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PINELLI 
«Le cause delta morte 

devono essere accertate» 
A pagina 2 ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

GIORDANIA 
Pena di morte per chi 
e sorpreso con le armi 

A pagina 12 
* ^ 

IL COMPAGNO BERLINGUER ILLUSTRA A GENOVA 
LE PROPOSTE DEL PCI PER UNA SVOLTA POLIT1CA 

» 

Far pagare alia DC il prezzo 
delta sua linea antipopolare 

Altre grandi manifestazioni del PCI a Bari, Roma, Siracusa, Messina e Catania 
Forlani conferma il contenuto rieattatorio del suo discorso di Genova - Una serie 
di polemiche reazioni - La DC romana si pronuncia contro Punita sindacale 

Vecchietti: « Prendere atto della fine del centro-sinistra e costruire Punita» 
Dalla nostra redazione 

GENOVA. 8. 
In piazza Verdi gremita di 

compagni e di cittadini entu-
siasti ha parlato stascra il com-
pagno Enrico Berlinguer. 

II Partito comunista e convin-
to — ha detto il vice segreta-
rio del PCI — che nel paese 
sia maturata la necessita e la 
possibilita di avere un chiaro 
punto di riferimento. una pro-
spettiva sicura. una strategia 
nuova dello sviluppo economi-
co e sociale e che questa pro-
spettiva e questo punto di orien-
tamento generale consista oggi 
in quelle riforme per le quali 
si battono uniti i lavoratori. un 
grande e ricco dispiegamento 
di forze sociali e uno schiera-
mento di forze politiche ope-
raie. popolari. di sinistra di cui 
noi comunisti siamo parte de-
cisiva. 

L'on. Colombo, parlando qui 
a Genova — ha osservato Ber
linguer — ha ripetuto il solito 
ritornello che se si vogliono le 
riforme occorre che preventi-
vamente si realizzi un aumento 
del reddito nazionale. Ma da 
venti anni a questa parte il 
reddito medio nazionale e sem-
pre aumentato e la conseguen-
za che ne sarebbe dovuta sca-
turire — secondo Ton. Colom
bo — non c'e stata: le riforme. 
cioe. non si sono fatte. Questo 
vuol dire che se i lavoratori e 
gli italiani dovessero attendere 
le riforme. dopo che si sia ve-
rificato un aumento del reddito 
secondo l'attuale modo di fun-
zionamento della nostra econo-
mia. non solo attenderebbero 
invano, ma invece delle rifor
me si andrebbe incontro. com'e 
avvenuto finora. all'alternarsi 
di periodi di stagnazione e di 
inflazione. di deflazione e di ef-
fimera ripresa. in definitiva a 
nuove e piu profonde crisi. 

Le riforme sono dunque oggi 
1'unico strumento per aumen-
tare il reddito e la produzione. 
cioe la ricchezza nazionale. in 
una maniera diversa e opposta 
a quella — disorganica. dise-
guale. ingiusta e insufficiente 
— con la quale e aumentata 
sinora. 

Questo non riesce a compren-
dcre Ton. La Malfa. il quale 
ogni tanto lancia delle propo-

ste. talvolta un po' strambe. 
per risolvere i problemi della 
economia nazionale. L'ultima. 
quella di sospendere flno al '73 
tutte le spese dello Stato non 
dirette a investimenti produtti-
vi. Questa proposta avrebbe un 
qualche senso come misura per 
ridurre drasticamente gli innu-
meri sprechi e sperperi ampia-
mente reperibili nei bilanci (e 
fuori dei bilanci) dello Stato e 
degli enti pubblici. Ma questa 
proposta dell'on. La Malfa non 
vale in quanto egli sembra ri-
ferirla anche alle riforme: egli 
infatti seguita erroneamente a 
pensare che le riforme debbano 
scaturire dalle risorse esisten-
ti, mentre sono proprio le ri
forme che creano le risorse di 
cui ha bisogno il paese per il 
suo sviluppo; sono proprio le 
riforme il piu alto, il piu red-
ditizio e il piu duraturo inve-
stimento produttivo e sociale. 

Promuovere rindustnalizza-
zione del Mezzogiorno. la tra-
sformazione dell'agricoltura. lo 
sviluppo dell'edilizia popolare, 
soddisfare in modo piu econo-
mico le esigenze collettive del 
popolo come la scuola. la sa-
nita, la casa, i trasporti signi-
fica aumentare le risorse dispo-
nibili. e quindi significa che an
che i ceti medi produttivi pos-
sono ottenere quegli ampi cre-
diti da parte del sistema ban-
cario e possono dar luogo a 
quegli ampi investimenti da par
te delle aziende. che provoca-
no uno slancio e un aumento 
della produzione e della occu-
pazj'one. una tonificazione di 
tutta I'economia nazionale. 

La campagna elettorale del
la DC — ha proseguito Berlin
guer — si e ridotta, sul piano 
economico, a ripetere le pro-
messe dei soliti prowedimenti 
parziali e disorganici, di quei 
« pezzi di riforma > che ormai 
anche il governatore della Ban-
ca d'ltalia riconosce del tutto 
inadeguati per uscire dalla cri
si. Gli attuali dirigenti demo-
cristiani. sul terreno della po-
litica economica cercano solo 
di barcamenarsi accontentando 
un po' questo e un po' quello. 

Di fronte alia necessita di 
scegliere tra riforme vere e 
immobilismo, tra sinistra e de-
(Segue in ultima pagina) 

Appello dell'Ufficio politico del PCI 

Mobilitazione 
e vigilanza 

L'Ufficio Politico del PCI, 
csaminato I' andamento della 
campagna elettorale alia vi-
gilia del voto, ha constatato 
I'accresciuta mobilitazione del 
Partito ed ha rivolto il suo 
plauso al numero sempre piu 
grande di compagni impegnati 
in un duro lavoro di organiz-
zazione e di propaganda, ani-
matore di un colloquio fra-
!erno di tutto il partito con 
tutti gli e.'etfori. La partect-
pazione di massa alia cam
pagna elettorale, I'interesse di 
vasti strati dell opinione ptib-
blica e I'intenso dibattito in 
atto nel paese impegnano tut
te le organizzazioni del nostra 
partito e ogni compagno ad 
una presenza ancora piu attiva. 

Tutte le federazioni, le se-
zioni, le organizzazioni di fab-
brica moltiplichino la lore 
azione per garantire ovunque 
la presenza politica e propa-
gandistica del Partito, per fa
re in modo che venga contro-
battuta la campagna antico-
munista dei nostri awersari. 
Siano denunciati la sterzata 
a destra della Democrazia cri-
stiana e il suo cedimento ai 
gruppi piu retrivi, vengano fat
te conoscere le nostre posi-
zioni positive per la soluzione 
dei problemi del lavoro, della 
casa, della terra, della garan 
zia della vita democratica per 
tutti i cittadini. 

L'Ufficio Politico si rivolge 
a tutti gli iscritt! e a tutti 
i simpatizzanti del nostra Par
tito ricordando il valore del-
rimpegno individuale, soprat-
tutto nel roomento in cui e 
necessarlo convincere gli in-
certl, quando bisogna racco-
gliere con il voto II risultato 
politico del lavoro compiuto 
fin qui. 

E' necessarlo garantire la 
diffusion* capillar* * attenta 

del materiale di propaganda, 
diffondcre I'Unita, farla leg-
gere, dopo averla letta, ad 
altri cittadini. Bisogna assi-
curare la partecipazione del 
maggior numero di amici e 
di elettori ai comizi e alle 
manifestazioni elettorali che 
concludono la campagna. Una 
importanza fondamentale as
sume in qu?sto momento il col
loquio casa per casa e sul 
posto di lavoro con la parte
cipazione di migliaia e decine 
di migliaia di compagni, di 
compagne, di giovani comu
nisti. 

Forse mai come In questa 
situazione la vigilia del voto 
ha visfo ancora larghe zone 
di incertezza e di esitazione; 
certo saranno fentate ancora 
molte manovre contra i co
munisti da un awersario che 
ancora una volfa si e di mo
st rat o privo di ogni scrupoto. 

L' Ufficio Politico richiama 
I'attenzione del Partito sulla 
possibilita di azioni e di ten-
tativi provocatori, sull'attivita 
di diversione antidemocratica, 
la cui minaccia viene segna-
lafa da piu parti. La vigilanza 
democratica di massa garan-
tisca la liberta del dibattito, 
la possibilita di fare appello 
alia ragione, il voto consape-
vole dei cittadini. 

Si assicuri, da parte delle 
organizzazioni e dei militanti, 
che ognuno compia flno in fon-
do il proprio dove re. Sia fatto 
ogni sforzo perche il massimo 
numero di suffragi vada al 
Partito comunista e alle liste 
della sinistra unita, nel mo
mento In cui tutti I lavoratori 
e tutti gli italiani hanno piu 
che mai bisogno che si avanzi 
a sinistra. 

L'UFFICIO POLITICO 
I DEL P C I . 

I metallurgici 
decisi a 

sostenere 
la lolia 

dei lavoratori 
della FIAT 

II ministro del Lavoro, 
Donat Caltin, ha convo-
cato ieri i rappresentanti 
dei tre sindacati dei me-
talmeccanici e quelli del
la F IAT per esaminare 
la possibilita di una r i - . 
presa delle tratfative. 
Nella mattinata gli in-
contri separati del mini
stro non avevano portafo 
ad alcuna conclusion*. I I 
portavoce del monopolio 
dell'auto, anzi, aveva an
nunciate ai giornalisti un 
inasprimento della posi-
rione padronale 

A PAGINA 4 

Tragica morte 
di un bimbo 
di baraccati 

cacciati da una 
casa occupata 

a Milano 
II piccolo aveva sette me-
si e soffriva di cardiopa-
tia. Dalla nascita aveva 
abitato in un tugurio mal-
sano della periferia mi-
la nese, • mentre i medici 
raccomandavano: ' niente 
fatiche, niente sbalzi di 
temperatura. ' I genifori, 
disperati, lo avevano por
tafo nello stabile di via 
Tibaldi sperando di dar-
gli una casa. Invece, le 
fatiche e il freddo subiti 
durante la cacciata dei 
baraccati da parte della 
polizia gli sono stati fatali 

A PAGINA 2 

la testimonianza di due donne sulle stragi del 1968 nel villaggio sudvietnamifa 

I n u n c d i a t a vigilia del voto del 13 g i u g n o : r i m a n g o n o so l tan to t r e giorni p e r i 
comizi e le t to ra l i . Anche le man i fes taz io ni de l la g i o r n a t a di ie r i hanno d i m o s t r a t o 
l a r g a m e n t e la c r e s c e n t e ades ione p o p o l a r e al le in iz ia t ive de l PCI. Dovunque il 
partito ha raccolto attorno a se grandi folle, in una atmosfera caratterizzata da una piu 
estesa ed entusiastica mobilitazione. Cosi a Genova, dove ieri — come riferiamo a parte — 
ha parlato il vice-segretario del PCI. Enrico Berlinguer; e cosi a Bari, dove ha parlato Amen-
dola. a Siracusa (Bufalini), a 
Roma (Cossutta ed Ingrao). 
a Barcellona in provincia di 
Messina (Macaluso), a Cata
nia (Occhetto) ed in numero-
se altre localita. A pochi gior
ni dal voto. le ultime prese 
di posizione della DC confer-
niano ed aggravano lo spo-
stamento a destra del partito 
dello « Scudo crociato ». Non 
a caso le ultimissime polemi
che elettorali insistono sulle 
recenti sortite dell'attuale se-
gretario della DC e di altri 
esponenti del suo partito. For
lani e arrivato a dire, a Ge
nova. che non saranno le 
« strettoie costituzionali x> ad 
impedire alia DC di puntare. 
se crede. alio scioglimento 
delle Camere; anche per il 
c semestre bianco ». in sostan-
za, cioe durante il periodo nel 
corso del quale il Capo del
lo Stato non ha piu il potere 
di sciogliere il Parlamento, i 
dirigenti democristiani agita-
no l'ipotesi di manovre e di 
tentativi da < partito dell'av-
ventura >. Le affermazioni di 
Forlani. che richiamano alia 
mente la famosa tesi scelbia-
na — c la Costituzione e una 
trappola* —. hanno suscitato 
qualche interrogativo anche 
all'interno della maggioranza 
e della stessa DC. h'Avanti! 
ha chiesto alia DC una preci-
sazione < responsabile» cir
ca il testo del discorso di For
lani. ma non ha avuto ri-
sposta. 

II giornale socialista osser-
va. tra 1'altro, che per «su-
perare lo scoglio > (cioe per 
owiare al divieto costituzio-
nale di scioglimento delle Ca
mere durante il "semestre 
bianco") bisognerebbe c ave
re gla in tasca le dimissioni 
del Presidente della Repub-
blica e, cosa ancor piu pro-
blematica, essere sicuri di 
eleggere un Capo dello Stato 
disposto a sciogliere le Came
re che lo hanno appena elet-
to*. II capo-gruppo dei depu-
tati del PSI. Bertoldi. ha po-
Iemizzato con Forlani anche 
per le affermazioni del segre-
tario dc sulla necessita di mu-
tare la legge dei fitti agrari 
appena approvata dal Parla
mento. Bertoldi osserva che 
puntare sul Senato per peg-
giorare le leggi gia votate dal
la Camera < vuol dire annul-
lare Vimpegno assunto dalla 
maggioranza davanti al Pae
se*; € questo — ha soggiun-
to —. oltretutto, vorrebbe di
re liquidare anzitempo la coa-
lizione di gocerno a cui il 
PSI partecipa solo per porta-
re avanti le leggi di riforma >. 
Secondo il capogruppo sociali
sta. sarebbero emerse anche 
delle € contraddizioni > negli 
ultimi discorsi di Forlani e 
di Colombo. 

La DC si guarda bene dal 
rispondere alle domande e 
alle sollecitazioni socialiste. 
71 Popolo ha nella sostanza 
confermato, ieri, il discorso 
di Forlani a Genova. Lo stes-
so segretario della DC ha ri-
badito a Ragusa che la condi-
7ione « di continuita e di svi
luppo del centro-sinistra pas-
sa attraverso Vaccettazione > 
della linea della DC: c se co
si non fosse, la sua crisi sa
rebbe inevitabile ». Piccoli ha 
sostenuto piu o meno le stes-
se cose. In una intervista a 
Paese-sera, il capo-gruppo 
della DC in Campidoglio. Bub 
bico, un fanfaniano vicino a 
Forlani e al sindaco Darida, 
si e pronunciato contro J'uni-
ta sindacale. affermando che 
essa < e un rischio grave per 
la democrazia > e rendendo 
in tal modo esplicite le posi-
zioni gia contenute nel discor
so di Forlani al Consiglio na
zionale dc. Lo stesso segre
tario della DC. del resto, ha 
attaccato nuovamente in que
st! giorni il diritto di sciope-

Itre abitanti della prima base scientifica nel cosmo 

MANOVRANO LA SALYUT 
Hanno cambiato 
Forbita della 
stazione spaziale 

Al lavoro con tutte le comodita — Grande cabina di comando e di riposo — Un messaggio ai po-
poli dell'URSS — Regolare anche il volo delle due sonde per Marte e I'attivita di Lunachod 

Continua intenso il lavoro a bordo della grande base spazia le sovietica orbitante, la c Salyut», sulla quale si trovano tre 
cosmonaut! sovietici. Ier i , e stato portafo a termine un pri mo cambiamento di orbita. Nella telefoto: due cosmonaut! 
al lavoro nell'interno della c Salyut». Uno, prende appunti in piedi . . A PAGINA 5 

0RRENDI PARTIC0LARI 
SUI MASSACRIC0MPIUTI 
DAGLI USA A BONG SON 

« Anivarono per mare e sugli elicotferi e spararono su chiunque si muovesse » 
Caffolici della ROV denunciano, in una letfera a Paolo VI, la persecuzione ame* 
ricana contro la Chiesa nel Vietnam del Nord - Nixon attaccato al Senato USA 

DANANG — La grande base americana di Danang, nel Vietnam del sud, e stata sottoposta 
in quest! giorni a intenso fuoco dei moriai del F N L . Nella telefoto: soldati USA e saigonesi 
dopo un bombardamento della base 

C. f. 
(Segue in ultima pagina) 

Sotto inchiesta a Roma 
l'assessore dc Pompei 

ex f ederale del MSI 
0 II magistrato ha aperto un'lndagine sulla gestione dell'IRASPS (Istituti 

riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale), di cui e presidente 
I'esponente democristiano, protagonista in questi giorni di una campa
gna elettorale « all'americana ». 

# Oltre 2 miliardi e mezzo di debiti nell'amministrazione deH'ospedale 
trasteverino « Nuovo Regina Margherita ». Trecento milioni spese a trat-
tativa- privata, con I'approvazione del medico provinciale, il cui segre
tario e anche dirigente dell'IRASPS. . . . ' 

0 L'inchiesta della Procura della.Repubblica dopo la ferma presa di posi
zione della Regione, che a sua volta aveva aperto un'indagine sui metodi 
amministrativi dell'ex federate del MSI ' ' A pagina 9 

Nuovi particolari emer-
gono ormai quotidiana-
mente sulle atroctta c 
sui crimini di guerra 
commessi dagli ameri-
cani nel Vtetnam del 
Sud\ II servtzio che 
pubblichiamo, distribui-
to ieri da/Z'Associated 
Press, getta nuova luce 
sull'ulttmo dei massa-
cri denunciati negli 
Stati Uniti, quello di 
Bong Son. 

BONG SON (Vietnam) 8 
La signora Do Thi Thanh 

seduta su uno sgabello di 
fronte alia sua povera casa, 
parla del terrore provato da
gli abitanti del villaggio di 
Lo Dieu quando arnvarono 
gli americani nel 1968. La si
gnora Thanh, che oggi ha 35 
anni. e stata intervistata a 
Bong Son, nel Vietnam del 
Sud, una localita ad una die-
cina di chilometri ad occiden-
te del villaggio costiero di Lo 
Dieu, dove lei ed altri vive-
vano fino ad un mese fa. 

« Ricordo tre anni fa — ha 
detto — quando arrivavano 
gli americani dal mare e con 
gli elicotteri. Sparavano su 
tutto. Su qualsiasi persona che 
gli si parava loro di fronte 
nelle strade del villaggio, sul
la spiaggia o nei campi. 

« E ogni volta che gli ameri
cani si avricinavano. ci na-
scondevamo nella case, non si 
poteva star fuori perche spa
ravano su chiunque fosse al-
Taperto. Mi ricordo che una 
volta, dopo che gli americani 
erano sbarcati dal mare per 
po! ripartire. andai alia spiag-
gia e vidi una diecina di cor-
pi che galleggiavano nel ma
re ». 

II comando dell'esercito 
USA a Washington ha comu-
nlcato che e stata aperta una 
inchiesta per accertare il fon-
(Scgue in ultima pagina) 

OGGI 
rpRA LE « Lettere al Cor-
x riere-» pubblicate sul 
Corriere della Sera dome-
mca, ce n'era una che vo-
gliamo segnalare ai nostri 
lettori. Un signore, che si 
firma ing. Renato Maran-
goni, si dichiara favorevo-
le al ripristino della pena 
di morte e cosi, testual-
mente, motiva la sua posi
zione: a Sono anch'io del-
Vavvtso che il principio 
della morte pagata con la 
morte non eliminera la 
criminalita, ma almeno la 
societa, quella degna di 
questo nome, non dovra 
accollarsi gli oneri per il 
mantenimento di un eser-
cito di ergastolani irrecu-
perabili. L'ergastolo & un 
lusso che VItalia non pud 
permettersi! ». Ed 6 tutto. 

Ora, noi avevamo sentito 
molta gente esprimersi a 
favore della pena capitate 
per ragioni, diciamo cosi. 
giuridiche, ma non aveva
mo mai incontrato nessu-
no, e neppure immagirui-
vamo che potesse esistere, 
capece di invocare la pena 
di morte per fare econo
mia. In questo paese dove 
si pagano Uquidazioni da 
un miliardo e mezzo agli 
ingegneri Valerio che rovi-
nano le societa, dove si sot-
traggono alia collettivita 
centinaia di miliardi di fos
se non pagate, dove si rea-
Uzzano profitti favolosi sub 

' lo sfruttamento dei lavo
ratori. scrive ai giornali un 
signore il quale pensa che 

ammazziamoli 
bisogna ammazzare gli er
gastolani (« un esercito TO} 
perchi il minestrone e la 
branda che gli passiamo so
no una spesa insopportabi-
le. Ma Ving. Renato Maran-
goni ha torto: egli dovreb-
be propugnare anche Vas-
sassinio di certi condanna-
ti a trent'annL Se uno ha 
sessanVanni e deve fame 
trenta di galera, cosa ce lo 
teniamo a fare in prigione 
fino a novanta, con quel 
che costa la verdura? E 
quando uscisse novanten-
ne, a che cosa polrebbe 
piii servire? Non sarebbe 
piu economico ammazzarlo 
sulla settantina? 

Ma c'e un caso ancora 
piu grave, economicamen-
le parlando. ed 6 il caso 
di un ergastolano il quale 
dopo venti o trent'anni di 
penitenziario sia ricono-
sciuto innocenle. E" gia ac-
caduto. Ebbene: egli ha 
mangiato e dormito a ufo 
durante tanti anni di pri
gione, che non gli era do-

' vuta. Lo Stato lo ha man-
tenuto per un lunghissimo 
tempo in cui. se non fosse 
stato tncarcerato avrebbe 
vissuto a proprie spese. 
Che facciamo, tngegnere? 
Gli imponiamo di rimbor-
sare le spese o lo accop-
piamo subito dopo la sen-
tenza? Ci pare di capire 
che Ving. Renato Maran-
goni, nel suo animo eco
nomico e gentile, sia per 
questa seconda soluzione. 
Bravo. Continui cost. 

Fortebraccle 
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Ferma istanza della difesa dopo il rifiuto del giudice Biotti 

Piii che mai necessario accertare 
le vere cause della morte di Pinelli 
Gli avvocati di Baldalli hanno chiesto che vengano res i pubblici tutti gli atti che hanno portato al rif iuto del 
magistrato e che venga condotta a fondo la perizia sulla morte dell'anarchico — Inchiesta aperta dal Consi-

glio superiore della magistratura — Le contraddizioni della sentenza della Corte d'Appello 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Coin'cra prevedibile. Pordinan-
za della Corlc di Appcllo die 
ha accolto la richiesta del com-
missario Calabrcsi di sostituire 
il presidentc del tribunale giudi-
cantc il proccsso fra la stesso 
commissarib e Pex direttore del 
glornalc « Lotta Continue >. Pio 
Baldelli. ha suscftato enorme 
scalpore negli ambienti giudizia-
ri. Stamane in tutto il palazzo, 
capannelli di avvocati c (ji magi-
strati discutevano animatamen-
te: il scntimento prevalence era 
di profondo disagio e di apertn 
disapprovazione sia per i prota-
gonisti del caso. sia per il modo 
con cui questo e stato condotto. 
In proposito si e appreso da 
Roma che it Consiglio superiore 
della magistratura interroghera 
durante la riunione di domani 
il presidente ricusato. consiglie-
re Carlo Biotti, nei confronti del 
quale ha aperto d'ufficio un pro-
cedimento disciplinare. Voci di 
tin procedimento da parte del-
l'Ordine degli avvocati contro 
Lener, ravvocato di Calabresi. 
non hanno trovato ancora con-
ferma. 

A questo punto sembra utile 
aottolineare alcuni punti essen-
ziali, in base anche agli elementi 
forniti da un'istanza presentata 
oggi alia Corte di Appello dai 
difensori di Baldelli, avvocati 
Ma reel lo Gentili e Bianca Gui-
detti Serra. i quali chiedono 
che vengano resi noti tutti gli 
atti del procedimento di ricusa-
zione del presidentc Carlo Biotti 
e che I'accertamento della morte 
di Pinelli, anche attraverso la 
perizia medico - legale, sia con
dotto a fondo. 

II primo punto da sottolineare 
e che in questo processo non 
uno ma due giudici su tre sonu 
stati praticamente ricusati. Co 
me si ricordera. infatti. ancor 
prima dell'inizio del dibattimen-
to, dal collegio giudicante fu 
escluso un magistrato. il dottor 
Domenico Pulitand. nolo per la 
sua preparazione quanto per i 
suoi sentimenti democratic!. Egli 

A un anno -• 

dalla scomparsa 

I democratici 
lucani 

ricordano 
Giampaolo 

Nitti 

Ciampaelo Nitti 

POTENZA. 8 
Nel primo anniversano del

la sua tragica scomparsa. 1 
comumsti lucani ricordano. 
domani 9 giugno, il compa-
gno Giampaolo Nitti. 

Domani a Melfi, ad miziati-
•a della (amiglia Nitti. nella 
casa natale di Francesco Sa-
veno Nitti. sara aperta una 
biblioteca intitolata a Giam
paolo. Sempre a Melfi nel ca-
stello dl Federico II. organiz-
zata dai gruppi consular! re 
gionalj del PCI. della DC. del 
PSI. del PSIUP e del PSDI 
c con 1'adesione del stndacati 
e delle ACLI. si svoigera una 
tavola rotonda su] tema: «Un 
anno di vita della Rejtfone 
Basllicata: consuntivo e pro-
spettlve ». 

La tavola rotonda sara pre-
sieduta dall'aw. Peraglne. pre
sidentc del consiglio reglona-
le. Introdurra 11 dibauito il 
presidente della tfunta reglo-
tiale. senatore Verrastro che 
ricordera Giampaolo Nitti 
scomparso ali'indomani della 
sua elezione al Constjrtio re-
gionale di Bisilicata nella li-
sta del PCI La presld^n-
aa sara format*. olrre che dal 
presidente Peragine. dalla si-
gnora Pilomena Bovet Nitti, 
dal prof Daniel Bovet e dai 
parlamentari lucani prrsentj 
Interverranno rlHe<razloni del 
comunl del Melfese 

Sempre e presente 

QIAMPAOLO NITTI 
nel suo grande valore umano 
e intellettuale. 

EMANUELA CALVELU. ri 
corda oggi il tragtco incidente 
del 9 giugno 1970. due giorni 
dopo 1'elezione di Giampaolo a 
consiglierc comunale di Matera 
t a consigliere regionale del 
Partito comunista in Basilicata. 

Roma 9 giugno 1971. 

venne sostituito con un giudice 
donna, appena entrata in magi
stratura. alia vlgilia del tru 
sferlmento in altra sede (che in-
Tatti e ora nvvenuto). 

Questa inlziativa chiaramente 
discriminatoria era stata attri-
buita al consigliere Biotti; ma 
ora da alcuni paasi dell'ordi 
nanza della Corte di Appello. e 
lecito dedurre che la sostitu-
zione fu sollccftata anche dalln 
avvocato Lener. Non solo, risul-
ta anche che" il dott. Pulitand 
fu. addirittura interrogato dai 
su6i superiori su istanza dellu 
stesso patrono di Calabresi. Ecco •, 
perche si puo affermare che In 
sostanza i giudici ricusati sono ' 
stati due, prima Pulitano ed ora 
antne Biotti. 
• Sccondo punto. La Corte d'Ap
pello ha fntegralmente accolto 
la versione dei fatti fornita 
dall'avvocato Lener, facendo an
che I'elogio personate di que-
st'ultimo. Occorre percio esami-
nare criticamente tale versione. 
Dunque, secondo il patrono di 
Calabresi, il consigliere Biotti, 
nel famoso colloquio avvenuto 
dopo le prime udienze del pro
cesso. avrebbe detto in sostanza 
alio stesso avvocato: c lo su-
bisco pressioni dall'alto perche 
emetta una sentenza sfavorevole 
al Calabresi... D'altra parte, io 
e gli altri due giudici del tribu
nale ci siamo convinti che Pi
nelli ricevette un colpo di « ka
rate* al bulbo spinale... Percid 
ordineremo una perizia e assoi-
veremo in qualche modo il diret
tore di "Lotta Contin.ua">. 
Ora appare assai strano che un 
giudice notoriamente conserva-
tore come Biotti fosse subito 
arrivato a quelPipotesi estrema 
sulla morte di Pinelli. Comun-
que. se davvero lui e gli altri 
giudici del tribunale si erano 
convinti di questo. ci troverem-
mo di fronte ad un elemento che 
conferma la gravita dei sospetti 
sulla morte dell'anarchico e giu-
stifica il crescente allarme del-
1'opinione pubblica. 

Non basta. II ragionamento di 
Eiotti. cosl come riferito da Le
ner, k contraddittorio. Se infatti 
il magistrato era convinto della 
sia pur relativa colpevolezza di 
Calabresi. doveva assolvere Bal
delli e quindi le pressioni dall'al
to in til senso, sarebbero state 
perfettamente inutili. Per'essere-
logico. Biotti avrebbe dovuto di
re: <Io sono convinto dell'in-
nocenza del commissario Cala
bresi: ma le pressioni mi induco-
no ad assolvere Baldelli >. 

Vero e che la versione di Le
ner. accolta dalla Corte. prose-
gue affermando che Biotti. appe
na ricevuta la raccomandata in 
cui lo stesso Lener minacciava 
la ricusazione. si affrettd a rite-
lefonare a quest'ultimo per dir-
gli che aveva frainteso le sue 
confidenze.' che il tribunale 
avrebbe dato corda alia difesa 
ma poi avrebbe condannato il 
direttore del giornale. Ora se ci6 
e vero. ed anche a prescindere 
dalla miseranda figure di que
sto magistrato. che muta parere 
su un processo cosi grave solo 
perche i superiori gli prometlo-
no una promozione o la parte 
civile lo minaecia di ricusazione; 
se cid e vero. dicevamo. allora 
si ha la prova che I'avvocato 
Lener. minacciando la ricusazio
ne ma lasciandola sospesa flno 
a quando il tribunale non ordmd 
la famosa perizia. esercito una 
ben pio concrete e pesante pres-
sione sul presidente stesso. 

