura e del 
Mezzogiorno. 

La manifestazione di dome-
nica a piazza del Popolo non 
solo ha ridicolizzato quelle 
illazioni ma ha mostrato co
me la piattaforma dello svi
luppo economico. dell'occupa
zione e del Mezzogiorno e il 
logico sviluppo di una politica 
sindacale e di una strategia 
delle riforme che doveva ci-
mentarsi concretamente per 
dare poi credibilita alia riven-
dicazione di una nuova poli
tica economica ». 

Si e parlato di smagliatu-
re, di frammentarieta de! 
movlmento. II tentativo evi-
dente era quello di « dimo-
strare» che la politica 
delle Confederazioni e an
cora incerta • non riesce 
a indirizzare le profonde 
aspirazionl delle grandi 
masse lavoratricl. Cosa ne 
pensi? 

€ Non nego che qualche di-
sarticolazione ci sia stata nel-
l'azione dei sindacati nell'ul-
timo anno. Cid e dovuto an
che al tipo di scontro che e 
stato imposto dall'atteggia-
mento del padronato e del go-
verno in materia di riforme 
e nei confronti delle rivendi-
cazioni dei lavoratori. Ma si 
tratta di momentanei compor-
tamenti e non di una politica. 

La scelta di fondo dei sin
dacati e emersa domenica per 
le vie della capitale, nei car-
telli portati dai lavoratori e 
soprattutto nel clima, nel gra-
do di coscienza nei confronti 
del problema centrale posto, 
dalla manifestazione, il Mez
zogiorno, espresso dai cento-
cinquantamila partecipanti. 

• Anche la stampa che si fa 
portavoce degli interessi dei 
conservator!, benche con mal-
celata insofferenza e preoc-
cupazione. ha dovuto apprez-
zare la grande riuscita del-
l'iniziativa. 

La verita incontestable e 
che si tratta di un fatto po
litico le cui ripercussioni 
non sono destinate ad esau-
rirsi nel breve periodo per-
che segna un salto qualitati
ve della volonta e della ca-
pacita di azione dei lavorato
ri e del movimento sindacale 
nella lotta per le riforme e 
per una nuova politica econo
mica*. 

Ed ora, quali sviluppi 
avra I'iniziativa e l'azio
ne sindacale? 

cSo bene che dietro i rico-
noscimenti formali. ufficiali, 
di uomini politici e di gover-
no sulla prova di maturita e 
di disciplina dimostrata > dal 
grande raduno di domenica 
scorsa si • nasconde talvolta 
l'intenzione di c digerire > an
che questo grande evento per 
poi continuare come prima. 

E' su questo punto che il 
discorso si fa piu difficile. Se 
i governanti prendessero at
to del significato vera della 
manifestazione e ne traessero 
tutte le conseguenze per quel 
che riguarda le loro scelte si 
andrebbe ad un confronto 

-piu rawicinato ma con possi
bili sbocchi positivi. Ma que
sta ipotesi non e suffragata 
da fatti che dimostrino possi
bile una simile prospettiva. I 
prowedimenti proposti dal 
governo non hanno reali pos-
sibilita di incidenza per mo-
dificare sostanzialmente le 
linee di tendenza che finora 
hanno contrassegnato la gra
ve situazione del Mezzogior
no. Le incertezze, le resisten-
ze del governo verso gli im-
pegni assunti con i sindacati 
in materia di riforme, in par
te soltanto superate alia Ca
mera per la casa. ma tuttora 
presenti nell'awio della ri-
forma sanitaria, non sono 
prove incoraggianti per chi 
come noi, movimento sinda
cale. chiede una modificazio-
ne sostanziale degli indirizzi 
di politica economica. Ecco 
perchd occorre dire che se il 
governo non sapra tirare dal 
grande awenimento di dome
nica le dovute conclusion), 

debbono allora comunque 
trarle i sindacati t>. 

Intendete, dunque, insl-
stere, incalzare il governo 
e le forze politiche. Come? 