Collegando quindi questo epi-
sodio a quello precedente del 
giudice Pulitand. si deve con-
cludere che ogni magistrato il 
quale metta anche solo in dub-
bio la tesi ufficiale del suicidio 
di Pinelli e quindi deH'innocenza 
di Calabresi. e automaticamente 
snspetto e deve essere prima o 
poi elimt'nato. 

E qui arnviamo al punto 
centrale. Quel che si vuol sal-
vare ad ogni costo. anche contro 
I'evideroa e mobilitando tutti gli 
organi dello Stato (dal minis!ero 
dcgli Interni alia procura gene-
rale. dalla procura della Repub-
blica all'ulTicio istruzione. dal 
tribunale alia Corte di Appello. 
come a b b i a m o documentato 
ten), quel che si vuol sal vare. 
dunque. h * la verita di Stato» 
del suicidio e della non respon-
sahilita della auestura. 

Gia. perche un'altra stranezza 
dcH'ordinanza della Corte di 
Appello e quella di sorvolare 
completamente s u 11 e pretese 
pressioni subite da Biotti. ad 
opera, si era detto. addinttura 

di un membro del Consiglio su
periore della magistratura. 

E ancora: la Corte d'Appello 
ritiene validi tutti gli atti com-
piuti dal tribunale ora ricu
sato. salvo la perizia sui rest! 
del Pinelli. per cui, come si ri
cordera. Paw. Lener aveva sol-
levato un incidente di esecuzlo-
ne, che dovra essere discusso 
dal nuovo tribunale il 18 giugno 
prossfmo. 

Ora, se davvero il presidente 
non era obiettivo, tutto il pro
cesso dovrebbe essere rifatto 
(e che mancanza di obietti-
vita ci fosse, ma in senso con
tra rio a quello indicato da Le
ner, lo dimostra il fatto che 
mai il presidente ne il PM dilTi-
darono, o nlmeno richiamarono 
i poliziotti testimoni che men-
tivano o si contraddicevano cla-
morosamenle). Non basta. La 
Corte di Appello aveva escluso 
dalla procedura di ricusazione 
la difesa di Baldelli. sostenendo 
che non era «interessata »: ora 
la stessa corte dichiara che 
Biotti. promettendo in un secon
do tempo a Lener di condannare 
il giornale, si era esposto ad es

sere ricusato anche dalla difesa. 
Giustamente quindi i difensori 

reclamano ora con Pistanza di 
cui abbiamo parlato all' inizio. 
che le vengano comunicati tutti 
gli atti relativi alia ricusazione e 
che I'accertamento sulla morte 
di Pinelli, anche attraverso la 
perizia medico - legale, sia con
dotto a fondo. 

L'on. Livio Labor, del MPL, 
ha, fra l'altro dicniarato: 

«L'avvocato Lener, e, tra-
mite il suo patrocinio, il com
missario Calabresi, potranno 
dimostrare di avere solo ricu
sato un magistrato il cui corn-
portamento suscitava perples-
sita, ma non di avere con que
sto mezzo ostacolato il corso 
della giustizia, esclusivamen-
te offrendo i piu ampi mezzi 
di prova, e chiedendo essi stes-
si che il nuovo giudice inve-
stito disponga la perizia sul 
corpo dell'anarchico e verlfi-
chi tutte le circostanze che 
portarono alia sua morte ». 

p. I. g. 

I comizi 
elettorali , 

del Partito 
MERCOLEDI' 

Marigliano (Napoli), Alinovi 
S. Severo, Amendola 
Frascatl, Di Glullo 
Gela, GallutiI -
Roma - Forlanlnl, Ingrao 
Biancavilla (Catania), . Ma-

caluso 
Genova - CAP, Novella ' 
Caltanlssetta, Napolitano 
Palermo, Occhetto 
Monreale, Occhetto 
Avttrana (Taranto), Romeo 
Roma • S. Maria Auslllatrl-

ce, Tortorella 
Lentlni, Cardla 
Roma - ENPAS, Gabbuggla-

nl e Vetere 
Roma - Trastevere, Pelro-

sclll 
Cattolica Eraclea, Russo ' 
Adrano, Rubbl MILANO — II giudice ricusato, professor Biotti, durante una 

delle ultime udienze del processo 

MILANO - Aveva appena sette mesi ed era figlio di baraccati 

Tragica morte di un bimbo coinvolto 
nello sgombero di una casa occupata 

Era stato scacciato dalla palazzina che i genitori avevano occupato assieme ad altre famiglie - II piccino, sofferente di mai di 
cuore, ha patito le conseguenze della pioggia e dello strapazzo -1 genitori erano stati sfrattati da una stamberga 

LA LOTTA PER LA CASA A MILANO 
- MILANO. 8. 

Cacciate la notte scorsa dal
la polizia. oltre cinquanta fa
miglie di baraccati sono torna-
te ieri nella facolta di archi-
tettura: uomini. donne. bam
bini. esausti dopo oltre una set-
timana di battaglie e di occu-
pazioni — resa ancora pio 
drammatica dalla morte di un 
bimbo di sette mesi. gia ma-
lato di cuore — sono cosi ap-
prodati ancora una volta nelle 
aule. accogliendo fra l'altro un 
invito del preside e del Consi
glio di facolta di architettura, 
che hanno chiesto la loro parte 
cipazione ad un dibattito sul 
problema della casa. 

Ora. dunque. gli studenti di-
scutono di urbanistica anche 
sulla base della drammatica vi-
cenda delle cinquanta famiglie 
di lavoratori immigrati. che il 
primo giugno hanno abbando-
nato baracche. tuguri e casci-
nali dell'estrema periferia. per 
occupare lo stabile in costru-
zione in via Tibaldi. di proprie-
ta dell'Istituto case popolan. 

La vicenda mette sotto accu-
sa la politica della casa «po-
polare > perseguita dall'Isti 
tuto. 

Lo stabile dal quale i harac 
cati sono stati cacciati. inratti. 
e uno di tre palazzi costruiti in 
via Tibaldi su un'area di prô  
prieta delPIACP. ricavata dal 
la detnolizione di vecchie case 
popolari. per fare danaro. pu 
ramente e semplicemente: nei 
tre palazzi. infatti. ci sono dop 
pi ascensori con montacarichi. 
tripli servizi. doppi soggiorm. 
ecc. ecc. Negli appartamenti. 
costati la deportazione in estre
ma penferia di decine e decine 
di famiglie di operai. piccoli 
impiegatt. bottegai. artigiani. 
inquilini delPIACP. entreranno 
cittadini in grado di pagare i 
25 milioni e rotti del mutuo. 

L'occupazione dello stabile 
IACP di via Tibaldi. dopo quel-

li del Gallaratese e di via Mac 
Mahon. con i dramroatici svi-
luppi che essa ha avuto sino ad 
ora. e non ancora terminati. — 
al di la della innegabile stru-
mentalizzazione che e stata e 
viene fatta da gruppetti sedi-

Uno smentito 
di Trincole 

MILANO. 8. 
Franco Ttincale ci ha in-

viato questa lettera: 
aCari compagnl, ho letto 

questa mattina sul Manifesto 
la notizJa del mio atto com-
piuto durante Passemblea del
la facolta d'architettura al Po-
litecnlco dove vi erano riuni-
ti student! e le famiglie dei 
baraccati cacciati via a dura 
forza dalla polizia. Non ap-

rovo 11 modo come la notizia 
stata data polche si cerca 

di strumentalizsarla in senso 
anticomunista e polchfe tengo 
a precisare che io sono un 
comunista anche se in alcuni 
punti magari non sono d'ac-
cordo con la strategla del par
tito. VI prego di pubblicare 
questa mia lettera per chia-
rire che io sono solidale con 
le famiglie che hanno occupa
to Io stabile e con tutti quelli 
che vivono quest! problem! 
ma non sono d'accordo con la 
linea adottata dai vari gruppi 
come Lotta conttnua che o uti-
Iizza e strumentalizza solo ai 
fini antlcomunistl 11 dramma 
della povera gente. V! prego 
di far sapere a! compagni 
che il mio gesto citato nel 
Manifesto e stato piu passio-
nale che riflessivo e pertanto 
nullo. Contando sulla vostra 
stima e dei compagni che sem
pre mi vedranno cantare le 
loro lotte v! saluto fraterna-
mente. Franco Trincole ». 

centi di sinistra che paiono ave
re come unico obiettivo quello 
di provocare la repressione pu 
Iiziesca. la mano forte delle 
procure, i ricoveri in ospedale 
di vittime e persecutori, coin-
volti negli incidenti — e la spia 
di una situazione che diviene 
di giomo in giorno piu grave 
e intollerabile. 

Contro questa politica della 
casa. e contro la politica urba
nistica del comune che conti-
nua ad essere di aperto favo-
reggiamento delle immobiliari. 
si sono battuti. insieme ai cit
tadini. i comunisti nei quar-
tieri. nelle zone, in consiglio co
munale. Ancora ieri sera, il 
compagno arch. Sacconi ha ri-
badito la proposta concreta di 
requisire parte degli alloggi pri-
vat! sfitti esistemi in Milano 
per collocarvi le famiglie che 
ancora stanno nei centri per 
sfrattati. negli scantinati. nelle 
soffitte. nei tuguri delle vec
chie cascine. 

Le condizioni per farlo esi-
stono. A Milano stanno per 
chiudere i battenti le centinaia 
di cantleri che hanno costruito 
220 mila vani con licenze edili-
zie del 1968. rilasciate in de-
roga alia legge urbanistica. 
Alia fine di febbraio quelle li
cenze sono scadute. L'ammini-
strazione ha il dovere di bloc-
care le costruztoni non finite 
per contrattare con i proprie-
tari le cubature concesse a suo 
tempo in misura superiore a 
quella prevista dalla legge pon-
te (che le immobiliari hanno 
voiuto evadere). ed ottenere. in 
cambk) della conclusione delle 
edificazioni. il pagamento dei 
contributi di miglioria magari 
sotto forma di appartamenti. 
Un ragguardevole patrimonio 
pubblico potrebbe cosi essere 
formato. semplicemente obbli-
gando le immobilU.ri alia trat-
tativa per Papplicazione della 
legge. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Un bambino e morto. Aveva 
sette mesi ed era figlio di due 
dei senzatetto che la polizia 
ha prima cacciato da un pa
lazzo di via Tibaldi che occu-
pavano assieme ad altre fami
glie e succcssivamente dalla 
Facolta di Architettura, nella 
quale sono ritornati e si tro-
vano in questo momento. 

II piccino, Massimiliano Fer
ret ti, secondo quanto ha dicnia
rato il dott. Principi, della Cli-
nica pediatrica universitaria 
«De Marchi >, dove il piccolo 
era stato ricoverato. e dece-
duto per edema polmonare com-
plicato da una crisi circolatoria. 
Massimiliano. ha detto il me
dico. soffriva di una cardiopa-
tia congenita. 

II dott. Principi. piu che un 
referlo. ha rilasciato alia stam-
pa una dichiarazione politica, 
un alibi, non sappiamo da chi 
richiesto, che sollevi la comu-
nita e la polizia dalla responsa-
bib'ta di questa morte: «II bam
bino era inoperabile. Ie ~ sue 
condizioni erano gravissime; 
purtroppo, e morto perche il 
suo cuore non funzionava piu». 

Questa diagnosi trova una 
fondamentale correzione nei 
certificati rilasciati da due me-
dici che ebbero in cura il pic
colo durante l'occupazione del
ta palazzina. Nei giorni pre-
cedenti alio sgombero. Massimi
liano era in discrete condizioni 
di salute, la sua vita non cor-
reva alcun pericolo immediato. 

II piccolo Massimiliano vive-
va con la famiglia — il padre 
Ugo. la madre Silvana Salice. 
ora nuovamente ospitati presso 
la Facolta di Architettura. e 
un fratellino di due anni — in 
una vecchia casa. malandata. 
a Gratosoglio. quasi a ridosso 
dei nuovissimi palazzi realizza-
ti dall'Istituto delle Case Po
polari. Un alloggio malsano. 
una sola stanza, il gabinetto in 
corte. un affUto di 22 mila lire 
mensili. Un mese fa avevano 
avuto lo sfratto. 

II padre Ugo. affranto. si e 
nel pomeriggio incontrato in 
un'aula della Facolta di Archi-

EL <CORRIERE DELLA SERA> E POMPIDOU 
Naturalmente. come accade 

puntualmenle ogni volta, la 
azione di cerli gruppi sedi-
centi di sinistra da flato alia 
propaganda di destra. 11 
Corrlere si esibisce in solenni 
ammommentt dopo i fatti del 
Politecnico di Milano. La te
si del quolidiano della gran-
de industria lombarda i mot
to semplice. Ci, m Italia, un 
« maggto Iroppo lungo ». Tut
to I Italia viene descrilta co
me preda dei gruppelli sedt 
centi di sinistra e tealto, 
quindi. della guerriglia urba-
na. E la conclusione i mollo 
semplice. Dopo il maggto 
francese venne Pompidou. 
• Chi ci asMicura — serine il 
Corriere - che non a sia un 
Pompidou anche tn italta?». 
Naturalmente, il Corriere — 
sapendo di averla delta gros 
M — flnge di non ausptcare 
I'ipotesi. Ma e evidente la 
mtnaccia e I'tntenso godtmen 
to alia idea che un Pompi
dou arrivi anche da not. 

Ed i evidente la falstflca-
zione del vero. F pnra tnven-
zione disegnars VItalia come 
preda della cosiddetta s guer
riglia urbana*: queste esage-
razioni sono scritte solo per 

esaltare t gruppi trresponsa-
Wt che si dice dl esecrare. 
L'ltalia & teatro dl un grande 
scontro civile e democrattco. 
in cui i lavoratori — le gran-
di masse dei lavoratori — get-
tano a peso della loro respon 
sabile rivendtcaiione di una 
nuova politica tn torme e 
modi che sono quetli tesli 
moniati dalla grande mantle-
stazione degli oltre 150 000 a 
Roma. Questo i il volto del-
l'ltalia e della lotta det lavo
ratori italiani. £* questa lot
ta democratica e civile che fa 
paura ai grandl privileglatt 
perchi essa pone i problemi 
e indica le soluzioni, chtede 
le riforme. vuole la democra 
zta, cammina nell'uniUL Que 
sto i il vero « maggio italia-
no*. 

Contro questa lotta seria e 
responsabue si muove la pro-
vocaztone organisaata: quello 
che i troppo lungo, dunque, 
& U dtcembre muanese, quel 
dicambre delle bombe e del 
tentativo di stroncare, con il 
governo delle bombe, a mo-
vimento operaio e popotare. 
Da allora, le provocaziont del
la destra non sono cessate un 
atttmo;sanche se colpo dopo 

colpo, lotta dopo lotta, le 
abbiamo tutte respinte. Talo-
ra gli agenti provocatori si 
sono infiltrali coprendosi — 
come accade spesso — con 
maschere varie: come fu per 
quel famoso circolo anarchi-
co dove s'i scoperto che Cera 
piu di un fascista prezzolato 
e collegato ai colonnellt greet, 
oltre al solito poliziotto. 

Responsabiltta grave di al
cuni elementi sedicentt di si
nistra I quella dt non avere 
alcuna prospetttva politica e 
di gettarsi cosi nell'awentu-
rismo senza principi. Costoro, 
in piu di un caso, sono serviti 
dt strumento per la campa 
gna della destra estrema. Ma 
se cid accade la responsabili-
ta. ancora una volta, i dt chi 
dirige il Paese e anche dt chi 
dirige, piu tn particolare, il 
mintslero degli interni. Su 
questo non PI pud essere nes-
sun equivoco. La nostra post-
zione i ferma e chkxra: not 
accusiamo tutta la destra e-
sterna e interna al governo 
di usare cinicamente e spre-
gtudicatamente Varma della 
provocaztone e di spingere le 
cose sempre sino at punto dt 
ottenere il massimo di disor-

dine e dt caos. Questa e — 
in primo luogo — un'aocusa 
contro la politico anttpopola-
re che si segue. Tipico i il 
caso dei baraccati. dei cittadi
ni senza alcun alloggio, degli 
altt prezzt, del favore fatto 
alia specvlazione. Si i appe
na strappala — ad esempto 
— una legge in qualche punto 
favorevole alia costruzione 
di alloggi popolari e gia la 
DC dlchtara di volerla affos-
sare al Senalo! 

Ma, oltre a questa accusa. 
not ne facciamo anche un'al
tra: quella dt condurre le co
se in modo da lavortre in ogni 
caso lo scontro A Milano Ci 
un pre/elto che deve dimo
strare — perchi Vha scntto 
in un suo rapporto — che ci 
sono ventimila armali dei 
gruppetti sedicentt di sini
stra. Cid spiega anche molti 
fatti: Vincoraggiamenio offer-
to a certi gruppi trresponsabi-
II e to scontro voiuto ad ogni 
costo. L'assalto notturno al 
Politecnico rientra pienamen-
te in questa strategla delta 
tensione. Che tacciano. dun* 
que, i falsi/lcatori della no
stra posisione, i calunniatori 

abitualt del noslro partito: 
siano essi della stampa di de
stra, siano essi di gruppi di-
sperati sedicentt di sinistra. 
La nostra accusa i ad una li
nea politico che, oramat, per 
reggerst di fronte alia lotta 
civile e democratica delle mas
se lavoratnci vuole dimostra
re al Paese che c'i bisogno 
del pugno di lerro contro le 
conquiste democrattche. Da 
cid viene sia I'uso delta pro
vocaztone dtretta, sia il lavo-
reggiamenlo tndtretto ad ogni 
forma dt irresponsabiltta, di 
trrazionalita e di follta. 

Sia dunque " chiaro ancora 
un volta: la nostra crtltca a 
certi gruppi non i al fatto 
ch'essi abbtano entro dt si 
dei gtovani i quali vogltono 
cambiare te cose. Not crtti 
chiamo le linee polittche pro-
poste da certi piu o meno an-
ziani personaggi sedicentt di 
sinistra perchi esse sono poli
ttche subalterne ai bisognt 
del grande capitate e della 
destra. II Corriere, comunque. 
non si faccia illusioni. Pom
pidou. in Italia, non verra a 
consolare Spadolint. Ci siamo 
not comunisti italiani ad im-
pedtrlo. 

tettura con la stampa. Frenan-
do Pira. nulla conccdendo al-
l'emozione, ha raccontato gli 
ultimi giorni della breve e tor-
mentata esistenza del piccolo. 
Lui. la nioglie c l'altro figlio. 
Fabio. di due anni. quando han
no appreso dalla radio che al-
cune famiglie di sfrattati ave
vano occupato la palazzina di 
via Tibaldi. hanno abbandonato 
Pabituro di Gratosoglio per 
raggiungerli. Si sono iasciati 
dietro le spalle i topi. Pumidi-
ta. le finestre sconnesse e 1'in-
giunzione di sfratto. alia ricer-
ca di una casa. La palazzina di 
via Tibaldi, e vero. era al ru-
stico. ma era tanto piu confor-
tevole dell'alloggio che aveva
no abbandonato. Lo testimonia-
no le fotografie che Ugo Fer-
retti mette a disposizione della 
stampa. Prima di accingersi al-
Pimpresa fece visitare Massi
miliano a sue spese. L'uomo e 
un frontaliere. abita a Milano 
e lavora nel Canton Ticino; ori-
ginario delle Puglie. condivide 
la sorte della gente delle valli 
depresse del Varesotto e del 
Bergamasco; vive. come loro e 
piu duramente di loro. la quo-
tidiana emigrazione. 
Nei giorni di occupazione il pic
cino e stato seguito. tenuto sotto 
controllo; venerdi. aveva detto. 
per la prima volta. < mamma >. 
Sabato un medico aveva riscon-
trato qualche linea di febbre. 
e il babbo gli aveva sommini-
strato una stipposta di «uniplus>. 
Tenendolo tra le braccia aveva 
notato che le gengive erano ar-
rossate: i denti che spuntavano 
erano la causa della febbriciat-
tola. 

Nella sera di sabato Massimi
liano venne nuovamente visitato 
da un altro dot tore; la temperatu-
ra era quasi normale, entrabi i 
medici certificano che le condi
zioni del bambino erano buone. 

Domenica mattina. alle prime 
luci dell'alba. sotto la pioggia 
a dirotto, Io sgombero poh-
ziesco 

Ugo Ferretti avvolge il piccolo 
in una copcrta. a Massimiliano 
dedica ogni sua attcnzione. Scen-
de le scale, dice agli agenti. 
mentendo per evita re al piccolo 
strapazzi. che sta male. Viene 
fermato innumerevoli volte sulle 
scale, deve mostrare i documen-
ti; chiede di essere accompa-
gnato alPospedale; un commis
sario gli risponde di attendere 
con gli altri sotto la pioggia bat-
tente. 

cQuelPattesa ha ucciso mio 
figlio*. esciama Ugo Ferretti 
con la voce strozzata. L'uomo. 
con il bimbo nella coperta dive-
nuta bagnata. viene. finalmente. 
fatto satire su una macchina, 
non diretta aPospedale. ma alia 
quest ura. Un'ora e piu di do-
mande di \erbali da firmare: 
finalmente. alle otto varca il 
portone della clinica pediatrica 
unnersitaria « De Marchi >. 

Una dottoressa esamina som-
mariamente il piccolo e il padre 
lascia Pospedale. Alle 10 telefona 
per sapere come sta: gli rispon-
dono tranquillizzandolo. ritelefo-
na alle 12. gli nspondono che il 
bimbo sta bene. Alle 15 nuova
mente n chia ma la clinica: lo in-
formano che il piccino e morto! 

< E' morto — dice il padre — 
perche ci e stato negate il di-
ritto di una stanza asciutta, 
perche hanno ignorato per anni 
la mia domanda di un alloggio 
popolare; se oggi mi offnssero 
la casa piu bella mi sembre-
rebbe maledetta. Ncn voglio co-
rone ai suoi funerali, Massimi
liano e sempre vissuto in mise-
ria e deve essere seppellito co
me un povero bambino povero ». 

I funerali si svolgeranno do
mani alle 10. partendo dalla Fa
colta di Architettura. Pultimo 
domicilio di un bambino che non 
ha mai avuto una casa vera. 

Da oggi in tutta Italia 

Chiudono 
le scuole per 
nove milioni 
di alunni 

Enlro il 13 giugno noli i risulfafi di tutti gii scrufni 
Gli esami nelle elemenfari e medie il 14 giugno 

(o il 17), quelli per la maiurifa il 1° luglio 

Le scuole dl tutta Italia chiuderanno oggi i battenti. Vanno 
in vacanza 9 milioni 308 mila 700 alunni: entro il 13 giu»no 6 
milioni 408 mila alunni, di ogni ordine e grado. dovranno co 
noscere — secondo le disposlzloni del mlnfstero — il risultato 
degli scrutinl flnall. mentre 2 milioni ed oltre 900 mila dovran
no ritornare dopo pochi giorni sui banchi di scuola per soste 
nere gli esami di licenza elementare. media e dl maturita 

Gli esami per gli alunni delle scuole elementavi e medie si 
Inizleranno il 14 giugno (il 17 giugno nei comuni dove si svol
geranno le prossime consultazioni elettorali amministrative), 
mentre per tutti i candidati alia maturita avranno inizio il pri
mo luglio. 

In particolare nella scuola elementare. «primo pilastro» 
della scuola dell'obbligo, su 4 milioni 933 mila 383 alunni. 1 ml-
lione ed oltre 900 mila. iscritti al II anno e al V anno di corso. 
dovranno sostenere Pesame del primo biennio e di licenza, 
mentre oltre 700 mila alunni iscritti al III anno della scuola 
media — su un totale di 2 milioni 164 mila 181 — dovranno 
sostenere Pesame di licenza per accedere agli istituti superiori. 

Inflne. del milione 654 mila 813 studenti degli Istituti medio 
superiori. 220 mila 400 saranno impegnati nelPesame di matu 
rita. ultimo passo per accedere alle facolta universitarie. 

Nelle scuole elementari e medie tutte le operazioni d'esame 
dovranno essere concluse entro il 28 giugno. 

Per i corsi intermedi nei quali la promozione 6 determinate 
da semplici scrutinii (I. Ill, IV elementare. I, II media. IV. 
V ginnasio. I. II, III anno di istituto magistrale. I. II anno de
gli altri istituti superiori). questi dovranno essere ultimati il 
9 giugno per la scuola elementare ed entro il 13 giugno per la 
scuola media e per quella superiore. 

I ripieghi 
non bastano 

Sono stati di recente resi 
noti i risultati di una indagi-
ne condotta dal CENSIS nel
la evoluzlone di rapporti tra 
istruzione e occupazione nel 
corso degli ultimi anni. Alcu-
ne delle cifre fornlte da que-
ta indagine — anche se in 
parte prevedibili e anche se. 
ovviamente, colgono solo gli 
aspetti quantitativi del pro
blema — sono tali da formre 
una conferma clamorosa del
le drammatiche carenze del 
slstema scolastico italiano e 
della crisi sempre piu acuta 
net rapporti scuola e societa. 

Non solo, per esempio. ri-
sulta confermato il basso li-
vello medio di istruzione sco-
lastica della grande massa 
della popolazione itallana (nel 
totale del lavoratori dipen-
dentl circa P87 per cento ha 
solo la licenza elementare o 
neppure questo titolo. e cid 
dimostra quale immenso spa-
zio vi sarebbe per una orga-
nizzazione scolastica che fos
se rivolta non solo ai giovani. 
ma anche a chi gia lavora). 
ma la situazione non risulta 
mighore neppure nella fa

scia di eta fra i 14 e 1 26 
anni. dove fra i lavoratori 
dipendenti sono ancora quasi 
1*80 per cento coloro che so
no privi della licenza media: 
appare evidente. da questa ci-
fra. quanto pesi il mancato 
completamento dell'istruzione 
obbligatoria da parte del 40 
per cento (o quasi) dei ragaz-
zi italiani e appare chiara. 
soprattutto. la precisa carat-
terizzazione di classe di que
sta massiccia selezione che si 
compie gia negli anni della 
scuola dell'obbligo. 

D'altra parte assume dimen 
sioni crescenti il fenomeno 
della disoccupazione dei gio 
vani che conseguono un di
ploma di scuola media supe 
riore o anche una laurea. I 
diplomat! e I laureati era-
no. nel 1960, circa il 5 per 
cento del totale dei disoccu 
pati e sono saliti ad oltre il 
10 per cento nel '69; fra co
loro che sono in cerca di pri
ma occupazione i giovani di
plomat! o laureati sono pas-
sati, nel decennio, dal 33 a 
quasi il 40 per cento. 

Superoti i limiti 
del setforialismo 
Questi dati confermano 

l'acuirsi. alia base e al verti 
ce della piramide scolastica. 
di tension! che hanno una 
comune ragtone di fondo: os-
sia la risposta profondamente 
negativa che Pattuale slste
ma soclale e la politica delle 
class! dirigenti hanno dato al
ia crescita di massa della do
manda di istruzione, sia con 
la conservazione di un slste
ma scolastico che per le sue 
gravi carenze material! o per 
la sclerosi di ordinamenti, 
metodi e contenuti. continua 
ad operare come un pesante 
meccanismo selettivo, sia per 
I'incapacita dello sviluppo 
economico e sociale in atto 
di utilizzare pienamente quel 
potenzlale di forze produttive 
che nella scuola si forma. 

Ecco. quindi, Porganlco col 
legamento fra la questione 
scolastica e i temi della qua-
lificazione della forza lavoro. 
delPoccupazione, di un di ver
so sviluppo civile ed econo 
mico del paese; ecco I pro
blemi attorno ai quali si vie
ne oggi costruendo. superan-
do t vecchi limiti di settona 
lismo. un piu largo schlera-
mento di forze impegnate in 
una battaglta di rinnova-
mento. 

L'anno scolastico che giun-
ge In questi giorni al termi-
ne e stato appunto un anno 
di maturazlone e sviluppo dl 
questo schleramento. Non so
lo si sono rinnovate, sia pu
re con le fasl alteme ormai 
consuete, le lotte studente-
sche che ormai da dleci an

ni dimostrano quanto sia pro 
fonda. per Pattuale sistema, 
la crisi che si e aperta nella 
scuola; ma si e allargata la 
mobilitazione di base, e ere 
sciuta la partecipazione po 
polare, si e venuta deiineando 
una piattaforma unitaria del
le tre grandi Confederazioni 
che pone le premesse per una 
vertenza operaia sulla scuola 
Anche fra il personale scola 
stico si e sviluppato un pro 
cesso che. se pure in modo 
non lineare. vede approfon 
dirsi la crisi del sindacalismo 
autonomistico e corporative 
crescere Pesigenza di un orga 
nico collegamento con le al 
tre categorie di lavoratori. 
maturare la consapevolezza di 
una nuova funzione degli in 
segnanti che abbia il suo 
punto di riferimento nella 
lotta popolare per una scuo 
la diversa e rinnovata. 

l/incapacitd dc 
e del centrosinistra 

E' di fronte a questa spin 
ta che cresce nel paese che 
appaiono piu evidenti il bi 
lancio fallimentare e Pangu 
stia di vedute della politica 
governativa. Al di la de) ten 
tativo della Democrazia cri 
stiaoa di darsi. col suo recen 
te convegno. una visione piu 
aggiornata dei problemi sco 
Iastici, al di la della ricerca 
da parte del ministro Misasi. 
di difierenziarsi dai suoi pre 
decessori assumendo posizio 
ni meno ottusamente conser 
vatrici e piu aperte alle no 
vita, rimane come dato di 
fondo I'incapacita della DC e 
della coahzione di centrosi 
nistra di da-e una risposta 
positiva ai grandi term che 
investono la scuola e tl suo 
rapporto con ia societa. 

Le vicende dell'ultimo an 
no lo hanno confermato. La 
cosiddetta « legge ponte» si 
e dissolta nella proposta di 
qualche intervento estempo 
raneo, all'insegna del prov 
visorio. ed e miseramente fal 
lita. La iegge universitaria e 
stata oggelio di un lunghisst 
mo dibattito parlamentare. 
ha richiesto un fermo impe 
gno delle iorze di sinistra per 
battere j ncorrenti tentativi 
di insabbiamcnto e nnvio. eu 
appare comunque. nel testo 
approvato dalla maggioranza 
al Senato, il frutto di un com 
promesso che e ancora ben 
lontano dal garantire le con 
dizioni di un eflettivo rinno 
vamento. Anche sui problemi 
del personale della scuola, 
che esattamente un anno fa 
erano stati al centro della lot
ta culminata nel blocco de
gli scrutinl, si h ripetuto il 
vecchio gioco delle dilazioru e 
dei rinvii e solo negli ultimi 
giorni si b potuto ottenere 
Pimpegno di discutere m au
la alia Camera, subito dopo 
II 13 giugno, la legge sul nuo 
vo stato giuridico. 

Per questo l'anno scolastico 
si chiude in una situazione di 
profondo malessere. Ma si 
chiude. anche. con una con 
ferma: quello che avrebbe do 
vuto essere un anno di tran 
sizione ha offerto in realta la 
dimostrazione conclusive del 
fallimento di tutti 1 tentativi 
di aggirare ed eludere • proble 
mi con soluzioni prowisorie e 
di ripiego DalPanno ponte 
occorre passare a un anno 
di grandi lotte per la rifor 
ma. esistono le condizioni 
perche questo avvenga. ed e 
solo inserendo la scuola fra 
I grandi temi di lotta della 
classe operaia e delle forze 
popolari. in stretto collega 
mento con la prospetttva di 
un diverso sviluppo del pae 
ae e di un nuovo assetto del 
la societa, che e posaiblle da 
re una risposta a quel temi 
sui quali e mlseramente fal 
lit* tutta una politica delle 
classi d.-lgenti borghesl. 

Giusepp* Chiarante 
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RICORDO DEL GRANDE FILOSOFO UNGHERESE 

A casa di Lukacs 
13 i > < -

Una conversazione che era una miniera d'idee - Fervore di progetti per nuove 
opere anche a tarda eta - Attento ad ogni sviluppo del movimento operaio 
e rivoluzionario nel mondo - La problematica della democrazia socialista 
La casa di Lukacs a Budapest era, 

per chi si recava in questi anni nella 
capitale ungherese in cerca di fatti e 
di idee, una' meta cara ed ambita, 
piuttosto che obbligata. Lo era, cre
do, in particolare per noi comunisti 
italiani, in cui Lukacs coglieva quel 
sentimento di rispetto e di amicizia, 
che Longo ha espresso con calore 
nel suo messaggio a Kadar subito do-
po la morte del filosofo. Ma non 
solo per noi, ovviamente. 

Capitava non di rado che venisse 
lui in persona ad aprire la porta, 
quando ci si arrampicava sino a quel 
quinto piano del tranquillo palazzo 
della Budapest asburgica, all'inizio 
del lungofiume Belgrad, dove egli 
viveva ormai ritirato, e si suonava 
aH'uscio, dove una sempliee targhet-
ta annunciava «prof. Gyorgy Lu
kacs ». Dalla soglia ci trovavamo 
quasi sepza transizione introdotti nel 
suo piccolo studio, la cui porta, che 
si affacciava direttamente sull'in-
gresso, era in genere spalancata., 
Un'ampia finestra si schiudeva al-
lora davanti a noi, sul Danubio, su 
alcune chiatte che vi erano anco-
rate e sul deolivio verde del mon-
te Gellert, ripido sull'altra sponda 
del fiume. 

Le responsabilita 
del protagonista 

Ma non vi era il tempo di sostare 
in contemplazione del panorama flu-
viale, ne delle scaffalature che rico-
privano le pareti, perche gia si era 
seduti accanto alia scrivania, sovraf-
follata di carte e di libri, e impe-
gnati a riflettere sulla prima doman-
da che Lukacs, rincantucciato nella 
sua rigida poltroncina, ci aveva po-
sto. Che era sempre una domanda 
precisa, calzante, tale da non potersi 
accontentare di una risposta generi-
ca e capace quindi di awiare di col-
po una conversazione che si sarebbe 
poi prolungata senza intoppi, non 
importa quante ore saremmo rimasti 
con lui. 

A ottant'anni passati Lukacs par-
lava con la foga fluente di chi sa 
che il tempo incalza e sente di ave-
re ancora molte cose da dire, senza 
poter perdere minuti preziosi. Ne 
questo valeva solo per cid che ci 
diceva di persona. Minuto, asciutto, 
sereno, conservava una grande vita
lity fisica oltre che inteHettuale. Ed 
era, a quell'eta, che magari l'inter-
locutore awertiva relativamente, 
tutto un fervore di progetti di nuo
ve opere, che avrebbe scritto o che 
stava scrivendo o che addirittura si 
apprestava a pubblicare: opere an
che ponderose. Sono persuaso che 
le sue carte private siano una mi
niera di idee. La sempliee conver
sazione gia lo era. 

Pur nel suo tranquillo rifugio del 
lungofiume Belgrad, Lukacs era at
tento e informato di ogni sviluppo 
del movimento operaio e rivoluzio
nario nel mondo, perche se ne sen-
tiva profondamente partecipe. URSS, 
Cina, Cecoslovacchia, politica del 
Partito comunista italiano, movimen
to giovanile nei paesi dell'Occidente 
capitalistico, storia di ieri e proble-
mi del presente, lo scontro delle idee 
e i conflitti tra le forze sociali era-

no tutti temi, sui quali la sua men-
te, rimasta tanto sorprendentemente 
lucida e attiva, continuava a riflet
tere. 

Rivoluzione e democrazia sociali
sta erano, d'altronde, i problemi su 
cui si concentrava il suo pensiero 
politico. Credo che fossero anche i 
piu congeniali a sintetizzare la sua 
posizione, non soddisfatta di formule 
o soluzioni gia codificate, ma impe-
gnata in una continua ricerca e in 
un continuo esercizio critico. Era la 
posizione — e bene ricordarlo in 
queste giornate di rievocazioni non 
sempre disinteressate — di chi del
la lotta per il socialismo e il comu-
nismo si sente protagonista: qualcosa 
di ben piu profondo quindi che una 
sempliee adesione. II che implicava 
anche precise responsabilita. 

Esemplare era la sua stessa collo-
cazione nell'Ungheria di oggi. Sap-
piamo quanto travagliato sia stato 
l'attivo contributo di questo grande 
pensatore marxista al movimento 
operaio e comunista ungherese e 
alle sue lotte di frazione, da quante 
polemiche esso sia stato accompa-
gnato. Conosciamo anche il suo ruolo 
negli awenimenti del '56, quando 
egli credette in un rinnovamento an-
tistalinista e agl convinto di operare 
in tale direzione. Egli non ha mai 
condiviso quella che e poi stata la 
interpretazione ufficiale dei fatti, pur 
essendo stato portato dalla riflessio-
ne ad una certa autocritica. Si era 
invece persuaso di dover appoggiare 
lo sforzo intrapreso sotto la direzio
ne di Kadar, per cui egli nutriva per-
sonalmente molta stima. 

II che non vuol dire che egli soste-
nesse tutti gli indirizzi della presen
te politica ungherese: ne apprezzava 
pero I'orientamento fondamentale e 
si astenne volontariamente dal com-
piere atti pubblici, che pure avrebbe-
ro corrisposto al suo pensiero, pur 
di non intralciare una politica che 
giudicava neil'insieme positiva per 
il suo paese e per il movimento co
munista. Kadar e la direzione del 
suo partito seppero d'altra parte fa
re in modo che egli, pur nel suo iso-
lamento, potesse continuare a svol-

gere la sua opera di' studioso e a * 
' farla conoscere: atteggiamento il lo-

ro, che non solo e stato proficuo 
per la cultura e per la politica un
gherese, ma che nel suo stesso equi-
librio sembra indice dell'originale ir-
ripetibilita dell'esperienza ungherese 
di questi anni. 

Non era quella di Lukacs solo una 
scelta tattica pur sapendo egli apprez- ' 
zare a fondo le qualita tattiche di ! 
un dirigente politico e di un partito. 
Piuttosto Lukacs era persuaso che ; 
le societa socialiste, anche cosl come 
si erano storicamente formate, con 
tutti i loro limiti strutturali, rappre-
sentassero una positiva conquista 
della classe operaia, delle sue rivo-
luzioni e quindi delle forze piu avan-
zate dell'umanita. Credo che a que
sto proposito egli non abbia mai la-
sciato dubbi nei suoi interlocutor!, ' 
ivi compresi coloro che proprio su 
questo punto erano meno disposti 
ad ascoltarlo. Se era convinto della 
validita complessiva di questa espe-
rienza storica, cui egli aveva perso 
nalmente contribuito attraverso tan-
te vicende, era pero non meno luci-
do nel giudicare le storture dello 
stalinismo, i limiti delle stesse rispo-
ste, abbozzate nel periodo post-stali-
niano dal XX congresso in poi, i pro
blemi quindi che alle societa socia
liste incombono nel presente. Si trat-
tasse del progresso deU'economia o 
della vita culturale, egli era convin
to — e non si stancava di dimostrar-
lo — che la vera loro soluzione, 
quella di cui le societa socialiste 
hanno bisogno per le loro intrinse-
che leggi di sviluppo, come per la 
loro capacita di attrazione ideale, era 
appunto 1'affermazione della demo
crazia socialista. 

Attenzione 
critica 

Attento al carattere concreto > di 
ognuna delle esperienze di sociali
smo, egli non era portato a sposar-
ne acriticamente nessuna, ne a re-
spingerne alcuna con una condanna 
aprioristica. Questo valeva per la 
Jugoslavia, per la Cina, per l'URSS 
kruscioviana. Valeva per lo stesso 
< nuovo corso » cecoslovacco, di cui 
egli aveva pur colto gli aspetti po-
sitivi, riponendo in essi una fidu-
ciosa speranza. Ma nello stesso tem
po non vi era nulla in Lukacs del-
l'intellettuale che ritiene possibile 
giudicare dal < di fuori >. Egli era 
stato e restava immerso in quelle 
esperienze, rifiutando di separarse-
ne. II suo pensiero era quindi sti-
molo fecondo non solo per chi si 
raggruppava attorno a lui, ma per 
chiunque intendesse agire sul terre-
no della lotta per il socialismo. 

E' questo il Lukacs che sento ne-
cessario rievocare oggi. Altri con ben 
maggiore autorita hanno parlato e 
parleranno del pensatore marxista, 
dell'uomo di cultura. Solo • ritengo 
che il suo ritratto non sarebbe com-
pleto senza questo accenno alia sua -
posizione politica degli ultimi anni, 
che tanta parte del suo impegno 
prendeva e che egli offriva con cal-
ma fermezza al visitatore amico. 

Giuseppe Boffa 

Vara to il nuovo statuto dell'organizzazione 

UN PRIMO APPRODO PER 
IL SINDACATO SCRITTORI 

Ampia discussione alia «costituente» di Roma — L'allargamento della 
«base» sociale - Decentramento e funzione politica dell'associazione 

II Smdacato nazionale scrit-
ton si awia finalmente a di
ventare un vero smdacato. 
Certo. nella sua struttura e 
•xticolazione interna non 

MACCIOCCHI 
Oalla Cina. Oopo la rivolu 
none culturale la testimonian 
fa direlta di una comunista 
ttaliana in Cina. autrice di 
Lettere dall'intemo del PCI 
a Louis Althutser. Lire 2500 

I TUPAMAROS 
La guerrkjlla urbana m Uru 
guay di Alain Labroussa e 
I Tupamaros In azione. Test! 
monianze di guerriglierl. Per 
ia prima voita con le medite 
testimomanze dirette dei Tu 
pamaros Tunica vera storia 
del movimento guerrigliero 
uruguaiano 2 volumi. L. 2400 

SECCHIA 
i a anni del faacfrmo. L. 700 

STORIA DELLA 
RIVOLUZIONE RUSSA 
di Stalin, Kirov, GprkiJ. Molo 
lov, Zdanov, Voroiilov. 4 vo 
lumi m cofanelto Lire 4000 

mancano contraddizioni, diffi-
colta e tensioni — manifesta-
tesi chiaramente nel corso 
deH'assemblea nazionale che 
si e tenuta nei giorni scorsi 
a Roma —, ma una piatta-
forma concreta di lavoro e 
stata elaborata e approvata. 

II Sindacato nazionale scrit-
tori si presenta ancora come 
un'organizzazione eterogenea, 
comprendente categorie di
verse (dallo scrittore aureola-
to piii o meno meritatamente 
di gloria letteraria, al tradut-
tore, onesto quanto oscuro, 
di romanzi gialli e cosi via); 
un'organizzazione condiziona-
ta da una recente tradizione 
centralizzata e clientelare, e 
frenata dairimmarurita sin 
dacale di tanti suoi iscritti. 
che per Ia prima volta fan-
no un'esperienza del genere; 
un'organizzazione insomma. 
che dovri in questa prima 
fase bruciare molte scorie e 
sciogliere molti nodi. 

Un risultato, comunque, e 
stato raggiunto, dopo un lun-
go lavoro politico-organizzaU-
vo, di decentramento del sin
dacato in sezjoni regional! au
tonomy e di allargamento 
della sua base sociale dalla 
categoria istituzionale degli 
scrittori, a tutti coloro che 
svolgono un'attivita di produ-
zione culturale attraverso for
me di collabora7ione esterna. 
Da decine e decine di dibat-
titi tenuUsi in tutta Italia, e 
uscita appunto questa assem-
blea nazionale di delegati elet-
ti a livello regionale: assem
bles « costituente » di un sin
dacato profondamente rinno-
vato dietro la vecchia sigla, 
che trova la sua prima e-
spressione ufficiale nel testo 
del nuovo statuto, la cui di
scussione e approvazione ha, 

rappresentato il momento 
centrale dei lavori. 

II lungo processo di tra-
sformazione, al quale la se-
zione lotnbarda del sindacato 
(anche prima che si costituis-
se formalmente) ha dato un 
contributo determinante, ha 
avuto dunque un primo ap-
prodo. Approdo agitato, su 
acque spesso procellose; di-
battito assembleare vivace su 
tutti i terreni (da quello pro-
cedurale a quello statutario), 
al quale hanno partecipato 
fra gli altri Guardigli. De Ja-
co, Leonetti, Scalia, D'Agata, 
Buttitta, Miccini, Bemari. Ma-
rianni, Toti, Spinella. Adda-
mo. Scalise, Saviane. ATa alia 
fine ne e uscito un testo 
statutario modellato larga-
mente su quello delle grandi 
organizzazioni sindacali. im 
postato sulle autonomie re-
gionali. sul criteno fondamen
tale del rapporto di produ-
zione. e sulla funzione politi
ca che anche un sindacato 
come questo pub assolvere, 
sul piano deU'elaborazione i-
deale e deH'esperienza pra-
tica. 

II dibatttto che ha portato 
a questo testo e stato anche, 
percid, un dibattito sulle li-
nee generali di azione sinda-
cale da portare avanti in fu-
turo, e sul ruolo che un'orga
nizzazione del genere pub 
svolgere nei confront! di una 
controparte hidividuata anzi-
tutto nelle imprese private e 
pubbliche produttrici di in-
formazione culturale, e nelle 
istituzioni politiche e ammi-
nlstrative che ai vari livelli le 
gestiscono. Testo che segna un 
passo avanti, e che e stato 
ottenuto in modo chiaro, sen
za troppi tatticismi n£ com-
promessi. Da questi, invece, 

non e stata immune la fase 
di lavoro che ha portato alia 
elezione delle caricbe sociali 
a livello nazionale, nel senso 
di uno svecchiamento anco
ra parziale. 

Anche se, nonostante tutto, 
si pub dire che il consiglio 
generale eletto presenta gia 
alcuni tratti di novita, come 
mostra la rosa dei suoi 25 
membri (15 eletti daU'assem-
blea, e 10 designati dalle 10 
delegazioni regionali presen-
ti): per il Lazio, D'Agata, 
Buttitta, Toti, Marianni, Bi-
giaretti, Bernari, De Jaco; per 
la Lombardia, Giudici, Gui-
ducci, Guardigli, Mantovani 
(un quinto membro verra in-
dicato daU'Assemblea regiona
le); per Ia Toscana, Saviane, 
Pignotti e Miccini; per l"Emi-
lia, Scalise e Addamo; per il 
Veneto, Camon; per la Ligu-
ria, Palumbo; per le quattro 
sezioni meridionali present! 
(Sicilia, Abruzzi, Puglie e 
Campania), Cremona, Stria-
no, Durante, Moriconi, Di 
Maria, Di Giorgio. 

Conclusa dunque la fase 
«prowisoria», e rassegnate 
le dimissioni da parte della 
segreteria, resta ancora mol-
to da fare, anche sul piano 
organizzativo. L'assenza di al
cune region! (tra cui, molto 
grave, quella del Piemonte). 
le difficolta di altre. 1 retag-
gi passati tuttora incombenti. 
sono soltanto alcuni problemi. 
Ma non e'e dubbio che II ter-
reno decisivo per la rottura 
d! tutte le barriere e per la 
chlarificazione di tutti gli e-
quivoci, sari quello dell'ml-
ziativa pratica, dell'azione sin-
dacale e politica. 

Cinque intellettuali comunisti propongono una 
alternativa al monopolio culturale a Roma 

vss <*>. , ; < ^ ' < 
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La cultura 
con ii scat a 

Cinque intellettuali comunisti, cperanti in setto-
ri culturali diversi, a confronto con le strutture 
culturali di Roma; con una citta che vanta il mito 
di essere anche la capitale del cinema e della 
televisione, nonche uno dei pochi luoghi italia
ni dov'e teoricamente possibile I'incontro con 
il teatro, la musica, la pittura. Sono i compagni 
Mino Argentieri, critico cinematografico; Bene
detto Ghiglia, musicista e compositore; Ennio 
Calabria, pittore; Paolo Modugno, attore e mem
bro del «gruppo lavoro di teat ro* ; Roberto 
Morrione, giornalista della Rai. Cinque candidati 

1 al consiglio comunale di Roma nella lista del PCI. 

Tavola rotonda con Mino Argentieri, 
Benedetto Ghiglia, Ennio Calabria, 
Paolo Modugno e Roberto Morrione - Una 
organizzazione aecentrata per gruppi 
di privilegiati - L'indifferenza degli 
amministratori capitolini - Molti miliardi per 
offrire musica a pochi - II decentramento 
e il ruolo delle masse - TV e cinema 
Contro la disgregazione del tessuto sociale 

g. c. f. 

, Di che si nutrono, oggi. i 
miti di Roma? e le sue mise-
rie? Quali sono le indicazioni 
dei comunisti per fare della 
azione culturale il momento 
di una piu vasta e generale 
battaglia? 

MINO ARGENTIERI 
Iniziamo dal cinema. In 

questo settore a Roma 'avo-
rano 18 mila persone. Sem
bra che l'amministrazione ca-
pitolina non sappia. che pro
prio il cinema e una delle 
attivita che piu incidono sulla 
economia cittadina. Questa at
tivita, e in crisi: Tindice dei 
Iicenziamenti sale di giorno in 
giorno (recentemente alia Te
chnicolor ne sono stati "ffet-
tuati 140) mentre in campo 
produttivo la sotto-occupazic-
ne interessa il 50 per cento 
delle maestranze e dei tec-
nici. Molte centinaia di la-
voratori non riescono a tota-
lizzare le 60 giornate lavora-
tive annue... Non siamo di 
fronte ad una crisi congiuntu-
rale, siamo piuttosto di fron
te ad un processo di ridimen-
sionamento e riorganizzazio-
ne capitalistica. Come Impe-
dire che siano i lavoratori a 
pagare le conseguenze di una 
situazione fallimentare? Po-
tenziando le direzioni di svi
luppo che sono state finora 
sacrificate. Non dimentichia-
molo mai: mentre le esigen-
ze culturali crescono. e la 
struttura mercantile del no-
stro cinema che entxa in Ti-
si. Bisogna allora introdurre 
il cinema nelle scuole. nelle 
universita. legarlo alle espe
rienze di decentramento che 
maturano neH'ambito delle 
Regioni, predisporre i mend 
per favorire la formazione' di 
un pubblico nuovo. agevolare 
le forme cooperative di pro-
duzione, e via di seguito. 

BENEDEnO GHIGLIA 
Qualcosa di analogo si p*id 

dire per la musica. Oggi la 
musica, a Roma, e una ric-
chezza artistica i cui benefi-
ciari sono un numero chiuso. 

Una premessa d'ordine ge
nerale: la musica non e mai 
stata regolata dalle leggi di 
mercato, perche d sempre 
stata un bene privato o pub
blico (dal monarca si e pas
sati, cinquant'anni fa, all'in-
tervento pubblico). Oggi 
pero siamo ad un momento 
intermedio: e una attivita di 
prevalente interesse pubblico. 
Quindi. quando se ne parla 
come fatto culturale non si 
puo parlare di reddito econo-
mico, bensi di reddito cultu
rale. E' dunque inaccettabile 
la situazione di Roma dove 
il < reddito conoscitivo cultu
rale » della musica e lato 
dalla presenza di strutture 
musicali che macinano 7 mi
liardi e 300 milioni all'anno, 

quindi una media giornalicra 
di venti milioni. 

Questo l'ha capito benissi-
mo il ministro Mariotti che 
vuole liquidare tutto dicendo 
di voler mantenere inaltera-
ta la spesa (e cosi < liscia» 
i lavoratori) pero riducendo 
la produzione e creando cosi 
una forbice che fra quattro 
anni alia ' fine della 'egge 
ponte. determinera la impos-
sibilita di far soprawivere le 
strutture musicali. Di fronte 
a questa contraddizione dob-
biamo lottare su due fronti: 
rafforzamento delle strutture 
esistenti contro le proposte di 
smobilitazione e apertura di 
una > prospettiva nuova nel 
rapporto fra collettivita e mu
sica. Questo rapporto si crea 
dando la possibilita, a Roma, 
per esempio, di riconquistare 
una dimensione umana. 

II decentramento deve di-
ventare il momento ideale per 
creare un nuovo committen-
te: le masse popolari. Solo in 
questo modo Tintellettuale non 
sara piu un mediatore del 
consenso o del dissenso. ma 
diventera l'elemento organico 
di un movimento di sviluppo 
che e un movimento di libe 
razione culturale democratico. 

PAOLO MODUGNO 
Quando e stato inaugurate i: 

teatro Argentina, e risultato 
evidente innanzi tutto il di-
spendio di denaro pubblico per 
una operazione riservata a po
chi tntimi e in secondo 
Iuogo — e questo riguardr tut
ta la citta — il vuoto cultura
le di Roma. Un teatro di sei-
cento posti (per seicento per
sone che vivono ancora al 
centro), due miliardi di spesa 
per il restauro. mentre, non si 
soddisfa al domanda culturale 
crescente. Ecco allora che il 
discorso si sposta ai centri 
culturali che, come diceva 
Ghiglio devono portare ad 
una presa di coscienza. devo
no essere momenti di incon-
tro e di produzione culturale; 
cioe momenti in cui la popola-
zione. Ia classe operaia posso-
no prendere contatto immedia-
tamente con i mezzi diretti del
la cultura ed esprimere la loro 
cultura. 

ROBERTO MORRIONE 
A me sembra che il pro

cesso di creazione di una co
scienza nuova nei cittadini e 
nei lavoratori abbia inevita-
bilmente uno degli obiettivi 
piu importanti nella radio-te-
levisione in quanto la cono-
scenza della propria realta so
ciale diventa condizione fon
damentale per lottare per tra-
sformarla. Oggi lo strumento 
televisivo e usato per creare 
il consenso nella opinkme pub-
blica, per uniformarla: la Rai 
e strettamente dipendente dal 
governo e feudo dei partiti 
governativi. E' sUU creaU 

una frattura netta fra l'orga-
nizzazione del lavoro produtti
vo e 1'esterno, la realta so
ciale. E* evidente allora che 
la battaglia che si conduce in 
Parlamento per la riforma, 
deve essere anche battaglia 
di massa. nel paese e nella 
citta: nella capitale soprattut-
to. dove esistono tutti i piu 
importanti centri della Rai. 

Bisogna quindi iniziare una 
grande vertenza di cui in que
sti giorni abbiamo un primo 
esempio a Torino, dove i la
voratori delta Fiat si sono col-
legati con i lavoratori del cen
tro di produzione TV per ot-
tenere una trasmissione, di-
ciamo. autogestita; questa lot
ta si e estesa anche a Ro
ma dove i lavoratori Rai si 
sono collegati a quelli della 
Fiat. E* questa una strada che 
permette di evitare l'esperien-
za fatta nella borgata romana 
di San Basilio, quando la Rai 
finse di «creare > una tra
smissione insieme ai lavora
tori della borgata sui proble
mi della borgata, ma poi i 
filmati furono censurati e ma-
nipolati dai dirigenti e una 
terza puntata della trasmis
sione fu addirittura soppressa. 

ENNIO CALABRIA 
Possiamo dire allora che il 

decentramento culturale deve 
significare innanzi tutto un 
colpo al monopolio culturale. 
Non solo un solo daul punto 
di vista politico, ma anche 
proprio della qualita culturale 
e del modo di organizzazione 
che e stato tipico di questo 
monopolio culturale. E' questo 
che noi intendiamo quando di-
ciamo decentramento e chie-
diamo di ipotecare un nuovo 
modello di organizzazione. Ci 
sono tre punti da considerare. 
H primo e la necessita di in-
vertire la tendenza alio 
smembramento della vita as-
sociata, proposta a Roma dal
la organizzazione di tipo capi
talistico. ad opera dei grossi 
specula tori, per proporre in
vece una moltip'icazione delle 
occasioni di incontro. 

II secondo punto e quello 
delle istituzioni culturali che 
rappresentano per lo stato un 
costo economico che non e pa
ri al rendimento culturale. co
me diceva Ghiglia prima. 

Quindi il grosso problema e 
quello di iniziare una batta
glia perche aH'interno di que
ste stesse istituzioni awenga-
no delle profonde modifiche 
che le subordinino alia neces
sita collettiva di una funzio
ne sociale della cultura; e il 
caso della Biennale di Vene-
zia o della Quadriennale di 
Roma, o della funzione stes
sa del palazzo delle Eposi-
zioni. Terzo punto e creare 
una rete di centri di produ
zione culturale nella quale 
anche gli stessi produttori 
specific! di cultura recuperino 

un rapporto con la comunita 
che li faccia diventare real-
mente, come diceva Gramsci, 
potenzialita creative della co
munita. 

BENEDETTO GHIGLIA 
Quando si parla di costi, 

deve essere tuttavia chiaro 
che noi siamo per aumentare 
i finanziamenti: ma proprio 
perche partiamo dal presup-
posto di una dtversa commit-
tenza, di una diversa utilizza-
zione, di un diverso protago-

;nista. Guai se ci facessimo 
' prendere dal « pianto del ri-
! sparmiatore >: no. noi voglia-
' mo spendere di piu ma per 
tutt'altri motivi. Noi diciamo 
che i soldi che oggi si spen-
dono sono pochi se 1'utilizza-
zione e della collettivita, per 
la collettivita. se sono i la
voratori con i lavoratori che 
fanno la cultura. 

MINO ARGENTIERI 
Lo sviluppo culturale, inve

ce e soggetto alia legge del
la casualita e del profitto. 
Pud valere l'esempio dei cine
ma di Roma. Su 200 Iccali 
funzionanti se ne contano ap-
pena quattro o cinque che, 
con continuity e criteri di-
scutibili di conduzione, contri-
buiscono in qualche maniera 
alia crescita della coscienza 
critica. In questo senso, Ro
ma, e piu simile a Madrid 
che non a Parigi o Londra. II 
rapporto fra spettatore e ope
ra cinematpgrafica e ridotto 
in definitiva alia sempliee vi-
sione di un film e il pubblico 
popolare. in definitiva, ne re
sta tagliato fuori. Se non fos
se per alcuni tentativi effet-
tuati dairArci la periferia ne 
sarebbe del tutto esclusa. An
che in questo caso il proble
ma va afTrontato alia radice. 
creando. come diceva Cala
bria. una serie di centri. su 
base di quartiere. attorno a 
cui far ruotare tutte le attivi
ta culturali decentrabili e so-
cializzabili: dal teatro al ci
nema, dalle biblioteche ai 
concerti eccetera. Occorre ag-
giungere che. di questo temi. 
il Comune di Roma ignora 
perf ino l'esistenza? 