« Non si tratta di preparare 
altri raduni o scioperi gene
rali. Quelli si faranno se sara 
considerato utile. 

Occorre intanto attrezzarsi 
per portare avanti, in modo 
articolato ma coerente con il 
disegno generale prospettato 
alia Conferenza prima e do
menica a piazza del Popolo, 
una vasta azione fatta di ini-
ziative e di una mobilitazione 
incalzante. Non basta avere 
degli obiettivi. occorre indivi
duate delle controparti. 

Non basta parlare di con-
vergenze di interessi tra Nord 
e Sud, tra operai e contadini. 
tra lotta rivendicativa nelle 
aziende e strategia delle ri
forme. Tali convergenze deb
bono emergere in modo espli-
cito attraverso un rapporto 
tra azione rivendicativa e oc-
cupazione, tra la lotta per mi-
gliorare le condizioni dei la
voratori nell'azienda e quella 
per risolvere le questioni 
aperte a livello di societa. 

A questo punto tutte le con-
cezioni tese a dilatare lo scon
tro di tipo operaistico nella 
fabbrica o ad esasperare i 
particolarismi settoriali o ca-
tegoriali a scapito di una vi-
sione unitaria e di massa del
la lotta sindacale debbono es-
sere ovunque contestate e su
perate da una azione che pun-
ta aH'isolamento delle forze 
padronali e conservatrici at
traverso una rete di alleanze 
reali non fatte tanto di gesti 
formali o di elenchi di inten-
zioni ma soprattutto alimen-
tata da una azione politica 
reale ». 

Che significato hanno 
avuto la conferenza sul 
Mezzogiorno e la manife
stazione per quanto riguar
da lo sviluppo dell'unita 
sindacale? 

c Si e parlato di difficolta 
soprawenute negli ult imi me
si nel processo di unita sin
dacale. 

E' vero. Di mano in mano 
che l'idea dell'unita avanza 
insieme a risultati esaltanti 
e'e anche un confronto piu 
rawicinato di posizioni e at-
teggiamenti diversi verso la 
realizzazione dell'unita sinda
cale. Si vedra nelle prossime 
settimane come superare que-
ste difficolta. Cid che voglio 
dire ora e che la grande ma
nifestazione di domenica non 
solo per la partecipazione uni
taria che ha registrato. ma 
per i contenuti politico-sinda-
cali per i quali si e unitaria
mente pronunciata, non e il 
solito mattone di cui spesso 
si parla per 1'edificazione 
della nuova unita ma e un 
muro maestro, cioe un contri-
buto fondamentale per fare 
andare avanti fra milioni di 
lavoratori e fra i quadri sin
dacali l'idea di una nuova 
unita *. 

Attentate 
vunque: cosi come ha dimo-
strato Vultimo episodio di Mi-
lano. Tuttavia, questa forza 
della risposta antifascista, 
questa fermezsa delle grandi 
masse non solo non & un ali
bi per la vergognosa inerzia 
del governo, ma i un ulterio-
re atto di accusa. II governo 
ha il dovere di impegnare i 
meza dello Stato per garan-
tire la legalita delle elezioni, 
Non & ammissibile che non si 
ponga sotto chiave certa tep-
paglia e non si ponga termine 
alle imprese delle squadracce. 
Piu che mai occorre che tutte 
le forze democraliche chieda-
no unite che questo governo 
e questo ministro degli Inter-
ni assolvano almeno il loro 
dovere elementare di garanti-
re le liberta democraliche. Na-
turalmente, Varma decisiva e 
e rtmane la vigilanza e la mo
bilitazione delle grandi mas
se. Se qualcuno s'illude di Jar 
saltare i nervi ai lavoratori e 
ai comunisti si disflluda. La 
trappola & troppo evidente. 
Si vorrebbe, usando la provo-
cazione, ottenere risposte dis-
sennate. Cib non & accadulo 
e non accadra. Alia provoca-
zione risponderemo chiamando 
ancor piu alia lotta unitaria 
e di massa per salvaguarda-
re e sviluppare la democra-
fta. 
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