ROBERTO MORRIONE 
Una struttura di questo tipo 

i comunisti la propongono an
che per la Rai-Tv: ecco, un 
decentramento non solo a li
vello regionale, ma anche a li
vello cittadmo di quartiere. 
Roma pud e deve diventare 
una citta pilota di questa li-
nea di tendenza: cioe biso
gna creare un grande movi
mento per far si che nei quar-
tieri, nelle borgate, attraver
so i consigli di circoscrizioDe 
si formi la coscienza di un uao 
diverso della Rai-Tv. Net cen
tri di cut abbiamo parlato, si 
possono formare le unita pro-

duttive di base, cioe delle for 
me di produzione radiotelevi 
siva del tutto diverse da quel 
le accentrate e autoritarie at 
tualmente costruite dalla clas
se dominante. Cioe da questi 
centri devono venire proposte 
di programmi, che vedano i 
cittadini non soltanto come 
destinatari della informazione 
ma come protagonisti insieme 
ai lavoratori della Rai Tv. 

PAOLO MODUGNO 
Bisogna dire che a queste 

punto ritorna comunque u 
problema di che cosa fare 
delle strutture accentrate oggi 
esistenti. Ma forse bisogna di 
re che questo e soprattutto il 
momento dei «si>. e il mo 
mento attivo e creativo della 
battaglia. Bisogna spiegare 
che decentramento non si-
gnifica soltanto spostare un 
oggetto da un posto ad un al-
tro, dal centro alia periferia: 
bensi 6 la capacita di con 
quistare la gestione sociale dei 
beni sociali. In questo senso. 
oltretutto, appare chiaro che 
non e'e distinzione fra decen 
tramento culturale e quello 
politico economico; che anzi 
l'uno e l'altro sono due fac 
ce dello stesso problema. -

ENNIO CALABRIA 
Credo che vada ancora n 

cordato, in conclusione, che 
dietro questo sforzo per una 
battaglia culturale e'e. da 
parte della classe operaia. il 
tentativo di portare avanti un 
progetto ambizioso: la parte-
cipazione della comunita alle 
grandi scelte del paese e quin
di anche alia gestione e al
le scelte della organizzazione 
del lavoro inteHettuale per 
tentare. se cosi si pud dire. 
di esprimere un modello pro
prio, inedito della costruu'o-
ne della societa. Cioe. non si 
pud prima fare Ia rivolun'o-
ne e poi costruire la societa 
nuova fondata sulla rivolu 
zione. 

La classe operaia italiana e 
orientata verso un model
lo inedito di socialismo: noi 
non facciamo una lotta sem-
plicemente contestando il po-
tere politico deH'awersario di 
classe, ma siamo portatori 
anche di una nuova visione 
complessiva delle strutture e 
del modo di gestire a potere. 
In questo senso mi pare che 
uno dei punti piu importanti 
della battaglia culturale — 

.quando si parla ad esempio 
dei centri di incontro — sia 
non soltanto quello di porre 
obiettivi immediati (per risol-
vere ad esempio il problema 
delle istituzioni culturali) ben
si • anche obiettivi piu lonta-
ni come quello di una corrat-
ta impostazione di una lotta 

, che preveda proprio Ia edifi-
cazione di una societa fondata 
sulla partedpasieat. 
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Chi vuole la recessione 
Ieri gli incbntri fra il ministro, i si i e l'azienda 

UNA tiuova massiccia cam-
pagna delle forze conser-

vatrici e reazionarie. tutta im-
perniata sulle difficolta eco-
nomiche 6 stata lanciata negli 
ultimi tempi. In vista delle 

* elezioni del 13 giugno e delle 
seelte die dovranno essere 
compiute subito dopo. i rea-
zionari e i moderati vogliono 
dare ad intendere che e in-
dispensabile ristabilire l'anti-
co ordine e accantonare ogni 
proposito di riforma. Sarem-
mo infatti — secondo il di-
rettore del Corriere delta Sera 
— in una c realta condlztona-
ta da una recessione econo-
mica minacciante tutti gli 
approdi e i traguardi » e bi-
sognerebbe quindi « preoccu-
parsi di evitare i danni con-
giunti della spirale inflazio-
nistica e della contrazione 
produttiva: danni capaci da 
soli di travolgere ogni rifor
ma ». Pur di fornire nrgo-
menti alia campagna antiri-
formatrice. il giornale dei 
Crespi non esita dunque a 
tracciare un quadro a fosche 
tinte. pervaso da giudizi pe-
rentori quanto arbitrari, e 
da grossolane falsita co
me - quella secondo cui 
1'Italia, per la congiunta pre-
senza di pressioni inflazioni-
stiche e di' sintomi di rista-
gno produttivo, costituirebbe 
un « caso unico nel mondo 
occidentale ». II prof. Spado-
lini non sa. o finge di non 
sapere. che proprio per defi-
nire situazioni analoghe, pre-
sentatesi in altri paesi capi-
talistici. e stata coniata ne
gli USA una nuova parola: 
« stagflation ». che vuole ap-
punto dare 1'idea della con-
temporanca presenza in una 
economia della stagnazione e 
dell'inflazione. 

Certo, nel corso degli ulti
mi mesi lo stato dell'econo-
mia italiana e peggiorato. Ma 
poteva essere altrimenti? Che 
cosa e stato concretamenle 
fatto per impedire che nuo-
ve difficolta si aggiungessero 
alle altre preesistenti? Era 
stato insistcntemente sostenu-
tu da piu parti, e sin dallau-
tunno caldo. che una nuova 
fase espansiva e la prosecu 
zione stessa dell'espansione 
produttiva non sarebbero sta
te possibili senza I'adozione 
di un nuovo corso di politica 
economica e senza l'avvio di 
una programmazione demo-
cratica, capace di valorizzare 
— con le riforme — tutte le 
risorse disponibili. Ma nulla 
e stato fatto in questa dire-
zione. E la stessa attivita di 
elaborazione del nuovo piano 
quinquennale. oltre a regi-
strare continue proroghe, non 
e s,tata in grado di assume-
re il rilievo politico necessa-
rio. Cosi, dall'autunno scorso. 
presso le banche si e andata 
sempre piu gonfiando la mas-
sa dei capitali liquidi che 
giacciono inutilizzati. Nulla 
pero e stato deciso per con-
sentire alle piccole e medie 
imprese di ottenere, a con-
dizioni ragionevoli. il credito 
di cui hanno bisogno per 
espandere la propria attivita 
e per portarla ad un piu ele-
vato livedo tecnologico. Ne 
si e provveduto a finanziare. 
come sarebbe stato possibile, 
i programmi degli enti locali 
nel campo delle opere pub-
bliche, delle infrastrutture so-
ciali, e persind della lotta con-
tro gli inquinamenti che. a 
parole, trova tutti consen-
Zienti. 

II fatto e che, da piu set-
tori, si e continuato a predi-
care I'esigenza di comprime-
re la spesa pubblica. I risul-
tati sono stati: da un lato. un 
ulteriore incremento dell'am-
montare, gia strabiliante, dei 
residui passivi (cioe delle 
spese, di fondamentale impor-
tanza economica e sociale. 
che il governo avrebbe do-
vuto effettuare e che invece 
sistematicamente rinvia); dal-
1'altro, la crescita delle ri
sorse inutilizzate e il paral-
lelo rallentamento dell'attivi-
ta produttiva. 

Un suo contributo personale 
a questa evoluzione della con 
giuritura c stato dato poi dal-
1'on. Preti. che, in coerenza 
con la sua opposizione ad al-
Ieggerire la pressione fiscal? 
e parafiscale sulle piccole e 
medie imprese, manifeslata 

nei giorni scorsi, ha deciso, al 
ministero delle finanze, di ri-
tardare al massimo il rim-
borso ai piccoli e medi in
dustrial! dell'IGE pagata sui 
prodotti esportati. Cosi, decine 
e centinaia dj miliardi sono 
stati sottratti alle disponibi-
lita delle piccole e medie 
imprese, proprio nel momento 
in cui esse ne avevano piu 
bisogno. , 

NESSUNA' meraviglla dun
que se la situazione del-

l'economia italiana risulta og-
gi ancor piu complessa e dif
ficile di qualche tempo ad-
dietro. Deve essere perd chia-
ro che i peggioramenti regi-
strati negli ultimi tempi so
no stati causati o dall'inca-
pacita del governo e dei ceti 
dominanti a fronteggiare i 
problemi che sono sul tappe-
to, o da propositi reazionari. 
Le classi dominanti, per di-
fendere i loro privilegi ml-
nacciati dall'avanzata del mo-
vimento operaio, sono dispo-
ste a tutto: anche a provo-
care la recessione. Non stu-
pisce quindi che qualche mi
nistro, insieme a qualificati 
esponenti del mondo padrona-
le. punti su una caduta del-
l'attivita produttiva, nella spe-
ranza che l'arma dei licen-
z:amenti possa servire per da
re un colpo all'azione riven-
dicativa e alle lotte per le 
riforme. Va perd denunciata 
la sterzata a destra compiu-
ta dalla DC e dal suo segre-
tario, Ton. Forlani: essa co-
stituisce un incoraggiamento 
o un sostegno diretto alle 
forze che. pur di bloccare 
una svolta democratica, sono 
disposte a giocare la carta 
della crisi economica. 

La situazione, anche a se-
guito della accresciuta insta-
bilita provocata a livello in-
ternazionale dalla crisi del 
dollaro, esige indubbiamente 
interventi immediati in grado 
di garantire la ripresa della 
occupazione degli investimenti 
e dell'attivita produttiva. Ma 
non puo trattarsi di misure 
congiunturali tradizionali. Oc-
corre una correzione radicale 
del tipo di sviluppo sin qui 
in atto. I provvedimenti da 
adottare devono rendere ope-
rante un nuovo corso di po
litica economica. orientato con 
decisione e coerenza verso gli 
stessi obiettivi che devono es
sere perseguiti con le rifor
me e con la programmazione 
democratica. E' possibile que-
sto? Ed e possibile per que
sta via impedire che l'attua-
le ristagno si trasformi in una 
grave recessione? Noi ritenia-
mo di si. anche se non ci 
nascondiamo le difficolta da 
superare. Ma per questo il 
primo obiettivo da porsi e 
quello di dare un colpo, col 
voto del 13 giugno. ai pro
positi conservatori della DC. 

Eugenio Peggio 

Ospedali: 
in agitazione 
il personale 
non medico 
Le segreterie nazionali dei 

sindacati ospedalieri CGIL. 
CISL e UIL si sono incontra 
te con la FIARO (I'organiz 
zazione degli ospedali) per 
riprendere le trattative per 
il rinnovo contrattuale dei la 
voratori ospedalieri non me 
dici. L'incontro e stato giu 
dicato deludente. per la com 
pleta difformita delle pre 
messe di fondo. Infatti le or 
ganizzaztoni sindacali hanno 
richiesto la scadenza del 
contralto entro il 31 dicem-
bre 1972. contro il 31 dicem 
brc 1973 proposta dalla 
FIARO. 

E' stato pure giudicato ne-
gativo il tentativo. da parte 
del Ministero del Lavoro. di 
voter Tar diminuire il pur e 
siguo impegno finanzinrio da 
40 miliardi e 30 miliardi. 
riducenrio cos! la possibilita 
deD'ohiettivo di un'equa pe-
requazione. 

Pert an to le Organizzazioni 
Mndacaii hanno deciso di 
oroclamare lo stato di a git a 
7ione. 

Con I'elezione del nuovo Direttivo 

Concluso il congresso 
del sindacato barbieri 

CH1ANCIANO. 8 
Si sono conclusi a Chianclano I lavori del sesto congresso 

nazionale della Federazlone barbieri e parrucchleri (FIBMAA) 
aderente alia Confederazlone nazionale dell'artigianato. al 
quale hanno parteclpato 302 delegati e 85 invitati £ 

II congresso si e svolto net giorni 6-7 giugno nel Salone 
delle Terme ed e stato aperto dal presidente Remo Silari. 
La relatione introdultiva sul tema: « L'azione e l'unlta sinda-
cale per lo sviluppo dei servlzl degli artlglani acconclatori 
nella politica di riforme sociall. per 1 nuovi poterl delle 
Reglonl, per migliori condizioni economlche e di vita di tutta 
la categoria v. it stata svolta dal segretario Qulrino Odd!. 

II congresso k terminate con Kapprovazione di un docu-
mento che costitubce la plattaforma rivendicativa e unltaria 
del sindacato. e con I'elezione del nuovo Comitato direttivo di 
78 component! nel quale I nuovi eletti rappresentano il 45%. 

lOTTSRI A DI 
f#^\hi' 

PREMI PER CENTINAIA 
DI MILIONI 

I metalmeccanicj Italian! decisi 
a sostenere lo scontro alia Fiat 
L'avv. Cuttica, capo del « personale », riconferma I'intenzione dell'azienda di « punire » i lavoratori piu combat-
tivi e di provocare una nuova, piu grave rottura - II monopolio dell'auto pretende di dettare « regole di compor-
tamento » ai sindacati per tutta I'industria italiana - Oggi si riuniscono gli Esecutivi della FIOM, FIM e UILM 

Di nuovo al ministero del 
Lavoro, come ai tempi delle 
lotte contrattuali dell'autunno. 
E, come allora, ancora una 
volta da unn parte cl sono 1 
dlrigenti dei sindacati dei me-
talmeccanlcl e daH'altra la 
Fiat. Quando si tratt6 dl rln-
novare il contratto nazionale 
la direzione del grande mo
nopolio non fu seconda a nes-
suno nelle provocazlonl e nol
le rappresaglle. Gett6 nella 
vertenza tutto 11 suo peso per-
che le rlchieste dei sindacati, 
dlscusse e messe a punto In 
migliaia di assemblee dei la
voratori, non trovassero sboc-
co positive Allora la Plat fu 
duramente sconfltta. Oggl e 
ancora 11 grande monopolio 
dell'auto, in collegamento con 
le forze piu conservatrlcl, che 
oerca dl Impedire nuove avan-
zate e nuove conquiste del 
lavoratori. Ed ancora provo
cazlonl e rappresaglle sono al-
1'ordlne del glorno. II piano 
della direzione Plat si va rl-
velando ogni giorno dl piu 
nella sua gravlta: si vuole 
arrivare alio scontro frontale, 
creando un clima dl intimi-
dazlone, di ricatt), nel tenta
tivo dl indebollre le organlz-
zazlonl del lavoratori, di divi
der© gli operal per pol bat-
terli. Mire tanto piu ambl-
zlose perche la Flat Intende 
essere un « modello » per tut
ta I'industria Italiana. L'attac-
co vuole quindi colpire l'inte-
ro movlmento slndacale. 

Ierl tutto questo — anche 
se In termini molto «affabi-
11 » — e stato confermato aper-
tamente dal capo del perso
nale della Fiat, aw Cuttica 
Ancor prima dell'incontro con 
11 ministro del Lavoro Infat
ti quesfuomo della direzione 
ha voluto mettere in tavola 
le carte. Si e presentato con 
alcune battute «placevoll» ma 
di fronte a precise domande 
che noi stessi ed altri colle-
ghi gli abbiamo rivolto ben 
presto fe venuto fuori il vero 
motivo della convocazlone del
la stampa. L'aw. Cuttica ha 
ribadito in termini nettl il no 
della direzione a tutte le ri-
chieste dei sindacati. Si e ri-
chiamato aH'appello dei quat
trocento capi reparto che 
chiedono di « essere' protetti » 
dalle « violenze » operaie, ap-
pello reso noto, guards caso, 
il giomo stesso dell'incontro 
a Roma, naturalmente con il 
beneplacito della direzione. 

Riferendosi ai dlrigenti sin
dacali che la Flat intende 11-
cenzlare, ha affermato che 
«quelle persone la dentro. 

non ci devono stares, natu
ralmente senza most rare nep-
pure il minimo di attenzione 
per le numerose testimonian-
ze che eslstono a favore dl 
questl quattro lavoratori. Ma 
la Fiat e per i processl som-
mari. Venendo a parlare dei 
delegatl. l'aw. Cuttica ha mo-
strato una improwisa voca-
zione « democratica ». Vuole 
infatti «tutelar* i diritti del
le minoranze » che, a suo di
re, 1 sindacati calpesterebbe-
ro. vuole cloe stabilire lul co
me si devono eleggere e cosa 
devono fare perche i delegati 
come li vogliono i sindacati 
sarebbero « uno strangolamen-
to della liberta di espressio-
ne dei lavoratori ». La realta. 
come poi ha affermato. e che 
sono * inammisslbili i delegatl 
perche rappresentano nuovi 
element! di contrattazionen. E 
c!6 per l'aw. Cuttica e assur-
do. Quando gli e stato da noi 
fatto rilevare che in fondo 1 
lavoratori sono maersriorennl e 
che i delegati se li vogliono 
elegeere come piu gli 8Kgrada-
ha di nuovo scoperto le bat--
terie. «Alla Fiat — ha detto 
— noi vogllamo introdurre un > 
criterlo che vada bene per tut
ta I'industria italiana ». • 

E cosi per i problemi tiel-
rorganizzazione del lavOro. Ci' 
sono studl, approfondiamoll," 
ma per carita. se vogliamo 
le auto al prezzo attuale, non 
modifichiamo nlente. . 

L'avv. Cuttica. dette queste 
cose, si e lamentato per la 
definizione di reazionario che 
gli e stata aifibbiata 

Cosi si e pol presentato al-
l'incontro con il ministro. Non 
ci sembra certo lo «splrito» 
piu adatto per chi vuol trat-
tare veramente. • 

E, sempre guarda caso, pro
prio nella giomaUt delle trat
tative. ancora una coincldenza 
che si va ad agglungere a 
quella della lettera del capire-
parto. Da Torino Infatti, giun-
geva a Cuttica. mentre discu-
teva con Donat Cattin, la no-
tizia di «incident! » durante 
gli scioperi che anche ieri 
hanno messo in luce la com-
battlvita di questa classe ope-
rala. 

II presunto «incidente • ve-
niva subito drammatizzato dai 
rappresentanti della FIAT. Si 
parlava addirittura di una 
impiegata ferita ad un occhio. 
II colpevqje venlva Individua
te nel membro di Commisslo-
ne interna Hemis nei con
front! del quale Tazienda gia 
intende adottare prowedlmen-
ti disciplinari. Una secca 
smentita veniva subito da To
rino. Dodici lavoratori invia-
vano infatti un telegramma 
ai tre segretari general! del 
sindacati metalmeccantci in 
cui si riferivano i fatti real-
mente accadutl. 

Un gruppo di opera! e il 
membro di Commissione in
terna Hernis si trovavano in 
prosslmita dell'Ufflclo mano 
d'opera officlna 51 della Mi-
jafiorl. Hernis sul la porta del-
l'ufficlo stava dlscutendo con 
un impiegato sul valore del-
lo sciopero. A quattro metrl 
di distanza al Infrangeva un 
vetro perche alcune persone 
vi si erano appogglate senza 
che c!6 comportaase danno ad 

alcuna persona. Poco dopo una 
impiegata rivolgendosi al rap-
presentante slndacale mo-
strando un pezzo dl gomma 
0 dl plastica di due centime-
trl dlceva dl essere stata col-
pita. Questl fatti avvenlvano 
alle ore 10 circa. L'lmplegata 
usclva dallo stablllmento alle 
12,30 secondo l'orario dl uffi-
clo. Nel pomerigglo non si e 
piu presentata a riprendere il 
lavoro. 

I rappresentanti sindacali e 
1 membrl dl Commissione in
terna, cosclentl della tentata 
Strumentallzzazione, si sono 
lnformatl presso 1 dlrigenti 
di officlna e presso 11 capo 
ufflclo mano d'opera dell'of-
flcina 51 sulle condizioni del-
l'implegata. Lo stesso capo uf
flclo affermava che l'lmple
gata non aveva subito alcun 
danno, tanto da continuare II 
suo lavoro. 

Gil incontrl separatl con Do
nat Cattin sono iniziati verso 
le 12. Prima sono stati rlce-
vuti I segretari generall della 
Flom, Fim e UILM. Trentln, 
Carnlti e Benvenuto — come 
poi hanno dlchlarato — face-
vano presente al ministro la si
tuazione oon partlcolare rl-
ferimento al problema dei 

firowedimentl disciplinari che 
a Flat vuole adottare, per col-

frtre 1 lavoratori, prowedlmen-
1 dal quail non si pub certo 

f>resclndere in sede di trat-
atlva. Pol era la volta del-

l'avv. Cuttica. II colloquio du-
rava piu di un'ora e mezzo 
L'awocato della Fiat, tanto 
loquace prima della trattatl-
va. dlventava lmnrovvisamente 
muto per «dovere di corU>-
sia » verso 11 ministro cui po
co prima non aveva certo ri-
servato eccesslvi rlguardl. Dl
ceva solo che nella sernJa 
erano previsti altri incontri. 

I dlrigenti del sindacati 
lntanto rilasclavano alcune dl-
chiarazioni mettendo in luce 
l'atteggiamento di aperta sfida 
e provocazlone della Fiat nel 
confronti di tutti i lavoratori 
e dell'lntero movimento slnda
cale italiano. 

Poco dopo le ore 20, dopo 
ulterior! esplorazioni del mi
nistro, sono stati convocati 
insieme dallo stesso Donat 
Cattin sla i rappresentanti del 
sindacati che quell! dell'a
zienda. 

La riunione e andata avan-
ti fino alle 22.45 quando vi e 
stata una breve sospensione. 
A quel momento non si era 

compluto alcun passo avanti. 
La FIAT aveva esposto le sue 
posizionl sla sui provvedimen
ti disciplinari che sul piu im
portant! pUnti della' plattafor
ma. Ancora si era opposto un 
deciso « no » alle rlvendicazlo-
nl' dei lavoratori, insistendo 
soprattutto sulla necesslta di 
adottare provvedimenti puni-
tivl nel confronti del slnda-
calisti accusati di aver pro-

-vocato incident!. La FIAT pro-
poneva Infatti o di trasferire 
immediatamente 1 quattro la
voratori messl sotto accusa 
oppure di notiAcare loro il 11-
cenzlamento, congelando poi 
la questione fino al termine 
delle trattative sugli altri pun
ti della plattaforma. I dlrigen
ti sindacali opponevano un 
fermo rlfluto a tali proposte, 
che avrebbero signiflcato la 
aocettazione della colpevolez-
za dei lavoratori. colDevolezza 
smentita del rp.sto da decine 
di testimontanze. 

La riunione In un clima 
molto teso riprendeva piu tar-
di. Donat Cattin consultava 
separatamente rappresentanti 
aziendali e sindacalisti. L'av-
vocato Cuttica usclva dalla 
sala poco prima della mezza-
notte: non rilasciava dlchla-
razlonl. Poco dopo si conclu-
deva l'incontro fra il mini
stro ed i sindacati. Per le 
10,30 di stamani e fissata una 
nuova riunione. 

Qual e la situazione al mo
mento attuale? Difficile fare 
prevision! ma stando a quanto 
il capo del personale ha af
fermato nell'incontro con 1 
giomalisti l'atteggiamento di 
chlusura del grande monopo
lio appare netto. 

« Il tono perentorio — corn-
men tava Carnlti, segretario ge
nerate della Fim-CIsl — usa-
to dal rappresentante dell'a
zienda contribuisce a rendere 
molto astratta la dlsponibill-
ta della Fiat». 

E' certo che se nella giornata 
non si arrivasse a profondi 
mutamenti nella posizlone del
l'azienda tutti i metalmeccani-
cl ltalianl saranno chiamati a 
dare alia Fiat la ferma rispo-
sta che merita. Oggi infatti 
si riuniscono gli esecutivi del
le tre organizzazioni sindacali 
per prendere le decisioni di 
merito. 

Alessandrn Cardulli 

Protestano i lavoratori 
degli Enti di sviluppo 

II personale degli enti di 
sviluppo agricolo della Ma-
remma, Puglia, Calabria, Cam
pania, Fucino, Delta Padano, 
Sardegna, Marche e Umbrla, 
organizzato unitariamente dai 
sindacati CGIL, CISL e UIL 
ha invlato ieri una nutrita 
rappresentanza presso il mi
nistero della agricoltura per 
protestare contro l'atteggia
mento della burocrazia cen-
trale inteso a svuotare di con-
tenuto l'attivita degli enti di 
sviluppo. 

Da oltre 4 anni gli enti so
no privi dl finanziamento e 
sono costretti ad assolvere ai 
loro compiti dl istituto ricor-
rendo a onerosi prestiti ban-
cari. Questa politica del po-
tere centrale e volta a impe

dire che gli enti pervengano 
a dimension! regionali e, nel 
quadro del decentramento am-
ministrativo, ad assumere il 
ruolo di strumento operativo 
della volontb politica della re-
gione per una azione di ef-
fettiva propulsione e sviluppo 
deH'agrlcoltura. 

In questo quadro anche 11 
problema del personale vlene 
condizionato dal potere cen
trale che vuole mantenerlo 
imbrigliato sotto il dirigismo 
dell'alta burocrazia ministe-
riale. Nonostante precisi im-
pegni assunti il ministro Na
tal! che avrebbe dovuto por-
tare ad esecuzione gli accordl 
sindacali del 19 dicembre 1970 
e del 5 marzo '71, ha evltato 
persino l'incontro con i sin
dacati. 

Riuniti a Roma i Consigli generali dei tre sindacati 

I chimici costruiscono T unite 
La relazione di Beretta a nome delle tre organizzazioni — Positivi risultati nelle aziende 
per quanto riguarda i delegati — Le lotte in corso nel settore — Gli impegni per una 

comune strategia di azione — Si prepara la conferenza dei lavoratori chimici 

La riunione congiunta dei 
consigli generali delle tre fe-
derazioni dei chimici — Filcea-
Cgil. Federchimici-Cisl. Uil-
cid-Uil — si e aperta ieri a 
Roma presso la sede della 

. Cgil e proseguira nella gior
nata di oggi. Alia presidenza 
sono presenti le segreterie na
zionali delle Pederazioni e per 
la Cgil, il segretario confede
rate Piero Boni. 
. La relazione introduttiva 6 
stata tenuta dal segretario ge
nerate della Federchimici Cisl. 
Danilo Beretta. Dopo aver ri-
cordato 1 positivi risultati con-
seguiti nell'ambito della cate
goria con le lotte contrattua
li e il successivo sviluppo del
ta contrattazione articolata — 
pur nelle difficolta e nei ri-
tardi che non hanno permes-
so di corrispondere pienamen-
te alle aspettative dei lavora
tori — il relatore si e soffer-
mato sull'analisi del processo 
unitario nella categoria. I fat
ti salienti, nello sviluppo del-
1'unita dei sindacati chimici. 
sono costituiti dalla comune 
valutazione circa il ruolo e i 
presupposti dell'azione del 
nuovo sindacato: quali sono 
emersi dalle consuUazioni re
gionali. provinciali e di fabbri-
ca. che hanno sottolineato il 
carattere di classe del nuovo 
sindacato e la sua funzione 
di orientamento delle autono-
me capacita di elaborazione 

Di qui la centralita dell'im-
pegno di realizzare questa pri
ma fase del processo unita

rio. escludendo qualunque sche
ma precostituito. per favorire 
fino in fondo ogni tipo di 
sperimentazione. Solo cosi. nel
la sintesi delle esperlenze. sa-
ra possibile superare le diver-
genze di principio che ancora 
persistono e che attengono ai 
problem! «deH'incompatibi-
lita. della collocazione delle 
strutture e dei rapporti tra 
le strutture stesse ». 

I primi risultati mostrano 
dunque, pur nellarticolazione 
delle soluzioni, la generalizza-
zione dei delegati e dei Con
sigli stessi. Questo dato trae 
orlgine dal processo di ma* 
turazione dei lavoratori, che 
nel permanere dellt •trutture' 

sindacali individuano la garan-
zia dello sviluppo dell'unita». 
A questo compilo e chiama-
ta < la struttura delle strut
ture 9, e cioe ta direzione na
zionale, per rispondere agli 
impegni politici generali. In 
questa direzione va collocata 
1'iniziativa della Conferenza di 
Bari e la partecipazione alle 
lotte per le riforme. Le diffi
colta di pratica attuazione de
gli impegni assunti a Bari si 
riscontrano oggi nello svilup
po della lotta per la Monte
dison. come primo punto di 

attacco per una strategia alter 
nativa deH'industria chimica. 
Questo impone delle riflessio-
ni nella conduzione della lot
ta e nella sua estensione al-
1'intemo e aU'esterno della Ca
tegoria come pure nei con
fronti che ne derivano con le 
autorita di governo. confron
ti che c non devono essere pe-

tizioni. ma prese di posizione 
sostenute dalla solidarieta ope-
rante delle lotte >. 

Gli impegiu unitari, per so
stenere una comune strategia 
di lotta e di costruzione del 
sindacato nuovo, possono esse
re realisticamente individuati 
oggi nella creazione di un Cen
tra Operativo comune, per il 
coordinamento e la elaborazio
ne delle iniziative, cui faccia 
da supporto tecnlco un Uffi-
cio sindacale unitario di stu-
di e ricerche, la cui elabora
zione contribuisca a far fron
te ai ritardi registrati sui pro
blem] dell'organizzazione del 
lavoro e delle stratecie riven 
dicative;' e la pubblicazione 
di un bollettino unitario. 

Le prossime scadenze del 
dibattito unitario dovranno es
sere costituite da un conve-
gno sui tecnici e gli impiega-
U e da una Conferenza 

Assemblee 

unitarie 

dei Sindacati 
bracciantili 

• 81 e svolta Ieri la prima 
riunione unltaria degli esecu
tivi nazionaii della Feder-
braccianti-COIL. FISBA-CISL 
e UISBAUIL per discutere i 
problemi derivanti dalla defi
nizione unltaria della platta
forma rivendicativa per il rin
novo del contratto nazionale 
degli operal agrlcoll. La riu
nione e inizlata con tre bre-
vi relazionl Introduttlve svol-
te rispettivamente da Raffae-
le Bonino per ITJISBA. Dona
tella Turtura della Federbrac-
clantl e Giovanni Simonte del
la FISBA. 

Per la difesa della salute 

Compatto sciopero ieri 
al Martin della Terni 

Presentata I'indagine del Mediocredito 

Tutela bancaria 
sulle imprese 
medio-piccole 

Le agevolazioni vanno ancora in preva* 

lenza alle imprese di maggior taglia 

TERNT. 8 
Domani, quando i rappre

sentanti dei sindacati siede-
ranno al tavolo delle trattati
ve con la direzione della so
ciety Terni. avranno un ar-
gomento in piu a loro favore: 
la partecipazione di massa del
la classe op?raia alia lotta. 

I primi dati dello sciopero 
di 12 ore in corso da questa 
mattina fanno prevedere in
fatti una astensione totale dal 
lavoro degli operai del Mar
tin, il reparto nel quale piu 
dura e difficile e diventata la 
lotta per una diversa condi-
zione del lavoratori all'inter-
no dell'ambiente di lavoro. E' 
stato necessario scendere sul 
terreno dello scontro fronta-
1* con la direzione perch* que

sta. pur avendo riconosciuto 
la necessita di operare nella 
direzione del risanamento del-
1'ambiente di lavoro — ed in 
questo senso risultati impor
tant! sono gia stati conseguiti 
con rimpegno dell'azienda ad 
installare depuratori delle ac-
que ed aspiratori delle polve-
ri — non ha ritenuto oppor-
tuno accogliere le richieste 
dei sindacati per il Martin. 

In questo reparto infatti 
e particolarmente difflcoltoso 
progettare soluzioni tecniche 
atte ad eliminare completa-
mente i pericoli per la salute 
dell'operaio. I sindacati han
no chiesto allora che si pren-
da in esame la proposta di ri-
•durre i tempi di presenza del
l'operaio nei punti di mag-

giore pericolo e dove e piu 
difficile apportare immediata
mente dei miglioramenti ' 

Si tratterebbe in pratica di 
assicurare un ricambio piu ve-
loce degli operai nei post! di 
lavoro dove maggiore e il gra
do di inquinamento dell'aria, 
piu alta la temperatura del
l'ambiente. piu assordante la 
rumorosita. Con questa lotta 
ven^ono praticamente affron-
tali i nodi di fondo dell'orga
nizzazione del lavoro e del 
processo produttivo alle Ac-
ciaierie e si stabilisce un col
legamento con gli interessi di 
tutta la popolazione diretta-
mente impegnata anch'essa in 
difesa dell'ambiente contro gli 
inquinamenti dell'aria e delle 
acque. 

II Mediocredito centrale ha 
anticipato ieri alcuni dati del-
i'indagine condotta sulle Im
prese da 6 a 1000 addetti. com-
prese tutte sotto 1'insegna del
la «plccola e media Impre-
sa», quelll che si riferiscono 
a 14.171 stabillmenti del 50 
mlla che si presume compon-
gano il tessuto della lmpresa 
medlo-piccola del settore ma-
nifatturlero (esclusi servlzi, 
costruzlonl, agricoltura e com-
merclo). II Mediocredito ha 
avuto 31 mlla risposte, con 
dati riferltl al 1968, ma ren-
dendosl conto del progresslvo 
invecchlamento del materlale 
ha reso pubbllcl i dati par-
zlall. D'altra parte, questl con-
fermano quanto si rilev6 al 
momento del lancio dell'Inda 
gine. e cloe che l'inlzlatlva 
dell'Istltuto credltizlo aveva 
seri llmltl. lntanto, pur con 
la collaborazlone dell'lSTAT 
e delle Camere dl commerclo. 
non si e riusciti nemmeno ad 
avere elenchi aggiornatl delle 
Imprese eslstenti. in quanto 
questi sono difettosi in larga 
mlsura per iscrizioni o can-
cellaziont sopravvenute. Pol, 
molte aziende hanno Invlato 
I dati con ritardo. Infine e da 
rilevare che il questionario 
mira a mettere in rilievo solo 
i rapporti capltale-prodotto. fi-
nanziari e creditizi (quelli che 
Interessano il Mediocredito), 
anzich6 l'intrecclo di rapporti 
che la plccola e media lm
presa ha col mercato e con 
10 sviluppo tecnologico. 

Una vera indagine sulla pic-
cola e media impresa rlmane 
quindi da fare e sembra es
sere complto dl un organo del 
potere statale. la Regione. che 
ha 1'autorlta e la prosslmita 
ai problemi di queste Impre
se necessaria. 

Facendo la media del dati 
presentati ierl a Roma dal 
presidente del Mediocredito 
centrale (che opera attraver-
so Istltuti regionali), Gianni-
no ParraviclnT, esce un'impre-
sa-tipo che ha la media di 60 
addetti, 240 milionl di capi
tate flsso e 80 milioni di cre
dito agevolato, 97 milionl di 
prodotto lordo (1 milione e 
600 mlla per addetto) al netto 
delle spese dl personale; que-
st'ultimo dato ingloba la re-
munerazione del lavoro dei fa-
milian del proprietario (quan
do e'e), gli interessi alle ban
che ea il proHtto. Ma sulla 
ripartlzlone dl quel prodotto 
o rlusvalore il Mediocredito 
non e stato curloso di inda-
gare. 

L'lmpresa-tipo, per6, esiste 
soltanto nella statistica. In 
realta esistono situazioni pro-
fondamente dlfferenzlate da 
un'azlenda all'altra, da un set-
tore all'altro. I dati forniti ci 
fanno vedere ad esempio un 
indebitamento progresslvo a 
mano a mano che aumenta la 
dimensione delle imprese da 
piccole a medie. Le Imprese 
del gruppo di 21-50 addetti 
hanno 106 miliardi di debiti 
verso le banche, 90 verso istl
tuti a medio termine e 114 ver
so terzi a confronto dei 787 
miliardi di patrlmonlo netto. 
Mn il gruppo dl imprese da 
101 a 250 dipendenti. che ha 
832 miliardi di patrlmonlo 
netto, mette asiseme 250 mi
liardi di debiti con ban
che. 132 con istituti a medio 
termine e 227 miliardi verso 
imprese non finanziarie. 

Se le imprese piu piccole 
sono meno indebitate non per 
questo la loro vita e meno le-
gata al filo del credito. II si-
stema di garanzie reall. a fron
te delle quali vlene concesso 
II credito, esercita infatti uno 
sbarramento che costringe le 
piccole imprese a fame poco 
uao. Cio appare evidente per
sino per quella parte speclale 
del credito, detto «agevola
to », il quale vlene erogato in 
base a leggi che stabillscono 
il pagamento di una parte de
gli interessi a carico del con-
tribuente. II credito agevolato 
e andato solo al 23 per cento 
delle ditte di 6-10 addetti, ed 
al 31 per cento di quelle da 
11 a 20. ma al 65,8 per cento 
di quelle fra 101 e 250 addetti 

• ed al 70 per cento di quelle 
fra i 251 e i 500 addetti. 

Ii presidente del Mediocre
dito trova normale il fatto 
che chi ha ricevuto piu credi
to agevolato abbia piu capita
te per addetto e piu debiti. An
che qui, la situazione andreb-
be analizzata alle origini, per 
vedere se la maggiore capi-
talizzazione e l'indebltamento 
piu elevato non slano prece-
aenti alia agevolazione, una 
causa che ha spinto all'agevo-
lazione. Fuori dl dubblo e il 
fatto che la concesslone del 
credito in base alle garanzie 
inclinano a dare agevolazioni 
a preferenza ad aziende gia 
altamente capitalizzate mentre 
l'irdebitamento totale risulta, 
alia fine, dai mutui agevolati 
stessi. II prof. Parravicinl ve-
de listituzione creditizia co
me lo strumento della socia-
lizzazione dell'inflazione e del
la garanzia di profltto: «poi-
che I'lnflazione aumenta, le 
banche devono garantire al ri-
sparmiatore alt! tassi d'inte-
resse; polch* la gestione azlen-
dale rende difflcoltosa la rea-
llzzazlone del profltto, dobbla-
mo trasferire al contrlbuente 
una parte dell'Interesse sul 
capitate preso a prestlto*. 

In questo sistema la lmpre
sa medlo-plccola e completa-
mente dlpendente dalla ban-
ca n sagglo d'interesse pud 
accordargll. o togliergll. II pro
fltto e quindi la raglone stes
sa del rimanere sotto gestione 
prlvata. I risultati dell'agevo-
iazlone creditizia coal intesa 
sono estremamente gravl. L'i-
itituto di credito non e In gra
do dl dlstlnguere un'lmpreaa, 
diclamo cosi, a sfortunata», 
da un'lmpreaa condotta male, 
o 1 cui titolarl — com'e acca-
duto — trasferiscono gli ap-

portl del contrlbuente aU'este-
ro, o nell'acqulsto dl tenute 
dl caccla. Esso preferlra. inol-
tre. I'lmpresa piu capitalizza-
ta: alio stato attuale, quella 
che ha degli ettarl di terreno 
fabbricabile rispetto a quella 
che fabbrica un buon prodot
to. ma non ha patrlmonio. 
Perche. dunque. 11 contrlbuen
te dovrebbe socializzare II pro
fltto e non, invece, il compor-
tumento dell'impresa stessa? 
fi diclamo, per essere ancora 
piu chlarl. perche non sosti-
tulre all'incentlvo l'ammini-
strazlone del credito in base 
ai programmi pubbllcl, la par
tecipazione dlretta dell'Ente 
pubblico. la subordlnazione in 
••onima del finanziamento age 
volato alUi approvazlone di 
programmi che vadano dalla 
attrezzatura dell'impresa alia 
rAn.'.orziazlone settorlale dl al 
cune delle sue attivita E' una 
Ipotesi. che vuole Indlcare una 
allcrnatlva ad un sistema dl 
sprechi: 11 46 per cento del 
te imprese piccole-medie e og 
gi «agevolato» ma si trova 
ugualmente in difficolta. 

E' morto 
il compagno 

Ettore 

Nel PCI dalla fonda-
zione - Aveva quidato 
le lotte contadine alia 
testa della Federmez-
zadri - Un telegram
ma di Longo - Mes-
saggi di cordoglio di 
Novella, Lama e Rossi 

Ettore Borghi 

E' morto ieri a Roma il 
compagno Ettore Borghi. valo. 
roso militante comumsta, nel 
PCI dalla fondazlone. e sti-
mato dirigente sindacale. 

II compagno Borghi era na-
to a Livomo nel 1904. Di on-
gine contadina, entrd nel par-
tito comunista nel 1921. diri
gente di cellula del movimento 
giovanile comunista sino al 
1924, dal '27 al '31 fa parte 
del comitato federate della fe
derazlone di Livorno ed e re 
sponsabile del lavoro giovam 
le. Nel '31 e ricercato dalla 
pollzla e. su indicazlone del 
parti to. espatria in Francia da 
dove viene inviato a Mosca a I 
la scuola leninlsU. Nel *34 
rientra illegalmente in Italia 
per incanco del partito. viene 
arrestato a Milano e condin-
nato dal tribunate speci-ile a 
20 anni di carcere. Nel 43. do
po la caduta del fasclsmo t-
avendo scontato nove anni. 
esce dal carcere. Riprende la 
sua attivita a Livorno parti 
colarmente in direzione do. 
lavoro contadino. 

Nel '48 il compagno Borgn: 
viene eletto segretario gene 
rale della Federazlone tuz.o 
nale colonl e roezzadri e ne! 
comitato direttivo della COIL 
Nel *52 vlene conferma
to membro del comitato c«n 
trale e segretario resporLSA-
blle della Federmezzadri na-
sionaie. Dal *5fl ha .^mpie 
svolto funzioni dlrigenti negli 
organism! confederals f;iw» a 
quando le sue precarie concv 
zioni di salute lo hanno co 
stretto a rinunciare. 

A Pina Borghi, consorte del 
compagno scomparso. il se-
gretario generate del PCI. 
Longo. ha invlato il seguente 
telegramma: «Esprimo com-
mosse condoglianze caro com
pagno Ettore che dedico vita 
a lotta liberatrice contro fa-
scismo. organizzazione »t dife
sa Interessi lavoratori terra, 
dando sempre impegnato con
tributo at nostro partito con 
esemplare attaccamento et 
onestA ». 

Luciano Lama per la COIL 
e Afro Roul per la Feder
mezzadri narionale hanno in
viato espression! di cordoglio 
alia moglle e alia fam.g.:a. 
Profondo cordoglio per Jt »*r-
dlta del compagno e dell'^mi 
co, ha espresso alia veJova il 
compagno Agosttno Nove.u, 
trattenuto a Genova dag!, m 
p e n ! della campagna e'Uto-
ralt. 

I funerali avranno luogo «»g-
gl alle ore 17 partendo dal
la cllnlca Cltta di Roma, tia 
llaidaichlnl, 2«, -
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Record di ogni genere nella gigantesca base sovietica orbitante a 250 Km. dalla Terra 
• ' " • • • - • • — . - . i ^ , , , — . _ . 
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Per la prima volta il pranzo seduti a tavola 
Neirinterno della Salyut temperatura primaverile - Una serie di compartimenti stagno - Pannelli di comando, posti di lavoro, stanza di rigenera-

zione con apparecchiature medico-biologiche - La Soyuz 11 ha un congegno di attracco che permette una vera e propria saldatura 

L'equfpaggio della « Soyuz » 11 nel simulatore di volo. Da sinistra a destra: il comandante Gheorghij Dobrovolskij (sdraiato), 
I'ingegnere collaudatore Viktor Patsaev e I'ingegnere di bordo Vladislav Volkov (Novosti) 

Dalla nostra redazione MOSCA 8 
Tutto normale a bordo della stazione scientifica orbitale sovietica che dalle 10,45 (ora di Mosca) di ieri mattina lavora 

nello spazio. I tre abitanti della prima base del cosmo — Gheo rghi Dobrovolski, Vladislav Volkov e Viktor Patsajev — dopo 
aver riposato nelle cuccette e avere consumato il primo pranzo seduti al tavolo, nella sala di comando della « Salyut» hanno 
iniziato regolarmente la seconda gfornata di attivita. Ci si avvia quindi alia maratona spaziale mentre si attendono nuove 
notizie. nuovi esperimenti e, forse, nuovi lanci di « Soyuz*. II sistema solare sta cosi divenendo un centro di grande attivita 
per la scienza sovietica: sulla Luna lavora ormai instancabil mente dal 17 novembre 1970 il robot «Lunachod>; verso Marte, 
il pianeta rosso, sono in volo due gigantesche stazioni: Marte 2. partita il 19 maggio, che ha gia percorso quattro milioni e 897 
mila chilometri. e Marte 3, partita il 28 maggio, che ne ha per corsi due milioni e 880 mila. Oggi a Marte 3 e stata imposta una 
correzione di rotta. L'URSS, 
comunque, non punta al < mo-
nopolio » della ricerca e alia 
«proprieta» dei pianeti e sa-
telliti naturali. Sono note le 
sue proposte di collabora-
zione nel campo spaziale, a-
vanzate agli americani, e quel
le,''gia attuate con successo, 

- con i francesi. Ed e di oggi 
la notizia che il governo so-
vietico ha presentato all'ONU 
un progetto che riguarda il 

• diritto internazionale sulla Lu
na, progetto nel quale si af-
ferma che il satellite pud es-
sere utilizzato da tutti a scopo 
di pace. 

Con questo spirito la scien-
za sovietica guarda quindi al 
cosmo. ai pianeti e alle nuo
ve prospettive che si aprono 
all'umanita. • 

Ma torniamo alia stazione 
orbitale che alle 13 di oggi 
— secondo I'ultimo comuni-
cato della Tass che abbiamo ri-
cevuto al momento di telefo-
nare — ha gia compiuto 
ventuno rivoluzioni ed e rien-
trata (dopo essere stata se-
guita dall*Atlantico dalla nave 
dell'Accademia delle Scienze 
dellTJRSS «accademico Koro-
Uov» e dal satellite artificia-
le Molma 1 nella zona di ra-
dlovisibilita dei centri di avvi-
stamento situati nel territo-
rio sovietico. 

Appena nstabilitl i contat-
ti (che erano stati interrotti 
durante la notte) i tre cosmo
naut! hanno presentato un rap-
porto sulle condizioni di bor
do — pressione 900 millime-
tri della colonnina'di mercu-
rio, temperatura piu 17 gra-
di centigradi — e hanno ac-
ceso nuovamente il circuito 
televisivo. 

Poi hanno trasmesso un sa-
luto «al grande popolo del-
1'URSS. valoroso costruttore 
del comunismo J>. Quindi han
no iniziato la vera e propria 
attivita scientifica mentre la 
orbita — in seguito ad una 
manovra combinata Terra-spa-
zio e stata modificata nel sen-
so che si e passati ad un apo-
geo di 265 chiiometri. ad un 
pengeo di 239, ad un perio-
do di rivoluzione di 89 minu-
U e ad una inchnazione di 
51,6 gradi. (Ieri, invece. i pa-
rametri erano i seguenti: apo-
geo 249, perigeo 212, periodo 
di rivoluzione 88.2; inchnazio
ne 51.6). 

La manovra — secondo un 
noto osservatore sovietico so-
litamente bene informato — 
potrebbe preludere ad un nuo-
vo lancio. Infatti, come ci e 
su to fatto notare, anche in al-
tre occasioni di voli pilotati 
e di agganci in orbita. si so
no venficati dei cambiamen-
ti di parametri. Non si spie 
gherebbe altrimenti il perche 
della nuova manovra. A Tie-
no che i tecnici di Baikonur 
non abbiano deciso di venfi-
care al massimo le possibili-
ta di direzione manuale della 
stazione. E' comunque certo 
che anche 1'attuale modifica e 
stata effettuata perfettamente, 
e cio ha rivelato la grande 
manovrabilita del complesso 
scientifico orbitale. 

A parte queste nuove noti
zie — che la Toss ha diffu-
so in serata — restano nu-
merosi interrogate sull'attivi-
ta della base. In particolare, 
1'attenzione degli osservatori e 
ora concentrata sulle possibi-
lita di nuovi lanci e di nuo
vi agganci. Ma 1'obiettivo dei 
sovietici — almeno secondo al-
cune fonti — non e quello 
di accelerare i tempi e bru-
ciare le tappe dopo che, pa-
zientemente. questa stazione 
Salyut e stata portata nel co
smo, verificata dalla Soyuz 10 
e, flnalmente, collaudata in 
tutti 1 minimi particolari dal-
l'equlpaggio della Soyuz 11. 

Particolafi taUresta&U, • 

L'URSS PROPONE 
niente basi 
ne armi H 
sulla Luna 

II governo sovietico ha presentato un progetto 
di trattato all 'ONU - Oltre alia neutralizzazione 
del satellite, e prevista la collaborazione per la 

salvaguardia degli equilibri naturali 

MOSCA. 8. 
Niente armi, niente esperimenti mllitart, niente basi che 

possano servire a scopi offentivi: chimera sulla Terra e que
sto un obiettivo realizzabile almeno sulla Luna, dove flno a 
questo momento armi non sono state portate, esperimenti mi-
litari non sono stati compiutl e bast offensive non sono state 
costruite. > Una proposta In tal senso e stata avanzata oggi 
dal governo sovietico II quale ha presentato all'ONU un pro
getto di trattato, che e stato inviato dal ministro degli esteri 
Gromyko a U Thant. 

« La Luna — si legge nella lettera — ha una vasta fun-
ztone nella conqulsta del cosmo e deve essere utilizzata esclu-
sivamente nell'interesse della pace», percid «e necessario 
non consentire che I'attivita degli Stati sulla Luna si tra 
sforml In fonte di conflitti internazlonali». 

In particolare nel progetto vengono fissatl alcunl dlvleti: 
. quello dell'utilizzazione della Luna per compiere azioni ml-
litari contro la Terra; quello di dlslocare sul satellite armi 
nuclear! e ogni altra arma di distruzlone di massa, come pure 
quello di svolgere ogni attivita diretta ad utilizzare la Luna 
a ftnt belltcl. Segue quindi la flssazione di criteri general! 
per I'esplorazione e I'utilizzazione del satellite evitando alle-
razioni o inquinamento deli'ambiente, per le misure da adot-
tare al fine di proteggere la vita e la salute dell'uomo e si 
precisa che il sottosuolo lunare non pud essere concesso in 
propriety ne a Stati, ne ad enti, ne a privatl. 

II progetto prevede poi il dlvieto di sperimentare qualsiast 
tipo di armi ed invita gli Stati alia cooperazione, al fine di 
evitare ostacoli reciproci. Oltre alia flssazione di quest! prin-
cipi il progetto contlene, nell'articolo 7, alcune norme rlguar-
danti la collaborazione in casi di emergenza, sia per quello 
che riguarda il soccorso sia per quello che riguarda la resti-
tuzione d! cosmonaut! o asfronavi. 

Allucinante episodio in Sardegna 

Viveva segregata 
in un tugurio 

bimba di 9 anni 
La piccola e figlia di emigrati — Era stata affidata alia nonna 
materna — Una disperata storia di miseria non rara nelle cam-

pagne dell'isola — L'intervento di una assistente sociale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 8. 

Qualche mese fa, nelle cam-
pagne di Iglesias, un inviato 
della Rai alia caccia di « sto-
rie nuove » ha scoperto un ra-
gazzo selvaggio, un bambino 
di 12 anni che — costretto 
da sempre a vivere in mezzo 
al maiali — non sapeva nep-

Eure parlare. Una vita ru-
ata, come tante in Sar

degna. 
Oggi, 8 giugno, vigilia della 

chiusura dell'anno scolastico 
1970-'71. un'assistente sociale 
di Carbonia ha denunciato un 
altro caso grave: una bambi-
na di 9 anni ha vissuto fi-
nora senza ricevere alcuna 
istruzione e senza mai esse
re stata sottoposta alle vacci-
nazioni preventive che le leg-
gi e i regolamenti sanitari 
prescrivono. 

Protagonists della sconcer-
tante storia, accaduta in una 
frazione del centro minera-

tale proposito, sono stati resl 
noti stamane dalla Pravda 
che ha pubblicato una inter-
vista con il cosmonauta Kon-
stantin Feoktistov che gia ie
ri, alia televlsione, aveva illu-
strato le fasi piu importanti 
deU'impresa. 

Dice quindi Feoktistov rife-
rendosi alle attrezzature del
la Soyuz 11: « La nuova astro-
nave si dirterenzia dalle altre 
per il tipo di attrezzature 
adoperate per 1'aggancio. La 
Soyuz 11 infatti e dotata di 
un particolare congegno che le 
permette di saldarsi alia ba
se scientifica e di raggiunge-
re una perfetta ermeticita». 

«L'aspetto esterno della Sa
lyut — prosegue il cosmonau
ta — pud essere cosi descrit-
to: la stazione e formata da 
un cono alia cui estremita si 
trova il portello di aggancio. 
Segue una serie di piccoli ci-
lindri che partono dal diame-
tro di circa due metri e che. 
progressivamente, si allargano 
sino a raggiungere un diame-
tro di tre e poi di quattro 
metri. Tutti i cilindri sono, 
praticamente. dei comparti
menti stagni e possono esse
re ermetizzati in quaisiasi mo
mento. 

Alia base del cilindro piu 
grande si trova una sfera pro-
nunciata su un altro cono 
che contiene i serbatoi del 
carburante. Al cono e poi ag-
ganciato un altro cilindro del 
diametro di due metri con gli 
impianti propulsorin . 

«La Salyut, che e lunga 
circa venti metri — prosegue 
Foktistov — e poi dotata an
che di batterie Solaris. 
a Una volta a bordo — ri-

leva il cosmonauta — i tre 
della Soyuz 11 sono entrati 
nella sezione di passaggio do
ve si trovano le attrezzatu
re astrofisiche e varii tavoli 
di comando. Piu avanti un 
portello a tenuta stagna in
troduce nel locale principale 
che i tecnici definiscono il 
cervello della stazione. che e 
attrezzato con due poltrone e 
pannelli di comando. con cm-
scotti. che possono essere pa-
ragonati a quelli che si trova
no a bordo delle Soyuz. In 
un'altra stanza si trova il po-
sto di lavoro per le ricerche 
sui parametri del plasma che 
circonda la nave; seguono due 
posti di lavoro attrezzati con 
poltrone e tavoli di comando. 
Infine la stanza di rigenera-
zione e dei filtri dotata an
che di apparecchiature medi
co bioiogiche. 

Parlando poi degli obietti-
vi attuali della missione. Feok
tistov sottolinea che la sta
zione non ha solo il compi-
to di sperimentazione del 
complesso orbitale, ma an
che quello di afomire dati 
da utilizzare. al piu presto, 
per l'economia nazionafes. 

«Comunque — aggiunge il 
cosmonauta — avremo ancora 
molto da lavorare per elabo-
rare metodi e apparecchiatu
re che ci possano permette-
re di ottenere dati e infor-
mazioni immediate. B cid ri
guarda non solo noi, ma an
che gli americani]*. 

Sul piano della cronaca 
della giornata e'e poi da se-
gnalare un reportage televisi
vo trasmesso dalla TV sovie
tica. I telespettatorl hanno a-
vuto cosi modo di vedere Tin-
temo della Salyut con i co
smonaut! al lavoro. Le teleca-
mere hanno inquadrato Do
brovolski (Ambra 1), mentre 
prendeva alcuni appunti nel 
giornale di bordo. Poi la tra-
smissione si e interrotta per 
alcuni second! ed e ripresa 
con le Immagini della Terra. 

CLAMOROSO SEQUESTRO IERI SERA A PALERMO 

RAPITO IL FIGUO DI VASSALLO 
t 

II giovane stava rincasando quando e stato circondato da banditi che lo hanno caricato a forza su un'auto - Ha 
tentato inutilmente di reagire impegnando una vivace colluttazione - Suo padre e i l piu ricco costruttore 

ediie della citta e la polizia lo ha proposto per il confino rctenendolo legato alia mafia 

Carlo 

PALERMO — Giuseppe Termini al posfo di pronto soccorso: 
morira fra qualche istante 

Braccato in Sicilia i l gangster assassino 

Ha ucciso con il mitra 
per qualche assegno a vuoto 

PALERMO. 8. 
Questa notte — come ab

biamo gia riferito nelle no
stra ultime edizioni — un 
uomo e morto ed un altro 
e stato ridotto in fin di vita 
in seguito ad una feroce spa-
ratoria. 

Tutto e accaduto per qual
che assegno a vuoto. II ma 
fioso di medio calibro. Tele-
sforo Paganelll. 34 anni, car
te macchiate, aveva acquista-
to un palo d'anni fa un night 
da 80 milioni. Ma non e mai 
riuscito ad ottenerne la Ucen-
za d'esercizio per i suo! pre
cedent!: que! precedent! che 
spiegano come mai un gela-
talo si ritrovasse le tasche 
coal plena di noldi da poter 

entrare a vele spiegate nel 
racket dei local! nottumi. Al-
lora, Paganelli ha svenduto 
il night per meno della meta 
del suo valore a Vincenzo Da-
miani, 32 anni,' e Giuseppe 
Termini. 35 anni. Costoro han
no pagato in contanti (pochi) 
e assegni (molt!). 

Ma gli assegni erano scoper-
ti, e Paganelli ne ha chiesto 
conto e ragione. Non ottenen-
done, si 6 fatto ragione a col-
pi di pistola, bloccando lau 
to degli awersari ad un qua-
drivio, Giuseppe Termini e 
morto sul colpo; l'altro e co
si grave che non riescono an
cora ad operarlo alia testa. 
Eppure ce l'ha fatta a forni-
re 11 nome deU'aggressore. 

PALERMO, 8. 
Alcuni banditi — cinque, a quanto avreb-

be dichlarato un testimone; tre o quattro, 
secondo le prime notizie d'agenzia — hanno 
rapito stasera a Palermo Giuseppe Vassallo, 
28 anni, figllo di Francesco Vassallo, cioe 
del piu grosso" e del piu ricco costruttore 
edile della citta (il suo patrimonio e valu-
tato in diversi miliardi), che e stato al 
centro di inchieste della Commissione par-
lamentare antimafla e, qualche mese fa, pro
posto per l'invio al confino sulla base di un 
rapporto della polizia (la sezione speciale 
del tribunate per le misure di prevenzione 
non si e ancora pronunciata). 

Questo episodio — di cui ora come ora 
si ignora il significato, anche - se l'ipotesi 
forse piu probabile e che il sequestro sia 
stato compiuto per ottenere il pagamento di 
un forte riscatto dal padre del giovanotto — 
ha' suscitato sensazione in tutto Palermo. 
' II rapimento e awenuto in via Domenico 

Trentacoste, una traversa della via Marchese 
di Villabianca, una zona fra le piu eleganti 
della citta, dove recentemente Francesco 
Vassallo ha costruito numerosi edifici, nei 
pressi deH'abitazione della vittima. Giuseppe 
Vassallo non ha accettato di satire sulla 
macchina degli aggressor!, si e difeso, ha 
impegnato una violenta colluttazione. Ma 
ha avuto ben presto la peggio ed e stato 
caricato a forza su una «1100J» color avorio 
e targata Reggio Calabria, che si e allonta-
nata velocemente. Sul posto sono stati rin-
venuti una borsa ed un paio di guanti, che 
appartenevano, pare, al giovane sequestrato. 

La «1100» e stata ritrovata piu tardi a 
Borgonuovo, un rione periferico, da una 
pattuglia: l'auto (che risulta rubata) era in' 
fiamme. 

Di Giuseppe Vassallo si sa che per diversi 
anni ha Iavorato con suo padre, nelledilizia, 
e che ha un hobby: 1'automobilismo. Notis-
simo, invece, e. come abbiamo detto, il co
struttore Francesco, uno dei «personaggi» 
maggiormente in vista della citta: dopo avere 
abbandonato il suo primo mestiere — quello 
di carrettiere — nell'edilizia egli ha infatti 
accumulato un enorme patrimonio. Come? 
Secondo il rapporto con cui la polizia lo 
ha proposto per 11 «soggiomo obbligato», 
awalendosi di importanti protezioni mafiose 
e politiche. 

A tarda sera, mentre sono in corso vaste 
battute di poliziotti e di carabinieri in di
verse zone di Palermo, soprattutto nelle 
zone della periferia, si sono appresi ulterior! 
particolari sul rapimento. 

II giovane Giuseppe Vassallo stava rien-
trando a casa in compagnia di un amico, 
Franco Longobardi, con il quale era andato, 
poco prima, in un bar del centro per acqui-
stare una torta gelata e delle pizzette. Po-
steggiata l'auto. si dirigeva verso il portone 
d'ingresso, mentre il suo amico si attardava 
per prendere dalla macchina i dole!: a questo 
punto, Giuseppe Vassallo e stato circondato 
dai banditi in attesa. Cerano dei passant! 
che — a quanto sembra — hanno cercato 
d'intervenire. I rapitori, perd, hanno puntato 
le pistole contro di loro, tenendoli a dlstanza: 
la resistenza opposta da Giuseppe Vassallo 
c stata, percid, vana. 

Francesco Vassallo, II padre del giovane 
rapito 

E' morto I'editore 
Arnoldo Mondadori 

MILANO, 8 
Amoldo Mondadori, fondatore della mag-

giore impresa editoriale italiana, e morto 
questa sera nella sua abitazione milanese. 
Aveva 82 anni. Era nato a Poggiorusco, in 
provincia di Mantova, nel 1889. 

Di modestissime origini, inizid I'attivita 
di tipografo nel 1907, e nel 1911 incomincid 
a pubblicare libri. Nel 1920 si trasferl a Mi-
lano e seppe raccogliere attorno alia sua 
casa editrice le maggiori firme della Jet-
teratura italiana. Capuana, Gozzano, Manho 
Moretti, cui seguirono Panzini, Borgese Bon-
tempelli. D'Annunzio, Pirandello, e tanti altri. 

Mondadori si pose successivamente all'avan-
guardia nel fare conoscere a un pubblico 
italiano che andava lentamente sprovincializ-
zandosi le maggiori firme della letteratura 
straniera contemporanea, particolarmente 
con la fortunata collana della «Medusa»; 
mentre lo «Specchio» rappresentava la ve-
trina di lusso della poesia italiana (Ungaretti, 
Quasimodo, Cardarelli. ecc.). 

Ma accanto al settore culturale, che costi-
tuiva — come egli amava dire — il blasone 
della sua casa editrice, Mondadori si affer-
md soprattutto nel campo della editoria po-
polare, con collane di libri gialli, fumetti, ri-
viste a rotocalco, libri scolastici, collezioni 
di classic! e cosi via. 

La sua azienda lipografica Veronese, gra-
zie anche ai prestiti ERP, acquistd in que
sto secondo dopoguerra un impresslonante 
sviluppo, stampando nel piu diversi settori 
anche in collaborazione con gruppi editorial! 
e imprese tipografiche straniere. 

Al familiar! deU'editore, la redazione del-
XUniUi etprime It piu sentite condogUanie. 

rio, ad appena 60 chilometri 
da Cagliari, e la piccola Ga-
briella Puddu. E* nata nel 
1962 a Milano, dove la ma-
dre era stata costretta ad e-
migrare alia ricerca di un la
voro. La donna, qualche me
se dopo la nascita della figlio-
letta, per non perdere il posto 
di cameriera, aveva dovuto far 
ritorno in Sardegna. Gabriella 
venne affidata alle cure del
la nonna materna, Francesca 
Melis, di 69 anni. E' cresciu-
ta in un « medaus ». uno dei 
piu terriblli posti del Sulcis, 
dove la miseria e tanta. lo 
sfruttamento continuo e la ri-
nascita ancora molto lontana. 
Qui, la maggioranza assoluta 
della popolazione e analfabe-
ta, o semianalfabeta. Pol so
no rimasti soltanto i vecchi e 
i bambini; uomini e donne 
validi sono andati via nel con
tinent© o all'estero per pro-
cacciare il pane a quelli ri
masti e che non possono la
vorare. Cosi anche per Ga
briella. E' cresciuta, fino a 9 
anni, in una casa grigia e pri-
va di servizi, nella campa-
gna assolata: due sole stanze 
nella frazione di Is Meis, che 
divideva con la nonna, due 
zie e due ouginette anch'es-
se figlie di emigrati. 

Un giomo, e capitata da 
quelle parti Tassistente socia
le. La bambina stava lavando 
dei panni; Indossava un abi-
to strappato, era scalza, lace-
ra, spettinata, lo sguardo tri-
ste; sembrava molto piu gran
de della sua eta. 

«Vai a scuola?», le disse 
la signorina. 

a Mai andata a scuola. La 
nonna dice che non abbiamo 
le possibility. Se compra i li
bri non pub comprare il pa
ne, e del pane non si pub fa
re a meno; del libro s i» e 
stata la agghiacciante rispo-
sta di Gabriella. 

Ad accudire alle faccende 
di casa aveva cominciato pre
sto, a 6 anni: lavava i pan
ni, cucinava, riassettava le 
due piccole stanze del tugu
rio, andava a prendere l'ac-
qua alia fonte e andava in 
giro da sola per le commis-
sioni. 

a Gabriella Puddu, figlia di 
Maria Puddu di 21 anni, re-
sidente a Milano per motivi 
di lavoro» — si legge nella 
nota ufficiosa indirizzata alle 
autorita scolastiche ed ammi-
nlstrativa — e stata costretta 
sempre in casa, da! parent! 
che non le hanno mai per-
messo di uscire. E' cresciuta 
fino a 9 anni senza istruzio
ne, neanche la piu elementa-
re. II disinteresse dei fami-
liari e stato tale che la bam
bina non una sola volta e 
stata sottoposta a visita medi-
ca da quando e nata, non ha 
ricevuto neppure la vaccinazio-
ne obbligatoria contro le ma-
lattie infettive. Costretta alle 
piu pesanti faccende domesti-
che, Gabriella Puddu ha do
vuto rinunciare ai giochi e ai 
divertimenti tipici della sua 
eta infantile, soltanto imposi-
zioni ed ordini impartiti dal
la nonna che non lesmava 
schiaffi e botte allorche la 
bambina tentava di ribellar-
si. Questa nonna, insomnia, e 
diventata una specie di Stre
ga delle favole, tanto cattiva 
da impedire che la nipotina 
finisse In collegio. A nessuno 
e mai venuto m mente che 
la povera vecchia senza roez-
zi e messa ai margini della 
socleta, come migliaia di vec
chi e bambini nel Sulcis — 
ha cercato di impedire che 
la nipotina facesse una fine 
ben j>Iii triste in un istitu-
to dove I'assistenza — nei ca
si migliori — e caratterizza-
ta da fame e botte o. nei ca 
si peggiori, da pratiche violen-
te e atti innominabili. 

Ad ogni modo, la signori
na Renza Ploris, di professio-
ne assistente sociale, che gia 
In precedenza era riuscita a 
far awiare in un istituto per 
1'infanzia abbandonata le due 
cuginette di Gabriella, ha an
che avuto la grande soddisfa-
zione di sottrarre a queH'am 
biente m mcivile e indecoro-
so» la figlia della domestica 
emigrata, al termine di una 
aspra battaglia legale. , 

Inutile dire che ora Ga 
briella si trova rinchiusa in 
un istituto a San Vero Mi
lls. E molt! istituti deH'Ori-
stanese — a cominciare da 
quello sinistra di Santa Ma
ria Bambina — sono quallfi-
cati come vere e proprie pri-
gioni per 1'infanzia: k> hanno 
accertato le autorita inqulren-
ti; e stato provato in alcuni 
clamoroal processl a earico 
dl suore e Istitutorl sadicl. 

V ausplcabile che la pic

cola Gabriella Puddu riesca a 
trovare finalmente un po' dl 
serenita ed a ricevere quel-
la educazione che la Costitu-
zione italiana garantisce a tut. 
ti i cittadini della Repubbli-
ca. E' difficile, perb che essa 
dimentichi il passato. 
- Ecco, vi abbiamo racconta-
to una storia alia fine del
l'anno scolastico . 1970-1971. 
Adesso, qualcuno ha 11 corag-
gio di dire che era tutta col-
pa della nonna cattiva e del
la madre snaturata che ha la-
sciato la figlia in Sardegna 
per andarsene a Milano a fa
re la serva. Nessuno pensa 
mai che la colpa pub essere 
soprattutto di certe autorita 

Giuseppe Podda 

6 Tim 

Garzanti 
di giugno 
in edicola e 
in libreria 

Racconti 

Un Moravia nuovamente 
da scoprire 
L.600 
so licenza deU'editore Bompiani 

Friedrich 
La struttura 
della lirica 
moderna 
Una gukfa critica 
alia lettura 
della poesia moderna 
L.600 

EvtuSenko 
Poesie 
Le poesie piu 
significative del piu 
grande poeta sovietico 
della nuova generazione 
L.500 

Don Marquis 
Chi o che cosa 
secondo i casi 
archy e 
mehitabel 
Le poesie dello scarafaggio 
archy e della gatta mehitabel 
illustrate dal creators 
di Krazy Kat 
L.600 

25 racconti 
del 
terrore 
vietatiatlaTV 

Lange 
Fredda come 
il ghiaccio 
Un cadavers 
com* i 
L.400 

Garzanti 
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Malgrado la grave posizione della presidenza prowisoria dell'Agirt 

Metalmeccanici e giornalisti 
uniti sulla rirornia della Rai 

4 ' 

L'incontro promoiso a Roma da Fiom, Fim e Uilm — La strumentalizzazione aziendale dell'« autonomia 
professional » per rafforzare la disinformazione sulle lotte operate in corso — Verso la costituzione di 

un gruppo di lavoro intieme ai tindacati e alle associazioni di massa 

A vcntiqunttr'orc dnlla awcmblea 
del laiorntorl della Fiat c della Rai 
Hi centro Iv di Huma per una lotla 
miliaria contro la tiisinforiiwnnc 
aziendale. un folto nuclei) di giormili 
sti radio televisi\ i ha £cttato le basi. 
dom una lunga dlwuMlom', per sta 
hll ire concrete atrutturd di lotla co 
inune con i metalmercunlci iioll'obirt-
tlvo di una radlcale rlfurma della 
azieiidn 
A (jupsta conclusione si e giunti al 

tonnine dell'incontro piomosso dai mo 
talineicunlcl O'Mppresentati da Cazzala 
della Flom d Trldente della Fim) nella 
sede dell'IstltutO Rimoldl di Roma *Ul 
tenia « Informazlone radiotelevlfllva c 

lotte opcraie ». L'incontro e stato sol 
ledtato. net fat t i . da una recente gra 
\ e decisinne della prciiiclenza proVVi 
sorla clell'Aftirt fl'susoclazlone del glor 
nallsti radio televlaivi Mcossa da una 
dramriintica, crisi) II «facente funzlo 
ne » di presidente. il giornalista demo 
enstiano Falconio. aveva inTatti inviato 
ai sipiiHrati dello speltacnlo d) Torino 
c al Comlf.ilo della redaz'one torlnese 
del « Tolcgiornnle». una leltera nc'ln 
(liialc si reqpliiE*e — con una perlcolo 

slsnima motivazione coiporativa in l i 
nea con le piii arret rate posizioni 
uz endali — I'lnfziativa umtaria per una 
trasmissione autogestita (dagli operai 
Fiat e dai lauiratori Rai) sulla lotta 
in corso al monopol'o dell'auto. 
- La gravissuna lottera — che sma-

it-hera d'un colpo molte delle vellclla 
urormkte deH'Aglrt — aveva sublto 
siiscitato la fernnl replica dei giorna 
l.sti tonnesi In un lungo documento 
essi cosi precmavano d ie « ciascun cit-
ladiuo possiede un dint to all 'mrorma 
zlone»; che I'lnforrni'Zione in Rai. 
«cosi eom'e gestlta daU'esecutivo. di-
wnta di fatto una contro inforrhazlo 
ne » e si sehierawino. insomnia, a fian-
co dogli operai invitando 1'Agirt ad 
«organizzare al piu presto possibile 
un albattito sul ruolo del giornalista 
radlo-televisivo ». 

Questo dibattlto. anziche I'Aglrt, lo 
lianno dl fatto promosso ierl I s inda -
cati metalmeccanici: ma in questa sede 
il «facente f t in/ ioni» di presidente 
dell'Agirt ha pretcso ancora una vol-
ta di dlfendere I'esclnsivo dlritto del 
tf'ornaliMn a gentlre I'inrormazionc la 
dlotelevisiva 

Cosa si nascondu, In pratlca, dietro 
questa posizione e emcrso con chla-
rezza quaiulo Trldente e Caz/ola lianno 
illustrato la posizione del metalmecca
nici e ta strumentalizzazione che la 
Direzione Rai comple della preteaa 
t autonomia professional » del glornnll-
Rti per dare una lnterpreta?blone distor 
ta delle lotte in corso, in lincu con 
IV informazione » delta stampa padro-
n,lie e. dunque, con gll InlereKsl del 
padroni. In qucMo senso. la rlt l i lesta 
operaia di uno spazlo televislvo auto 
gestito si pone con ognl evldenza come 
uno strumento concreto ed Immediato 
per apnrc realmente la Rai Tv ilgll 
interessi della clasne, ed anche come 
prima ipotesi dl un diverso modo dl 
Restlre 1'intera programmazione radlo-
tclevisiva: non o un caso che Tazienda 
icntl di opporre un ansoluto nfluto a 
questo fienere di rlchie.ite. E" anche 
certo. d'altra parte, che la ncclta com 
piuta su questo terreno indicn anche 
la scelta del ca-npo di lotta: con la 
tv dei padroni o per una tv al servizio 
dei lavoratori c del paese 

II dlbattito. vivacissimo, ha chiarito 
come la crisi dell'Agirt passl attra 

, verso I'lncapaclta della grande magglo- < 
rnnza del giornalisti radio televlnlvi dl 
sceglicre fino in fondo. cocrentemente 
alle generiche affermaziohi dl prJncI-
pio. una stratcgla di lotta a flanco dei ' 

: lavoratori. Alcunl giornalisti, come Ma- , 
rlo Pastore. hanno pern"no abbando- •' 
nato. con decisione grotteaca, la r iu-
nlone; a l t r l . come Nuccio Fava, si sono ' 
arroccatl flno In rondo sul rlfluto dl 
una collaborazlone sul terreno dell'au-
togcHtinho re.spingendo • I'elatiorazlono 
emergente dai lucldl Interventi dl al t r l • 
giornalisti, slndacallstl e funzionari 
Rai (come Roberto Morrione, Munaf6, 
(iraziani, Barbato. Frat t in i . F u l d , Bor- ' 
gomeo. Accolti Oi l ) . -

L'lnsieme della dlscusslone. tuttavla. 
ha permesso dl glungere ad alcune Im* 
portanti decisioni operative: prima del
le ouali 6 la costituzione di un gruppo 
di lavoro permanente (che dovrebbc 
comprendere giornalisti, slndacatl, la
voratori. associazioni di massa) per 
portare avanl i . sublto. la lotta In 
corso ed avv'are una pits proflcua azio-
ne di prospettiva. 

d. n. 

3500 lavoratori in difesa dell'occupazione nelle fabbriche del gruppo 

Alia lotta operaia 
a sostegno dell'Abruzzo 

Come le maestranze, in maggloranza donne, di Pescara, Montesilvano e Roseto si oppongono ai 
1100 licenziamenti — Un «cavaliere» che ha solo pompato miliardi dalio Stato — II tentativo di 
scaricare la crisi su chi lavora — Un invito a votare bene agli immigrati della regione a Roma 

Dal voslro inviato 
PESCARA. 8 

flono In tutto 3500 lavorato
ri, non tantl dunque. Eppure 
dalla loro lotta, dall'esito del
la battaglla lngagglata dagli 
operai (nella maggloranza 
donne), dagli impiegatl, dai 
tecnlcl e perflno dai guardia-
nl del tre stabillmentl «Mon-
ti» dl Pescara, Montesilvano 
e dl Roseto (Teramo), con
tro 1 1100 licenziamenti in-
tlmatl dai padrone, dlpende 
in gran parte se non solo qui 
ma In quasi tutto le provin
ce d'Abruzzo passerft la linea 
governatlva e padronale. ten-
den te ad agglungere crisi a 
crlsl. dlsoccupazlone a disoc-
cupazlone. dlsordlne a dlsordl 
ne , oppure se la classe ope
raia — combattendo nell'inte-
resse dj tutto 11 popolo abruz-
zese — rlusclra a mantene*e 
aperta la via non solo per la 

GLI SVILUPPI DELL'ISTRUTTORIA SUL TENTATO COLPO DI STATO 

Ordini di Borghese ai gruppi eversivi 
Le ammisiioni di un giornale parafascista — La presenza di dirigenti missini alle « riunioni d'attesa » 
Incomprentibili cautele della polizia — I movimenti di truppe armate la notte fra il 7 e VS dicembre 

II tentativo eversivo di Va-
lerlo Borghese, il famigerato 
comandante della X Mas, non 
era l'impresa di un folle. non 
era il frutto di fantasticherie 
di uomini fuorl dellft realta. 
E aveva basi ben plu Mlide di 
quelle che poteVa fottlire 11 
« Fronte nazionftle » d6l « prln-
cipc nero». La piirteclpazione 
alle «riunioni di attesa i> di 
esponenti del MSI Bono diret-
ta conferma delta vasta base 
del complotto. 

Le circostanze accertate da! 
magistrate II sottltuto proou-
ratore Vlialone e 11 gludlce 
istruttore De Lillo. dimostra-
no poi. inequivocnbilmente, 
che la sera tra il 7 e 1*8 di
cembre era pronto a scattare 
un piano predisposto su scala 

nazlonale che avrebbe dovuto 
colnvolgere anche repartl del
le forze armate. In proposito 
tra 1 208 testimoni sentitl da
gli inqulrentl ve ne sono al
cunl che hanno precisato fatti 
e noml. Qualcuno come Stefa-
no Serplerl (noto perche chla-
mato a deporre anche nell'ln-
chlesta per le bombe dl Mlla-
no e deflnlto all'epoca !nfor-
matore del SID) avrebbe ad-
dlrlttura rlvelato che quella 
notte. mentre In molte citta 
italiane gli appartenentl ai 
gruppi dl estrema destra si 
riunivano In attesa del segna-
le convenuto, su alcune stra-
de consolari romane, l'Aurella 
e la Salaria ad esemplo. re-
parti armatl erano gia schie-
ratl, prontl ad intervenlre. 

In una interrogazlone al governo 
• — - -— -

I comunisti chiedono 
immediate misure per 

il Parco d'Abruzzo 
Malerado tutte le denunce. 

italiane e internazionali, la si-
tuazlone del Parco Nazlonale 
d'Abruzzo contlnua a farsi 
sempre piu grave: la sua dl-
struzione. ad opera della spe 
culazione privata. continua in-
fatti senzA sosto. La que*tio-
nc. tUttaVia, giunge adesso al 
Pariamento attraverso una 
nuova. precisa Interrogazlone 
presentata dai compagni de 
putati EspMto. Cicerone. Di 
Mauro e Sciploni i quail chie
dono — al Governo — di cono-
scere innanzi tutto « se e quali 
misure intenda assumere con 
l'urgenza a tutti evidente.. per 
1'immediata sospensione dei la-
\on di costruzlone di van edl-
fici nel Parco N'azionale "au 
tonzzati" o non autorlzzati i>. 

Nell'mterro^azione si chiede 
di prendere provvedimenti an

che « sulle rinnovate esplicite 
denunce delle inadempienze 
della sovrintendenza ai monu
ment! dell'Aquila» (che fra 
1'altro non ha comunicato 
nemmeno all'Ente Parco il pia
no paesistico predisposto per 
li Parco stesso. al fine di ri-
ceverne gli eventuali pareri; 
ed ha autorizzato la costru
zlone dl edtficl entro 11 peri-
metro del Parco!), 

Si chiede fra 1'altro di cono-
scere anche le conclusion! del-
1'inchiesta promossa dai Mlni-
stero dei Lavori Pubbhci sul-
latttvita ediiizla del Comune 
dl Pescasseroll: nonche dl ot-
tenere assicurazinne concrete 
che aquanto si e dl recente 
affermato in Senato circa la 
difesa della natura non rap-
presentl per le zone del Par
co d'Abruzzo una Intollerabile 
irrlsione ». 

IndetU dai sindacati CGIl, CISL • Ull 

Universita: protesta 
nazionale Til giugno 
Si cht«de una profonda modifica d*lla lagge ap
proval* dai Senalo - II 24 • 25 giugno a Roma 

convtgno nazionale unltario 

Una giornata naxionale d: 
protesta, per chiedere una 
proionda modifica della lesae 
universitaria approvata aal 
Senato * sUU indeitn per 
I'll flugno dalle segreterle 
del sindacato nazionale scuola. 
del sindacato nazionale del 
personate non docente e della 
Federstatali della COIL, del
la CISL • Unlverait4 e della 
UIL • scuola. 

Le cinque segreterle. dire Un 
comunicato. hanno dato un 
giudiz:o negativo suJ'.a legge 
infatti. dice il documento, 11 
d.ritto a!!o studio nnn viene 
aMtcunito agli atudentl rigli 
del !avo-atori: i fiprrHamen 
ti previsti non oonsentono «lo 
svihippo e la riat'*"rl',«zinne 
della ricerca scientlfica, non-
che l'adpeuamentn deglt nr-
ganici del personate all'au-
mento numerico degli studen-
tt»; anon si e tenuto conto 
delle richieste sindacali aulla 
aptrtura dalla unlvtraita alle 
forza aoclall e in parttcolare 
•I ilndacatl del lavoratori»; 

si lascia soprawivere una ge-
rarchia fra i docenti, e non si 
prevede uno stato gitiridico del 
personate non docente. 

Le segreterle dei sindacati, 
11 Conslglio Nazionale univer-
sitario. qiilndi oil re ad indlre 
la giornata nazionale dl prote
sta per I'll giugno. nella qua
le si terranno assemble* uni-
tarle nel paese. propongono ai 
rlspettlvl organ! dlrifentl, uno 
v;ionero nazionale unitarlo di 
tre glorni da effettuarsi entro 
il mese dl eiugno. e mnvoca-
no un convegno nazionale uni-
ta'io per t giorni 24 e 25 
plugnn a Roma. 

Per assoluta man-
canza di spazio, sia* 
mo costretti a non 
pubbticare la rubrica 
quotidiana delle Let-
tere. Ce ne scusiamo 
con I lettorl 

Se la circostanza rlBultasse 
vera costitulrebbe una ulte-
riore conferma dell'altra no-
tizia diflusasi sublto dopo la 
scoperta del complotto e che 
rlguarda alcunl reparti della 
guardia forestale di Rletl. Co
me si ricordera alcuni testi-
moni rivelarono che con 1 ca
mion alcune centinaia di guar-
die forestall furono portate 
fin sull'Ollmpica a Roma In 
attesa dl intervenire per oc-
cupare la sede della RAI-TV 
in via Teulada. 

La partecipazione al com
plotto di alti ufficiali (indizia-
to dl reato e anche 11 generate 
dl squadra aerea Giuseppe Ca-
aero) non e la sola conferma 
della metlcolosit* e della va-
stlta del piano predisposto. 

Ierl lo stesso giornale para-
fascista della capitate II Tem
po ammetteva che 1 maglstra-
ti hanno in mano la prova do-
cumentata dell'organizzazione 
del golpe. 81 tratta delle istru-
zioni a tutti i delegati del 
« Pronte nazionale » per realiz 
zare il piano eversivo. Nel do
cumento si fanno Ipotesi dl 
successo pieno, di successo 
parziale, e si nominano orga-
nl direttivt e operattvi. Si ac-
cenna a « direttive precise » e 
al « governon. 

Ulterlore conferma della va-
stita delle trame eversive e 
data dai numero delle orga 
nlzzazionl che quella famosa 
notte dl dicembre erano pron
te ad intervenlre. L'indagine 
del maglstratl dai Fronte Na
zionale si e infatti allargata 
ad altre organlzzazloni di 
estrema destra (Avanguardla 
Nazionale. Ordlne Nuovo. 
Pronte Delta) e 1 datl raccoltl 
non lasciano dubbi: in varl 
punti dl molte citta italiane 
nelle sedi e nelle palestre di 
pseudo circoli facentl capo a 
questl gruppi. centinaia dl 
persone erano in attesa. 

E tra queste persone ve ne 
erano molte Iscritte al M8L 
A Roma gli inqulrentl hanno 
accertato. ad esemplo. che un 
dirlgente giovanlle del parti-
to neo fascists. La Morte (che 
tanto glovane perd non e) era 
riunlto con lo stato magfio-
re di Borghese nella sede cen-
trale del «Pronte» a vlale 
XXI aprlie. Cadono cosi tutti 
i tentativi messi In atto dai 
segretario del MSI. Almlran-
te. che nei giorni successivi 
alia scoperta del complotto si 
affrettd ad escludere che In 
esso fossero implicati iscritti 
al suo Dartito. 

I fascist! sono sempre fa
scist! e anche questa vlcenda 
prova in modo inequivocabi-
1P che il loro unico obiettivo 
e quello di distruggcre la 11-
berta e la democratia con la 
violenza. • 

Ma alia luce di tutto questo 
nasce anche un pesante inter-
rogatlvo: la polizia che si e 
mossa tardl e con esagerate 
e a volte incomprensibili « cau
tele » (tanto da permeuere la 
scomparsa dl Valerlo Borehe-
se) non ha saputo mal niente 
di quanto si stava prepa-
rando? 

E se invece la polizia aveva 
chiaro 11 quadro della sltua 
zlone perche Rcstlvo rlspon-
der.do ad alcune Interrogazlo-
nl in Pariamento si e afTret-
tato a mlnlmlzzare gll eventi. 
circoscrivendo i fatti all'lni-
zlativa dl poche persone esal-
tate? 

Certo solo con 1'appogglo dl 
qualche autorevole persona 11-
ta politica e militare si pote
st yensare di mettere in atto 
ur piano eversivo di quella 
portata. Allora viene sponta-
v.to chiedersi se si voglia pro 
tegtere qualcuno di quest! per 
aonaugi. 

La magiatratura a questo 
punto ha il compito di chla-
rlrc A fondo la vlcenda e dl 
mettere al pla presto in gale-
rn (gla troppo il e aspettato, 
daU la natura dei reatl) chl 
ha attentato alle istltusloni de-
mocratlche. Deve colpira su
blto a a tutu 1 UvelU. 

Assedio al folle nelFarmeria 

Un alaarino dl M annl. All Agemoun, e entrato 
tori mattina in un neaezl* di arm I al centre tfl 
Marsiglla, vi t i * barrlcafo dtnfra dopo avernt 
cacciato il praprletari*, • per due ore ha te
nuto a bada, spa rando con numoroto a rm i , i 
poliziotti. Cinque persone sono rimasfe forlfc 
nella saaratoria. Pol All Agsmoun si e esploso 

un colpo In testa, accldtnotsl. la un prime me
mento raloerino aveva preso come estapgio la 
moflie delfarmlere/ tnm Kha rilatclata dopo 
pochi minut l . La polltla attrlbulaco I'tplsodio • 
una I m p r e w i M crisi dl fellia. NELLA FO-
TO: poliziotti sperane contro II noaoslo in cul 
a astorragllato Ail Aaomon. 

Non desta preoccupazioni il risveglio dell'Etna 

Ottimisti i vulcanologi: 
«E un debole sussulto» 

Nottro servizio 
CATANIA. 8. 

La nuova colata lavica che 
si e formata sull'Ctna In 
segulto all'improvvisa e ina-
spettata ripresa delleruzlone. 
continua ad avanzare lungo 1 
pendii del versante orientate 
del vulcano. ma gia da oggl 
il volume di magma emesso 
ha cominciato a decrescere 
e i vulcanologi, che icn han
no effettuato una spedlzione 
tecnico scientiflca alle hoc-
che effusive, si mostrano piut-
tosto ottimisti rlguardo a que
sta nuova fase deH'emtione. 
II rlgurglto, in aostanza, e 
plccola cosa anche rlspetto 
all'attivlta, dl una settimana 
addietro. Nessun perlcolo 

dunque per i centrl abltati 
della zona, dato che la cola
ta continua a mantenero! a 
quote piuttosto elevate e si 
disperde fra i canali delle 
vecchie lave. Le dettagliate 
osservazioni eseguite dai vul
canologi durante II sopralluo-
go dl ierl notte hanno con-

fermato che la lava avanza a 
monte della zona dl «Plana 
dei Tartar!» e che le sovrap 
posizioni che si sono formate 
tra le quote 1300 e 1200 han
no dato luogo a nuovi plccoli 
strarlpamentl da uno del qua
il si e originate una digit*-
tione che si va spingendo 
verso sud-est a che ha rag-
giunto quota 1100. 81 tratta 
comunque dl una colata molto 
modesta 11 cul fronte non 
raggiunge la largheua dl 20 

metri; la direttrice dl avan-
zamento e la morfologia del 
terreno dovrebbero portare 

auesta lingua dl fuoco ad ad-
ossarsl alia colata princlpa-

le, piu o meno all'altezza do
ve questa ha leri interrotto 
la strada Mareneve. -

Tutto fermo invece sul 
fronte degli aiutl governativi 
alle popolazlonl di Fomazzo 
e Sant'Alfio che hanno avu-
to noccioleti. frutteti. vigne-
ti e fattorle distrutte dalla 
lava. Tutti gli uomini di go
verno che in questi giorni di 
campagna elettorale si sono 
datl da fare per visitare i 
paesi interessati dalle d Istru-
tloni, si sono limitati a fare 
solo promease. 

a. s. 

difesa degli attuali llvelli dl 
occupazione, ma per l'avvio 
ad un'lnverslone dl tenden/..i. 

Oomani mattlna la verten-
za, che si trascina da mo t̂  
sett!mane, giungera ad un mo-
mento crltlco di verifica. con 
l'incontro tra le parti presjo 
11 mlnlstro del Lavoro. Donat-
Cattin. Nol abblamo trasoor-
so l'intero pomerlggio dl ieri 
tra le operate, 1 lavoratori 
e 1 loro dlrigenti dei due con
sign dl fabbrlca negli stabill
mentl dl Pescara e Montesi!-
vano (che dista ' otto chile-
metri dai capoluogo) e DO-IS a-
mo testimonlare che non mil-
le e non cento, ma neppure 
un solo llcenziamento 1 dl-
pendentl della « Monti » sono 
dlsposti a sublre. 

E' una glovane lavoratrtce, 
Alberta Dl Pentlma, eletta 
nel consigllo dl fabbrlca dfl-
lo stablllmento di Pe3<*ara, 
ad usare questa espres^lono: 
« Neanche uno». Perche. ag-
giunge. se aprlamo 11 vnrco 
per uno, domanl 11 padrone cl 
rlprova per cento, e fra trt-
meal saremo daccapo con Ja 
richlesta di 1100 licenziamenti 
e magarl di plu ancora. 

Ma non si tratta solamente 
della « Monti». L'importanza 
della sua lotta va ben al di 
la. E* stato poco piu tardl. 
nello stablllmento di Mon'c-
allvano, che un membro di auesto consigllo dl fabhnca, 

glovane Tusio De Julis, c! 
ha fornlto 11 giusto quadro 
nel quale deve essere vlsra 
questa battaglla. Come la 
«Monti», sono in crlsl la 
«Marvin Gerber» e un'il^ra 
fabbrlca metalmeccanica d: 
Chieti. la FARAD, i cui ot'o 
cento lavoratori sono tu'M sot 
to cassa integrazione. m^ntte 
all'ACE di Sulmona (L'^qui-
la), del gruppo Siemens, sono 
stati minacciati quattroennto 
licenziamenti su 1300 lavora
tori. Ma 11 dlscorso e p!d ?«• 
nerale: insleme con le grandl, 
sono declne. sono quasi tutte 
le plccole e medie aziende in
dustrial! dell'Abruzzo che '.en-
dono a rldurre il personate, 
mentre la crisi del settore 
edile fabbrica altri disocru-
pati e si ripercuote sulle att.-
vita collaterals mentre î •!»-
tensifica l'esodo dalle camp-v 
gne. 

Che signlHca. dunque. bloc-
care il disegno padronale al 
la « Monti »? «Slgnifica. dee 
De Tulis. respingere non solo 
alia "Monti" ma in tutte IC 
poche fabbriche dell'Abruzzo 
il tentativo dl scaricare la crl
sl sui lavoratori, aggravanJo-
la: vuol dire imporre. e non 
solo per la "Monti", rawio 
ad una diversa politica pfc 
l'Abruzzo e 11 Mezzoglnrno. 
quella politica per cul oriva-
mo l'altra domenica in cen-
tocinquantamila a piazza del 
Popolo a Roma a dare forz.t 
alia piattaforma indicata dni 
slndacatl». 

Un impiegato dello stab'll-
mento di Pescara. che prefe-
risce non far apparire il suo 
nome sul giornale. precis \: 
«Non solo non vogiiamo li
cenziamenti. ma chiediimo 
un intervento pubbllco p«r 
controllare dove sono and at 1 a 
finire tutti 1 miliardi ott-viu-
ti dai signor Monti in CU^SM 
anni. Oggl infatti il Monti chie
de. oltre a 1100 licenziamenti. 
altri miliardi per risanare la 
azienda. dice lui. ma non vor-
remmo che anche questi trc-
vino. come gli altri. canall di 
Implego different! da quell! 
per cui lo Stato li concede: 
per esemplo nella speculazio-
ne ediiizla ». 

(II signor Monti natural-
mente, e uno del tantl bene-
merlti « cavalier! del lavoro» 
Italian!, per avere beneficia-
to del denaro pubbllco e dl 
ognl sorta di altre agevola-
zlonl, come i'area completa-
mente gratuita concessagli 
dai comune di Pescara per 11 
suo stablllmento. nel quadro 
dl una politica di Incen'lvi e 
di incoraggiamento all'lni:*-
striallzzazlone. che ha fatto 
in Abruzzo e in tutto 11 tne 
ridlone totale falllmento). 

Una infermlera dell'ambu'i-
torlo dl fabbrica. Ileana Pavo 
nl. c-1 informa che le dtr^umi 
hanno abbandonato i tr? sta 
billmenti venerdi scors-i. d: 
fronte al rlfiuto del 'avora-
tori di accettare la rldjzone 
della settimana lavorativa «:a 
43 a 32 ore. Tale ridur.ion*. 
moltiplicata per i 3500 di pen
dent). corrispondeva »sai*a-
mente al llcenziamento di 
1100 unita: si trattava dun
que di un illecito. unlla'.era-
le tentativo di far accettare 
di fatto. mentre la ver'^nia 
e ufflcialmente aperta. tuf.i 
quel licenziamenti che appun-
to il padrone pretende di ."l-

Forre. Come tale i lavoratcri 
hanno resplnto e le dir.»z:.> 

m, abbandonando gli sUibih 
menti. hanno dichiararo d> 
considerare il nfiuto Tpt*ra.o 
e quindi la presenza In fa."v 
brica dei lavoratori per tutte 
le 43 ore settimanall o m e 
un'« occupazione ». 

« Noi non occupiamo lo sta
blllmento — dice un'altra o-
perala, Lea Cirone — non ab 
biamo cacciato i dlrigenti, so
no loro che se ne sono an-
datl r>. 

« Vol dunque seguitate a !a-
vorare. Ma chl dirige la pro-
duzione? » — domandlamo. 

« La produzione va avantl co
me sempre. Tutti sono al lo
ro posto, compresi gll Imple-
gati. i capi reparto e I cap! 
sezlone. Mancano solo I dlri
genti. ma la loro assenza crea 
soltanto qualche dlfficolta, 
che rlusciamo a superare ». 

«E il consigllo di fabbrlca? 
Non e esso a dlrigere lo sta-
bilimento in questi giorniV ». 

• No — ci rlsponde Alber
ta Di Pentlma — nol del 
consigllo di fabbrica dlrigla-
mo la lotta, gestendola insle
me con tutti 1 lavoratori. Ognl 
giomo, alia fine del turn!, te-

nlanio un'assemblea collettl-
va ». 

E Infatti. quando eravamo 
giunti nello stablllmento dl 
Pescara. superata la guardlo-
la dove 11 sorvegiiante era 
regolarmente al' suo posto, 
anche lul come tutti gll altrl, 
abblamo trovato I seicento 
della fabbrlca di Pescara. qua
si tutte donne e ragazze. rlu-
niti in un grande salone. 

La produzione va avanti. 
nol stessl abblamo visto nel-
lMmmenso capannone dl Mon
tesilvano tutti gll operai al 
loro posto di lavoro. Su un 
cartello, nell'atrlo, erano Indi-
cat) I turni per le squadre 
dl sorvegllanza, che control-
lano che tutto proceda In or
dlne. Oil operai vogilono que
sto, vogllono 11 lavoro. Chl 
cerca 11 dlsordlne. chl vor-
rebbe 11 caos 6 dall'altra par
te della barrlcata. 

II padronato ha fatto In 
terrompere 1 collegamenti te 
lefonicl. e l'infermlera che 
abblamo prima nominato ho 
sottolineato l'lnumanlta e \& 
perlcoloslta dl tale gesto. che 
pu6 avere gravl consegu3.nze 
ove si veriflcassero Infortu ii 
0 malori. II padrone ha pol 
abolito la mensa. che gli ope
rai sono costretti a far fun-
zlonare pagando dl nuovo 
giomo per giorno 1 soldi per 
1 «buoni» che avevano g<a 
pagato all'lnlzio del mese. II 
padrone punta, insomma. h& 
una esasperazlone della ver-
tenza. 

Ma se egli conta di rlimci-
re a plegare 1 lavoratori con 
questi mezzi. si sbaglia di 
grosso Le ragazze. 1 glovanl. 
gli operai piu anziani *ono 
disciplinati e seren: Sanno ''. 
poter contare sulla solid.i'- e-
ta della popolazione. Proo'-o 
mentre ci troviamo nei due 
stabilimenti. abbiamo î '̂sf: 
to al rlentro dei numerosi 
gruppi di lavoratori lnviati 
nelle vie della citta e !n 'le-
cine dl comuni viclnl a distr:-
bulre volantlnl e discutore 
con la gente. Tutti hanno n 
ferito di avere incontnto II 
piu totale appoggio alia lotta 
dei 3500 della «Monti». La 
prospettiva della dlsoccup.v 
zione e della crisi indicata 
dai padrone non e dawcro 
popolare. Si avverte dapper 
tutto che sarebbe un co'.po 
terriblle per la citta. per !a 
provincla. per la regione in-
tera. Sul piano dell'opinlone 

pubbllca e vlncente oggi li 
prospettiva indicata dalla clis 
se operaia della « Monti •• 

Ma come si compor'ano le 
locali autorlta dello Stato? 
Alia nostra domanda rtc^vis-
mo una rlsposta che parrnb 
be lncredibile. In prefr.vra 
hanno tentato dl convin •c--e 
1 delegati operai che sar°Lne 
megllo accettare 1 licenzia
menti volutl dai padrorp. t 
I consign dl fabbrica sono 
stati convocatl In questura 
In ossequlo ad una den'in.ila 
delle dlrezloni. I funzionari 
del potere democrlstiano. crt 
qui a Pescara e il pof^re 
del mlnlstro Oasparl, scm-
brano orlentati a schterarsi 
dalla parte dl chi vuole 'nn-
sprlre e aggravare spavento-
samente la gla drammat'ea 
sltuazione economica e SOJI*-
le dl Pescara e dell'Abri'zzo. 
Cloe dl chi vuole anche to 
mentare II dlsordlne 

E e'e dl pcgglo Qlacche i 
lavoratori della « Monti ». co
me le popolazioni di 'utt(. 
l'Abruzzo. non possono averr 
nemmeno II bustefino di una 
Regione funzionante e itt-.v .̂ 
La DC. che dispone dl venM 
consigllerl regionall su quv 
ranta. non rlesce ancora a 
forma re una giunta. Pochi al
tri esempi cosi clamorosl co
me questo dell'Abruzzo con 
fermano che la DC e il pat 
tito del marasma. incapa<'c 
perflno di ademplere I plii 
elemental suol complti. 

I lavoratori della « Mon*l »> 
l'avvertono. A Pescara Prp.i-
raio Glustino Sulolzlo. a Men 
tesilvano un altro srio"jne. 
O'ancarlo D'Andrea. dalle ro 
lonne deU'Unitfi voeliono rlvoi 
gere un appello per le e'e 
zioni di domenca oros1: rn-» 
che in Siclia. a Ro»>n a G" 
nova, a Bari. a Foga'a e!i 
elettori votino per i part't; 
della sinistra, che si tuttono 
per le rlforme. per lo svilup 
po del Mezzogiorno In par-
ticolare essi si appellano alle 
declne dl mlgllaia dl lavurato 
rl abruzzesi emlgrati a Roma: 
«Qui stlamo lottando anche 
per vol — hanno detto — 
con il vostro voto contribute 
a far si che si creino in 
Abruzzo nuovi posti di lavo 
ro. che 1 lavoratori abruzzesi 
abblano flnalmente la sicti-
rezza di poter vivere sulla lo 
ro terra ». 

Andrea Pirandello 

Una favola rotonda sullo sviluppo della cilli 

I «testi a carico» 
dicono: Siena non 
e stata deturpata 

La dichiarazione di Montanelli - Ammiss:oni di 
esponenti dc senesi sulla difesa della c 'm e 

del paesaggio • II giudizio del s:ndaco 

Dal noitro corrispondente 
SIENA, 8. 

La montatura organizzata da 
La Naztone con la tavola ro
tonda sul tema melodrammati-
co « Siena da dlfendere » si e 
sgonfiata da sola. Come si ri
cordera, un Comitato d'azlo-
ne (il nome e gia di per se 
eloquente) aveva rivoito al 
presidente della Repubblica un 
appello perche Intervenisse a 
saivare Siena dai « rapinato
ri » che deturpavano U pae-
saggio con le cave estrattive, 
con insediamenti di « casermo-
m» e con interpolaziom nei 
centri storici dei capoiuogo e 
at aitre locallta aelia pro-
vincia. 

La parte dell'« accusa » e sta
ta sostenuta dai professor Ca-
bibbe, a nome nel comiuuo 
nulanese che. partito con una 
serie di denuncie di deturpa-
ztoni, si e ntrovato a sostenc-
re solo la necessita di chiude-
re le cave (per le quali, tra 
1'altro — come ha dimostrato 
il Sovrintendente ai monu
ment!. Arturo lacchia — si sta 
gia provvedendo con la chlu 
sura dl alcune e con lo studio 
delle condlzionl dl altre; pe-
raltro. per la maggior parte. 
st tratta dl cave ai ptccoie dl-
mensioni che non intaccano 11 
paesaggio, e per le quali e 
assuruo chiedere l'lnterventoi. 

In qualche Intervento si b 
giunti addinttura a sflorare II 
groiiesco, aflermando che la 
airettlssima Kirenze-Roma non 
va costrulta per non sctupare 
I'amblente. 

Ma. a parte le amenlta, oc-
corre rilevare che ancora 
una volta si e dimostrato co
me la mods degli appelll alle 
autorlta non risolva 1 proble-
ml perche, come ha detto an
che 11 sindaco, compagno Ro
berto Barzantl del PS I UP — 
«E" rlsolvendo I probleml di 
di fondo — ha affermato — 
che lntervenlamo anche a tu-
tela della natura, perche II 
paesaggio e storla, e I ecologia 
non e una una sclenza neuira 
per Imbalsamare uomini e 
natura; noi la Intendiamo co
me difesa del paesaggio e di 
chl vl abita». 

Lo stesso Indro Montanelli, 
che aveva aderlto alia Tavola 
rotonda, non ha potuto fare 
altro che affermare dl non co-
noscere abbastanza la caslstlca 
speclflca proposta dall'appello; 
e dl essere venuto diceva quin
di perche invitato e perch6 la 
difesa del paesaggio 4 diven-

tato uno dei problem! di cui 
si occupa; ha portato la tc 
ctlmontanza di uno «che a 
Siena ci viene ogni tanto per 
guardarselan proprlo perche 
non e stata sclupata dalla spe 
culazione e rappresenta un 
esempio di alta clvilta urbanl 
stica e amminlstrativa fra i 
piu Importanti e purtroppo po 
chl eslstenti in Italia. 

Le voci «autorevoli» non 
hanno, come si vede, soddisfat-
to chl voleva utilizzare questi 
personaggi per crlticare gli 
ammlnlstratori di sinistra che 
si sono succedutl a Siena. So 
no proprlo questi amminlstia 
tori che hanno portato avan 
ti, per annl. la battaglla per 
quel Piano rcgolatore che vide 
la luce nel 1958 — e che nes 
suno consldero ne un tocca 
sana, ne un tabu — (molt! co
muni democratic! della pro
vincla sono gia dotatl di pro 
gramm! dl fabbrlcazionei che 
ha consentito di salvaguardare 
Siena dove, primo esempio in 
Italia, II centro storico e sta
to chiuso al traffico veicolarc 
fin dai '05. 

La crlsl che colplsce invece 
I centri storici e 11 paesaggio 
senese. e di altra natura, ed 
ha radlcl ben definite; essa 
si esprime soprattutto — come 
dice un comunicato della Pe-
derazione comunista senese — 
« nel lento e mortale processo 
di decadenza sociale dei centri 
storici ed ha la sua prima c 
fondamentale causa nella di-
sgregazlone dellagricoltura . 
che 6 stata allmentata da una 
politica governativa irrespon 
sabile che ha favorito la gran
de proprieta assenteistlca ed 
ha cacciato II contadlno dalla 
terra*. 

E' affrontando e rlsolvendo. 
quindi, questi problem! che si 
pud parlare dl difesa di Siena 
e del auo paesaggio e non con 
generic! quanto non documen
t s appelll. 

Si tratta d! problem! di va
st* portata che non si risolvo-
no ne con appelll ne con fan-
taslose rlcerche dl responsabl-
llta. come in questo caso. ma 
con i'apporto costruttivo e la 
volonta politica. Per questo. II 
PCI senese ha lanclato la pro 
posta dl tenere a Siena — e 
magarl per tnlziatlva della Re
gione degli entl locali — «un 
apposlto convegno nazionale 
con la partecipazione dl tutte 
le forte polltlche e culturali 
intereasate ». 

Maria Lufsa Mtonl 
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L'« Avantil » e 

i l caso Rondi 

Attenersi 
ai ffatti 

Ritornando suite vicende cul
minate nella nomina dt Gian 
Luigi Rondi a vicecommissa-
rlo per la Mostra di Venezia, 
/'Avantil di ieri azzarda una 
ipotesi fantasiosa- secondo il 
quotidiano del PSI, qualche 
« amico » comunista di Rondi 
avrebbe autorevolmente con- , 
tribuito alia ancor fresca pro-
mozione del critico del quoti
diano parafascista della capi
tate. Poichd, come si snol dire, 
le chiacchiere stanno a zero, 
consigliamo qli informatori, 
piuttosto disinformati, del-
/'Avantil di attenersi ai fat-
ti. K i fatti parlano il lin-
guaggio della piii asioluta 
chiarezza e coerenza. II 23 set-
tembre scorso. a breve distan-
za dalla chinsura dell'ultitna 
cdiziofie della Mostra vene-
zlana, 1'UnJta ha denunciato 
le manovre inizlate dal mini-
stro Matteotti per favorire la 
ascesa di Rondi e per impor-
re a Venezia una formula 
gradita agli industriali del ci
nema. 

II 22 gennaio '71, la Com-
missione cinema della Sezione 
culturale del PCI, ha approva-
to un documento in cut, fra 
I'altro, la candidatura di Ron
di veniva giudicata nel conte-
sto di una offenslva reaziona-
ria e controriformista estesa a 
tutti i settori del cinema. Que-
sta valutaztone sara ribadita 
anche In successive riunloni e 
condivisa alia unanimita da 
coloro che vi hanno prew par
te. Per il resto, rimandiamo il 
commentatore de/Z'Avantl! ai 
numerosi articoli e corsivi ap-
parsi sM//*Unlta e alia recente 
intervista del compagno Na-
politano che tronca ogni argo-
niento a chi, nei salotti della 
citta, ama inventarst di sana 
pianta una posizione che sul-
Vepisodio delta Mostra di Ve
nezia il PCI non fia mat avuto. 

E' inutile nascondersi dtetro 
paraventi di cartavelina. Non 
I comunisti, bensl i soclalisti 
che hanno accettato di barat-
tare I'investitura di Rondi in 
cambio dei due postt atsegna-
ti. in altre Sezioni della Men-
nnle. ad esponenti del PSI, 
portano la responsabilita di 
aver contrlbuito in mnniera 
decitiva at pastrocchio che ne 
e nato. 

Ed & allresl inutile ripeterci 
quello che sappiamo, e che ab
biamo gia scritto, se ci si osti-
na a non intenderci. Not non 
facciamo di ogni erba un fa-
scio, e percib non ignoriamo 
che la soluzione data al pro-
blema degli Enti cinematogra-
fici statali, ha segnato la scon-
fitta della destra dc, delle pre-
tese maccartiste accampate 
dai socialdemocratici e dal di-
segni accarezzati da quanti a-
vrebbero preferito affidare le 
socteta ctnematografiche pub-
bliche a pseudo tecnocratt per 
affossarle in -breve tempo. Co-
si non ignoriamo che a Vene
zia & avvenulo I'esatto contra-
rio: la conservazione ha regl-
strato una battuta a suo favo-
re. Abbtamo tuttavia avverti-
to, e conttnuiamo ad avverti-
re, la contraddittorieta di una 
situazlone che rischia dt avere 
ripercussioni anche nel campo 
ove la piit retriva componente 
del centrosnistra per il mo
menta non e prevalsa. E ci 
siamo impegnati a riprenaere 
con maggior vigore una batta-
glia che pud portare a risut-
tati posilivi nella misura in 
cui anche i compagni soclali
sti dimoslreranno di volersi 
battere per una profonda de-
mocratizzazione delle istitu-
nioni pubbltche. 

Not non partectpiamo ai «mi-
nuetti massimalistici» men-
zionatl dn/Z'Avant!! ed esegui-
ti con un frasario giacoblno 
per condurre ad esiti cui gunr-
dano i rappresentanli delle de-
stre di ogni colore. Soprattut-
to i lavoratori del cinema nono 
i primi a diffidare di certe 
sirene per le quali il tanto 
peggio equivarrebbe al tanto 
meglio. Nondimeno permane 
una auestione di metodo e di 
indinzzi generali su cui non 
siamo disposti a mettere una 
pietra sopra. L'assetto istitu-
zlonale e i compitl dell'Ente 
dt gestione vanno discussi in 
Portamento. affincM in que-
sta sede stano considerate 
istanze e rivendicazionl pro-
venienli dal mondo cinema-
iografico, dalla opposizione ci-
nematografica e finanche da 
alcune fasce dei partiti gover-
nativi. La riforma statularia 
delta Biennale deve essere al 
piii presto dibattuta. al Sena
te e alia Camera, per costrin-
pcre il governo ad abbando-
nnre la tatttca dei rinvit slste-
matici e ad accogltere le pro-
poste dt miglioramenli sugge-
rite dalle sinistre e dalle or-
ganizzazioni cullurali e sinda-
call. 

E a Venezia, se Rondi desi-
dera rimanervt, i inevitabile 
Che non spirt aria di collabo-
razione, visto che la parte via 
vitale e consapevole del cine
ma italtano non accetta le 
svolte restauratrici, neppure 
§e queste fossero determinate 
nel rispetto del formalismo 
democratico. Abbiamo indtca-
to ire appuntamenti ai com
pagni socialtstt: stiano sicurt 
ehe noi non mancheremo. cos\ 
come non mancherh la nostra 
ettiva presenza al fianco de
gli autort. dei crittci. dei sin-
dacati e delle associaziont del 
pubbltco. ovunque si lottera, 
anche in avvenire, per spin-
gere gli Enti di Stato e le istl-
tuzionl cvlturalt in una dire-
sjione di crescita sociale e de
mocratico, 

m. ar. 

Chiusa la stagione al Teatro dell' Opera 

Dopodomani 
I'assemblea 
del cinema 

Dopodomani sera, alle 21.30. 
Alia Casa delta Culture, via 
del Corao 287. avra luogo la 
annunciate aasemblea geneta 
le del cinema promoasa dagli 
autorl clnematograflci Italia 
nl riunltl nelle due aeaocla 
Bloni, AACI e ANAC. per dl 
•cutere sulla situazlone del ci
nema ttaliano dopo II colpo 
eU mano dl Matteotti per la 
Mostra di Venezia. 

a 

scontro di 
Diverse soluzioni coreografiche escogitate da Urbani per « Kontakte» 
di Stockhausen e per il « Contrappunto dialettico alia mente» di Nono 

Presentata anche I'operina « La voix humaine» di Poulenc 

Con una serata moderna si 
6 conclusa, ieri, la stagione 
del Teatro dell'Opera. Era la 
ultima « prima »; Begulranno 
ora le repllche. E' da rlleva-
re che il moderno viene so-
prattutto dal balletto. Ed e 
da aggiungere che un po' di 
nuovo. a Roma, di questl tem
pi, nel campo della danza, e 
venuto proprio dal Teatro del
l'Opera. Abbiamo registrato 
nel precedente spettacolo di 
balletti un'ansia di rlnnova-
mento, e quest'ansia si e raf-
forzata ora nello spettacolo 
dl cui dlclamo. Per il quale 
occorrera anche fare le lodl 
dl Giuseppe Urbani, ballerlno 
di talento e adesso in un mo-
mento di grazia e dl feconda 
maturity quale coreografo. 

Lo spettacolo si apre con il 
balletto Kontakte su muslche 
di Karlheinz Stockhausen. 

Kontakte risale al 1950 e 
nella serie dl lavori dl Stock
hausen comportantl il ricorso 
a nastri magnetic! si pone 
come momento anche di crl-
si dell'esperienza elettronica. 
Tant'e. Tautore dette pol di 
questa composizione anche 
una versione per strumentl a 
percusslone e planofortl. E 
qulndl. 11 nastro magnetico. 
cioe il suono registrato, ma-
ni potato, filtrato, cesellato in 
laboratorlo svela una sua di-
sponibllita a «contatti» piu 
immediati, ad un relnserimen-
to nella immedlatezza della 
vita. Tale situazlone che di* 
ciamo di crisi e stata. peral-
tro. ben rllevata dall'Urbani 
che inventa una solitudine del-

1'uomo e una scontrosita, vin-
ta alia fine, ad essere parte 
d'una vita collettlva. Viene 
messa in crisl la solitudine, 
quando ha modo di confron-
tarsl con la moltepllclta. II te
nia (solitudine) non e nuovo 
nella danza moderna, ma es-
so e svolto dal coreografo in 
una serie di nuove e pungen-
tl «varlazloni», mlranti ad 
un'lntenslta Interlore plu che 
ad un esteriore contorcimen-
to di gestl. II passo a due, al 
centro del balletto, e esem-
plare. Le due fasce sul fondo 
della scena (scene e costumi 
sono adeguatamente inventa-
tl da Lorenzo Ghlglla) bene 
avvolgono 11 flusso delle fa
sce sonore, nonch6 la schlera 
dei ballerini — eccellentl — 
con splcco di Elisabetta Tera-
bust e dl Alfredo Raln6. 

La steasa operazione coreo-
grafica (versione in danza di 
suoni registrati su nastro) ha 
avuto ancora un buon eslto 
nel balletto sul Contrappunto 
dialettico alia mente, dl Lui
gi Nono, che ha concluso la 
serata. In Kontakte 1'Urbanl 
aveva potuto trarre vantaggio 
dalla accennata situazlone dl 
crisl, per cut l'ansia dl suoni 
verl meglio gtustifica l'lnter-
vento del ballerini «verl». 
Nella musica dl Lulgl Nono, 
al contrarlo (e il Contrappun
to risale al 1968), i nuovl pro-
cedlmentl composltlvi, rlgo-
rosl al massimo e comportan
tl una frantumazlone non so
lo del dlscorso muslcale tra-
dizionale, ma anche del dl
scorso tout court, Bembrereb-

Cinema 

Lei non fuma, 
lei non beve, 

ma. •. 
...Ma chiacchiera, aggiunge-

va il tltolo originate in fran-
cese. «Lei» e Qermaine, do-
mestica a ore, che divide il 
suo tempo alienato fra un cas-
siere dl banca. una grazlosa 
collaboratrice della TV, un 
educatore dl minorenni. Qer
maine, In verltA. bevuechia e 
fumacchla. e non parla poi 
mica tanto; ma soprattutto fa 
lavorare II cervello. Tra i 
padroni della glovane donna 
si stabllisce un giro vizloso 
di rlcatti, polch6 ciascuno dei 
tre ha qualcosa di plu o me-
no grave da nascondere. A 
profittare del gloco pericoloso, 
alia fine, e proprio la nostra 
Germaine, che sogna Monte-
carlo e vuole asslcuraxsl, al-
meno. una lauta pensione per 
la vecchlaia. 

Diretto da Michel Audiard, 
11 film (a colori) e una com-
medlola incerta fra la satira 
deH'erotlsmo — 11 casslere e 
un maniaco sessuale, la colla
boratrice della TV viene dalle 
case di tolleranza, ecc. — e 
Tumor nero: da un certo mo
mento In pol. infatti, 1 cada
ver! non si contano. Il sale 
della pletanza dovrebbe esse
re nel dlaloghl (Audiard e 
un esperto. in questo cam
po), ma il doppiagglo li mor-
tlfica in buona misura. Gli 
at tor!, a cominciare da Annie 
Girardot e dal sempre bravo 
Bernard Blier, fanno comun-
que dl tutto per tenere in 
piedl lo scrlcchiolante mecca-
nlsmo. 

ag. sa. 

....Quante belle 
lie di... fifiTli 

«... mamma. Siamo qui per 
dare la felicita ». cantano set-
te o otto ragazze durante un 
cabaret settecentesco che ha 
luogo in una Ungheria dl 
qualche secolo fa. rlcostrulta 
dal reglsta Francois Legrand, 
convinto di confezionare per 
il pubblico un «fumetto ero-

. tico» forse solo per il fatto 
; che le belle Agile dl cui so-
' pra (o altre, mm e lo stetso), 

ad un certo punto saranno 
costrette a ballare nude da-
vanti a un ricco possidente 

• preoccupato di mantenere il 
< podere eredltato (potrebbe 
1 sofflarglielo sua flglia. la bel-

la Ilona, qualora convolasse 
a giuste o ingiuste nozze). 

Nelle angosce del grasso pos
sidente s'inserlscono 1 deslderi 
di un gruppo di soldatacci 
svevi. I quail incontrano non 
poche dlfficolta burocratiche 
a sposare quelle sette o otto 
ragazze. per il divieto di un 
cancelliere pignolo quanto 
beone. 

II nimastro a colori, inter-
pretato da Terry Torday e 
Glenn Saxon, ricco dl inutill 
avventure non certo erotlche 
nonostante il doppiagglo, ba-
nale soprattutto nella trama, 
e sconsigliabile non soltanto 
per il fatto che, da un punto 
di vista «estetico», mette 
troppa carne al fuoco del ri-
flettori... 

The Scavengers 
Venlvano chlamatl «awol-

tol» {scavengers) quel mill-
tarl sudlsti che, per odlo o 
per rapina. non volevano ar-
rendersl al nordlstl anche do
po la flrma della resa da par
te della Confederasione degll 
Statl del Bud. a Appomattox 

' nel 1865. Calavano dalle mon-
tagne strematl dalla fame e 
complvano razzle e vlolenze 
contro chlunque, negro o bian
co, si opponesse alle loro teo* 

rie schiavlste o parlasse dl 
pace. 

II film, diretto a colori da 
R. L. Frost con «crudelta» 
ma in modo dilettantesco. rac-
conta le nefandezze di uno dl 
questi gruppl, comandati da 
un ufficiale tarato psichica-
mente dalle tragiche conse-
guenze della guerra. II ripe-
tersi delle uccisioni e - degli 
stupri, concatenatl In modo 
da sollecitare la continua ten-
sione del pubblico, sommerge 
e nulimca le «intenzloni» an-
tirazziste e pacifiste della sto-
ria. Forzata anche la caratte-
rizzazione dei tipi, da parte 
di attorl (tra 1 quali Jonathan 
Bliss. Maria Lease, Michael 
Dikova) a noi sconosciuti. 

vice 

Canzoni 

Uriah Heep 
Anche i muslclatl pop d'ol-

tremanica molto affermati, 
qualche volts, valgono assai 
meno di quanto la loro fama 
vorrebbe far supporre. Questo 
il succo deU'esiblzlone, l'altra 
sera al Teatro Brancaccio, del 
complesso brltannlco Uriah 
Heep. 

II gruppo, che prende no-
me dallo sgraziato personag-
gio dl Dickens, e uno fra i 
maggiori promotorl dell'odler-
no dark sound, e grazie al 
suggestivo brano Gipsy e riu-
BClto ad imporsi in tutta Eu-
ropa. In realta, Uriah Heep e 
una formazione pop di serie 
B, ed e dotata anche di scar-
sa inventlva. I brani del com
plesso si assomlgliano tra lo
ro In modo awilente e tutto 
poggia sul discrete talento 
delrorganlsta (ma suona an
che 11 mellotron e la chitarra 
rltmlca) Ken Hensley. Sol
tanto il basslsta Paul Newton 
appoggia validamente que-
st'ultimo. mentre Mick Box 
(chitarra solista), Dave Byron 
(cantante) e Jain Clark (bat
ter lsta) si dlmostrano poco 
dotati e confusionari. II con
certo e noioso. inarticolato. e 
gli Uriah si clmentano. come 
possono. in assoli e passaggi 
di cui non sono airaltezza. 
Ma l'atmosfera, alia fine. 6 
tutta per loro, quando - ese-
guono Gipsy (orridamente 
sfigurata) aiutati dalle luci 
stetoscopiche e da un pubbli
co che non va certo per 11 
sottlle. 

vice 

bero In un certo senso esclu-
dere 1 Intervento delle « soli-
te» figure umane. Le quail, 
per assurdo (e cl scuslamo 
per II «sollte») dovrebbero 
anch'esse rientrare nel proces-
so di elaborazione del mate-
rlale ed essere, qulndl. un'al-
tra cosa. 

Cosl come ora appalono. per 
quanto protese ad una stlllz-
zazlone. esse costltulscono an
cora uno stadio molto lonta-
no da quello fonlco. Ma a glo
ria dell'Urbanl va notato che, 
proprio quando nel balletto 
(elegante e lncisivo) sembra 
veriMcarsl questa «lnsuffloien-
za» della flgurazlone coreo-
graflca, proprio allora l'Ur-
ban!, intuendo la dlverslta tra 
la musica dl Stockhausen e 
quella dl Lulgl Nono, inventa 
un movlmento di lucl parti-
colarmente fellce. che offre 
lnoltre alia soluzione scenlca 
di Carlo Ranzl l'occaslone dl 
diventare parte vlvente • del̂  
balletto. E' 11 momento cui" 

' mlnante del Contrappunto che 
ha altresl un momento di al-
ta suspense quando, In un ell-
ma d'lntenslta e di dolcezza 
fonica, le figure In nero (dl
clamo il terzo mondo) entra-
no sllenzlosamente, come scl-
volando sul palcoscenlco, a rl-
portare la loro presenza e ad 
incorporare alcune dl quelle 
che si distaccano dalla massa 
delle figure in bianco (11 po-
tere del blanchl che possono 
non essere plu 11 centro del-
l'unlverso). Queste figure in 
bianco — un bianco-latte-cal-
ce — sembrano in parte av-
vlate in un processo di pie-
trlflcazlone. 

Abbiamo accennato al rap-
portl tra 11 Festino nella sera 
del giovedl grasso (1608) dl 
Adrlano Banchlerl e questo 
Contrappunto che distorce in 
senso di polemlca e di de-
nuncla alcuni tttoli dl quel 
Festino, pur esso ironlco e 
grottesco. La dlalettica tra 11 
bianco e il nero non ha pero 
ancora una sintesi. Riflettendo 
la storla del nostro tempo, 11 
Contrappunto si arresta sulla 
medltazlone del grandi fattl 
che sconvolgono 11 mondo: la 

. persecuzione razziale. la guer
ra nel Vietnam. Pud sembra-
re, pertanto. che ad esso man* 

: chi una conclusions per 10 
meno coreograflca. - Ma una 
conclusione deve prodursi nel
le cosclense (anche se cattlve). 

Qualcosa, infatti. si agita 
nel pubblico quando rimbal-
zano in teatro le parole «lo 
zio Sam vuole te negro... fal 
un vlaggio fino in Vietnam, 
puol guadagnarti una meda-
glia... tu provochi troppi fa-
stidi nel tuo ghetto, lo zio Sam 
vuole che tu muoia nel Viet
nam... Rimanete qui e com-
battete qui per la vostra dl-
gnlta dl uominl*. 

E d'altra parte, che non si 
debba sempre asclugare la la-
crimuccia, compiangendo le 
eroine di private, sentimenta-
11 avventure, lo ha dimostra-
to la steasa tragedla lirlca 
(quasi alia Iettera la trage-
dia: una telefonata di qua-
ranta mlnuti). La voix humai
ne, il teste di Cocteau messo 
in musica da Francis Poulenc 
che, anche per la dilatazione 
della scena. rarretramento del
la protagonist* al fondo di 
essa, la realizzaxlone In lin
gua francese, non ha molto 
entuslasmato 11 pubblico. 

Tra i due balletti, I'operina 
6 sembrata spaesata, nonostan
te la bravura di Virginia Zea-
hi (che qui sembra riunlre 
le sventure di tutte le eroine 
pucciniane). Brillante la dl-
rezione dl Marcello Panni, im-
prontata a sobrieta, decisa a 
mantenere in dlgnltA dl canto 
certe emergent! svenevolexse. 

La cronaca della serata -— 
e'era in galleria un puntlgllc-
so fischiatore — registra ap-

. plausi con qualche insofferen-
xa, sia alia fine di Kontakte, 
sia al termine della maxltele-
fonata di Virginia Zeanl. fe-
steggiata insieme con Marcel
lo Panni, sia per II Contrap
punto. 
• Gianni Notari (realizzSva 

un'Immaglne di Malcom X), 
Giuseppe Urbani. Carlo Ran' 
zi e Luigi Nono sono apparsi 
piu volte alia ribalta a rin-
graziare per gli applausl, ad 
applaudlre — come ha fatto 
Nono — i dUsenzlentl. 

e. v. 

E' morto Piero Gherardi lo 
scenografo della«Dolce vita» 

Lutto del cinema e della 
cultura. ET morto a Roma, in 
una cllnlca nella quale era 
stato ricoverato per disturb! 
clrcolatorl, lo scenografo e 
costumlsta Plero Gherardi. 

Nato a PIrenza 11 30 novem-
bre 1909, Gherardi si accosto 
al mondo dello spettacolo 
(era. allora, studente dl ar-
chitettura) gia nel priml an-
nl di guerra. Lavorb come 
arredatore. • pol soprattutto 
come scenografo. In teatro. 
e da rlcnrdare rasciuttexza 
lineare dell'amblentaelone da 
lui create per La Mandraoo-
la di Machlavelll (19.11. regis 
di Pagliero e Lucignani); in 
campo clnematograflco, ao-
canto ad alcune prove di buon 
mestlere — Napoli mUionaria 
(1960), Anni facili (1963), II 
medico e lo stregone (1957), 
/ sollti ignoti (1956), La ra-
gotta it Bute (1964), e alia 
rigorosa rlcostruzione docu-
mentarla per Kapb dl Ponte-
corvo (1960). fa splcco so

prattutto 11 geniale sodalizlo 
dl Gherardi con Fellini, a 
partire dalle Notti di Cabiria 
(1957). Di questa collabo ra
zione sono frutto cospicuo La 
dotce vita (1960), Otto e mez
zo (1963), che valsero allVart 
director» italiano due Oscar, 
e Giulietta degli spiritl (1965) 

II clima fantomatlco d'una 
Roma corrotta e decadente; 
ratmosfera sospesa, fuorl del 
tempo, d'una stazlone terma-
le, e I lletl spacl dl un'lnfan 
sia campagnola, rifissuta at-
traverso II filtro della memo-
ria; 1 sogni e le alluclnaaioni 
d'una - casalinga piccolo-bor-
ghese: sono moment] di gran-
da rillevo figuratlvo, nel qua
li la mano dello scenografo 
(e costumlsta. aU'occaslone) 
accompagna quella del regl
sta con autonomo e coerente 
impegno. 

Ultima, e lncompluta, fatl-
ca dl Gherardi, quella per 1! 
Ptnocchio televlslvo dl Lulgl 
Comenclnl. 

Matteotti 
invitato 

. ; a riferire :: 
sulla .musica 
alia Camera. 

' I compagni deputati * Mal-
fatti, Flamlgni.-Jacazzl. Lajo-
lo e Adriana Lodl hanno In-
viato all'on. Corona, presl-
dente della Seconds Commis-
slone della Camera, la se-
guente Iettera: 

«Blgnor presldente, 1 sotto-
scrltti parlamentarl, attentl al
ia difficile situazlone in cui 
versa ormal da tempo la vita 
muslcale italiana. preoccupati 
del preclpltare della crisl In 
cui Bl trovano enti e istituzlo-
nl pubbllche condannatl a 
gravl dissestl flnanziarl; sen-
slbill alle eslgenze del lavo
ratori della musica che ve-
dono mlnacciato 11 loro la-
voro e 11 loro guadagno; con-
scl che tale stato dl cose de
ve imputarsl all'lnerzla e al 
dlslnteresse delle autorlta go-
vernatlve per 1 probleml del
la musica, Le chledono dl In-
vltare urgentemente il mini-
stro del Turlsmo e dello Spet
tacolo a voler riferire alia 
nostra Commission© sulle Ini-
ziative e sul provvedimentl 
che 11 governo lntende pren-
dere per garantlre la contl-
nulta delle attivita muslcali 
e per rlsolvere le question! 
connesse a una profonda rl-
strutturazlone della vita mu
slcale Italiana ». 

Schermi e ribalte 

Michel Piccoli 
Pierrot in scena 

PARIGI. 6 
Michel Piccoli dedlchera al 

teatro 11 mese dl settembre. 
L'attore sara protagonists dl 
AU6, e'eat tolt Pierrot, la 
piece con 11 quale ha esordl-
to come drammaturgo 11 poe-
ta Pierre Louki, note per 
aver scritto le parole dl mol-
te canzoni dl Juliette Grtco. 
La regia dello spettacolo sa
ra dl Roger BHn. 

Ben Pollack 
si e suicidato 

PALM SPRINGS. 8 
L'ex dlrettore d'orohestra e 

batterlsta Ben Pollack, noto 
anni addletro come «11 re del
lo swing» per 11 ritmo che 
Imprlmeva alle sue esectulo-
ni, si e suicidato la notte ficor-
sa. impiccandosi nel bagno 
della sua casa a Palm Springs 
Pollack che aveva 67 anni ha 
lasciato due biglletti nei qua
li splega dl essersl tolto la 
vita perche profondamente 
depresso a causa dl dlfficolta 
finanziarie e affettive. 

II periodo d'oro di Pollack 
6 stato quello degli anni tren-

.ta,"quando nella sua orchestra 
suonarono musldsti come 
Glenn Miller, Benny Good
man, Harry James, Charlie • 
Jack Teagarden. Pollack aveva 
lasciato il mondo dello spet
tacolo una ventina dl anni fa. 

Claude Jade 
in un film 
napoleonico 

PARIGI, 8 
Claude Jade si prepara ad 

lnterpretare un nuovo film 
L'amore scarlatto che sara 
diretto da un reglsta esor-
diente, l'amerlcano Stuart 
Cooper, glk abbastanza noto 
come attore clnematograflco. 

II film, che sara glrato in 
plena estate nel plateau de-
sertlco del Caussol, nel pres-
sl dl NUsaa, narrera la storla 
dl una plccola proprletarla 
terriera che si innamora di 
un ufficiale durante le guer
re napoleoniche. Faranno par
te del cast anche Anne Hey-
wood e David Warner. 

reai yi/ 

V.'W' 

I Puritan! 
i k 1 ta' . 1 

all'Opera 
Ogfc'i, alle 21, In abbonamento 

Alle qunrte serali. replica de l ; 
« Purltnnl » di Vlncenzo Bellini 
(rsppr. n. 98). concerUU o dl- ^ 
rettl dal maestro Armando La 
ROBR Parodl, regla dl Snndro 
Sequi. scene di Jurgens Hen/.e. 
costumi di Anna Anni. Maestro 
del coro Ugo Catania. Interpret! 
prlnclpall: Mlrella Frenl, Sal-
vatore Fiolchella. Cornell Mac 
Neil, Paolo Washington. 

CONCERTI 
RO-ASSOCIAZ. MUSICALE 

MANA 
" Domanl — Basilica S. Cecilia 

— alle 31,30 lulte 1 partita per 
' vtollno; suite 4. Plna Carml-

relll, Amedeo Baldovlno. < 
NtOVA liONcHlNANZA 
v Oallerla Naz. d'Arte Moderna. 

Teatro Muslcale da camera dl 
Maurizlo Kagcl. 

TEATRI 
AULA MAGNA DELLA SCUO. 

LA TEDESCA (V. Havola 13) 
Questa tera alle 21,30 11 « Tea* 
tro Teates dl Palermo» pre-
senta « Morte per vanto • dl 
Mlchele Perrelra. 

BLUE NOTE (Via del Cappel* 
. larl, 14) 

Alle 22 Quartetto Martin Jo-
sepo con Sal Oenovese. 

BOROO 8. HP1R1TO (Via Pe-
nltensleri, U • Tel. 845.26.74) 
Domini e domenlca alle 17 la 
C.la D'Orlglla - Palml pres. 
«Antonio da Padova » rlco-1 itrutlone In 3 attl (12 qua-
drl) di Paul Lebrtin. Prowl 
famlllarl. 

CKNIIKiKLLK ( P i t s del Ge-
rani Tel 2KH.WM!) 
Oggl alle 16. domanl mattlna 
alle 10 11 Teatro Nuovo Mon
do pres. spett. per ragarzl « II 
•oldato bombolone» regla 
Tanny Olser. Alle 21.30 ultima 
replica ll Teatro Strumento 

' pret. «Tribunal* Russel sul 
crlmlnl dl guerra» con Co-
blanch!, Freiu, Magllocco, 
Mastlnl. Regla dl Stefano Ma-
itlni. 

EL MATE (Via Saeehl, S • 
Tel. 58OT371) 
Alle 22 Silvia, a. Betan, Car-
rera, Santlno con tutto l'ln-
canto del folklore. 

PILMHTUDIO 1J (VU Urtl 
d'Allhvrt IC Tfl. H3U.4H4) 
Alle 21 e alle 23 pren I popo-
lart Festival dl Buster Keaton 
« Spite marriage • (lo e l'amo
re • 1029 ded. Ital.) 

FOLKKTUIHO (Via Garibal
di. 58) 
Alle 22 Archie Savage happe
ning: programma dl spirituals 
e blues con la parteclpaslone 
dl numerosi osplti. 

IL PUFt (Via del Malum! US • 
TH. Ml.irUl 5WI.UMW).. 
Alle 22,30 « Vamos a magnar 
companeros • e « II mischla-
tut to» un cocktail della sta
gione teatrale del Put! con 
Fiorlnl, Licary. D'Angelo. Fer- . 
rctto. Traversl. Organo E. 
Giuliani. 

IL TORCH I ( ) (Port i co d'Otta-
vla, 9 - Tel. 6568570) 
Alle 21.30 Aldo Giovannetti 
pres. « Bitratto di Samuel 
Beckett • con Clara Colosimo 
e Llvlo Galassl. 

TEATRINO DEI CANTAHIU 
RIE (Vlcolc del PanifH. 57 • 
Tel. SHB.60S) 
Alle 22.30 Itlnerarl folklorl-
stici: cant! popolari italiani 
e stranieri con R Ruberto, 
Barbara e Moss. 

TEATRO TOR Dl NONA (Via 
deal l Acquasparta. 16 • Te-
l f fnno 657Jt06) 
Alle 18 famil. e alle 21.45 la 
C.I.S. pres. la novita « II letto 
e la piazza » di G. Finn e V. 
Ronsisvalle con Bucchi, Gus-
so e Palma. Regla Alfaro. UN 
tima settimana. (Pren. 657206) 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 730^3.16) 
IA califfa. con U. Tognazzi 
(VM 14) DR • • e rivista Ma
rio Nobile 

CINEMA 
P r i m e visioni 

ADRIANO (Tel. 151.153) 
Coaretsione dl un commlsta-
r lo d i polisla a l procurator* 

della Repulihllca. con M Ba l 
sam ( V M 14) DR • • • 

ALPIERI (IVI. t»0.35l) 
The ScavcnBors, con J. Bliss 

„ (VM 18) A • 
AMRAHSADE 

IMorire d'antore, con A. Gi
rardot Dlt • • 

A.MEKICA (IVI. SWt.IKH) • < 
II galto a nove code, con J. 
Franclscua IVM 141 <J . • • 

ANTAKES (Tel. 8»M.D47) * 
II cniiiormlsta, con J.L. Triti-
tignnnt (VM 14) Dlt • • • • 

APHIO (Tel . 77H.KH8) 
La gupcrtestimonr, con M. 
Vitti (VM 18) SA • • 

ARCHIMKDE (Tel . 875.S87) 
Lovers and other strangers 

AKISTON (Tel. 353.&«)) 
Solo atidata, con J C. Bullion 

a • 
ARLECCHINO (Tel. 358.864) 

Morte a Venezia. con D Bo-
gurde UK • • • • 

AVANA (Tel. 511.5i.H5) 
. Coie dl co*a nostra, con C. 

GlulTro C 4V 
AVENTINO (Tel. m.Ml) 

L'arcicro di fuoco, con G. 
Gemma A • • 

BALIUIINA (Tel Ml Wi) 
In fondo alia piscina, con C. 
Baker G «• 

BAKBERINI (Tel . 471.7117) 
Per gratia rlcevuta, con N. 
Manfrcdl SA • • 

BOI.OGNA (Tfl . 42H.7IKI) 
Dclltto pcrfetto, con J. Ste
wart G • • 

CAPITOL (Tel. 393.281)) 
II commlssarlo Pellssler, ron 
M. Piccoli G • • 

CAPRANICA (Tel . 672.403) 
La superleitltnone, con M. 
Vlttl "VM IB) RA *>*• 

CAPRANICHETTA (T. H72 485) 
La tela del raflno, con G 
Johns G 4 4 

CINKNTAK (TH. 7H8. Ui\ 
II commliitarlo Pellssler, con 
M. Piccoli G 4 4 

COLA III KIENZO (T. 3511.584) 
Camtlle 2000, con N. CnMol-
nuovo (VM 18) S 4 

COKHO (Tfl . 878.lh.HI) 
II magnlftco cornuto. con U 
Tognazzi • (VM 14) SA 4 4 

D U E AI.M)RI ( l e i iTA.im) 
Cattlillo 2000, con N. Castcl-
nuovo (VM 18) S 4 

E D E N (Tel . 380.188) 
La calllTa, con U Togna2zl 

(VM 14) l)H 4 4 
EMBAS8Y (Tel . 870.t45) 

Topkapl, con P Ustinov 
o 4 4 

E M P I R E (Tel . 857.718) 
4 Lei non fuma, lei non beve 
ma..., con A. Girardot 

(VM 14) SA 4 
EURCINE (Plana Italia. • • 

EUR Tel .181.1)8.88) 
Delltto perfetto, con J. Ste
wart G 4 4 

E U K O P A ( T e l . 865.738) 
I) magnltlco cornulo, con U 
Tognazzi ( V M 14) SA 4 4 

F 1 A M M A ( T e l . 471.100) 
Love story, con All Mar d r a w 

6 4 
F 1 A M M E T T A ( T e l . 47U.4A4) 

Love story (lit origii ialei 
GALI.ERIA (Tel. 673 267) 

n bel mostro, con H. Berger 
(VM 18) DR 4 

GARDEN (Tel . 582.848) 
L'arciere di fuoco, con G. 
Gemma A 4 4 

GIARDINO (Tel . 884.946) 
L'arciere di fuoco, con G. 
Gemma A 4 4 

GIOIELLO 
'i Sclpione detto anche I'Afrl* 

cano, con Mi Mastroianni 
SA 4 4 

GOLDEN (Tel. 755.002) ' 
' Morlre d'amore, con A. Girar

dot DR • 4 4 
GREGORY (Via Gregnrio VII 

n. 180 - Tel. 6380600) 
II vendlcatore dell'Ave Maria 

HOLIDAY (Largo Benedetto 
Marcello - Tel. 858.326) 

Sai-co e Vanzetti. con G M. 
Vnlonte DR 4 4 4 4 

K I N G (Via Fo K l iano. 3 • Te-
lefonn 831.95.41) 
I vendlcatori dell'Ave Maria 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
; I vendlcatori dell'Ave Maria 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Quante belle flglle dl... con T. 
Torday (VM 18) S 4 

MAZZ1NI (Tel . 851.942) 
L'arciere dl fuoco, con G. 
Gemma A 4 4 

METRO DRIVE-IN (Telefo-
no 609.02.43) 

Scipione detto anche PAfrl-
cano, con M Mastroianni 

SA 4 4 
METROPOLITAN (T. 6W.400) 

Mlo padre Mnnslgnnre. con L 
Caoolirchio C 4 

MIGNON D'ESSAI (T . 869493) 
. A qualcuno plate caldo, con 

M. Monroe C 4 4 4 
MODERNO (Tel . 460.285) • 

II *e<so del dlavnln (Trlll lro) 
con R. Brazzl (VM IB) DR 4 

MODERNO 8ALBTTA (Telefo-
,> no 4H0.485) ' * 
• II conimlssarlb Pellssler, con 

M. Piccoli G 4 4 
N E W Y U H K ( T e l . 7 8 0 ^ 7 1 ) ^ 

O I H - H I I I p a / / o paz/o pa/zo paz-
zo mondo, con S Tracy 

SA 4 4 4 
01,1-VIPICO (Tel. 308.635) > 

La volpe dalla coda dl velluto, 
con J. sorcl (VM 14) DR , 4 

PALAZZO ( l e i . 495.66.31) 
Questo pa*/<> paz/o pa/zo paz-
zo mondo, con S. Tracy 

SA 4 4 4 
PARIS (Tel . 754.368) 

II gatto a nove code, con J. 
' Franciscus (VM 14) G 4 4 
P A S O U l N O (Tel . 503.622) 

Vanishing Point 

L» slgle • * • appaleae ae> 
eaate al tluili del film 
eorrlipondoao alia ie-
gntate •l&MlfleMlnae p«t 
fensrli • 
A m AvveatwoM 
C m Cotaleo 
DA a llllrgDO antOMte 
DO a Ooeutteourl* 
Dlt a DrammatlM 
o 3 ois.no 
M = Musical* 
S = SenilrasBtal* 
SA B sailr leo 
BM a Storleo-ssltologlM 

D aesuro gludlst* * a l fllas 
v t * n * eipraas* a * l S M H « 
• i t u * a t * i 
• • • • • •> * C C M 1 « S U U « 

4 4 4 4 a o t t lm* 
4 4 4 ta buono 

dlsort t * 4 4 •» 
4 ss Bstdtoer* 

• M IS as T l s u t * a l smt* 
• o r l a l I t anal 

QUATTRO FONTANE (Tele. 
fono 480.110) 
Un uomo solo, con J.P. Mocky 

(VM 18) DR ^ ^ 
QUIKINALE ( l e i . 462.653) 

Clnuue pe/zl l iu' l l l . ton J N l * 
Choloon i V M I4» OH * * 4 

UUIRINETTA ( le i . 679.00.12) 
Rassegna Agatha Christie . 
Assasstnio al galoppatoio, con 
M. Rutherford G 4 4 

R A D I O C I T Y ( T H . 464.103) 
La vlttlma dcslgnntn, con T. 
Mlllan (VM 14) G 4 

REALE (Tel. 580.234) 
The Scavangers. con J. Bliss 

(VM IB) A 4 
REX (Tel . 864165) 

Lettera al Kremllno, con P. 
O'Neal (VM 14) G 4 

RITZ (Tel . 837.481) 
The Scavangers, con J. Bliss 

(VM 18) A 4 
R1VOL1 (Tel . 460.883) 

Anonlmo veneslano. con T. 
Musunte iVM 14) DR 4 4 4 

ROUGE ET NOIR (T . 864„H05) 
Terrnre e terrore con V Price 

(VM 14) G 4 
ROYAL (Tel . 770JM9) 

II pltiti lo graude iiumo, con 
D Hotfinan A 4 4 4 

R M X Y ( T e l 870504) 
II territorlo degll altri (prima) 

ttAMINE M A H O H E K l i A ( l » 
lefcino H7H.14.3H, 
Aluto! ml ama una verglne 
con V Vendell (VM IB) S 4 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
La collcra del vento, con T. 
Hill A 4 

BISI'INA (Tel . 485.480) * 
Elvis Presley Show M 4 

SMERALDO (Tel . 3 5 U 8 1 ) 
Punto zero, con B. Newman 

DR 4 
S U F E R C I N E M A (Tel . 4H1.498) 

Questo sporco mondo meravl-
' glloso (VM 18) DO 4 
Tlt -FANY (Via A. De Pret is • 
- Tel 462JW0) - - < 
' Aluto! ml «ma una verglne 

con V Vendell (VM 18) S 4 
T R E V I (Tel . 689.619) 

Due sporche carogne, con A. 
Delon G 4 

THIOMPHE (Tel . 838.00.03) 
Morlre d'amore, con A. Gi
rardot DR 4 4 

U N I V E R S A L 
Agente 007 llcenza dl uceldere 
con S Connery G 4 

V I G N A 1 X A R A ( T e l . 8» IJ5H) 
Lettera al Kremllno, con P. 
O'Neal (VM 14) G 4 

V1TTOR1A (Tel. 571.357) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz-
zo mondo, con S. Tracy 

SA 4 4 4 

Seconde visioni 
ACILIA: Rlposo - ' ' 
ADRIACINE: RiposO 
AFRICA: Una lucertola dalla 

pelle dl donna, con F. Bolkan 
(VM 18) G 4 

AIRONE: II clan del sirillanl. 
con J. Gabin G 4 4 

ALASKA: Principe coronato 
cercasl per rlcca eredltlera. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

ALMA: Indagine nu un gatto al 
di sopra di ogni sospetto 

controcanale 
RAZZISMO E LACRIME — 

Sappiamo ormai per esperten-
za che i programmi televisi-
vi di Enzo Btagi tono tutti 
costruiti in funzione delta ta-
crinuv la nuova serie appena 
iniziata — «Terzo: facciamo 
I'appello* — 6 tipica del ge-
nere e ci pare proprio che 
contenga tutti git tngredtenti 
del caso. a giudicare da quel 
che abbiamo visto. 

In questa prima puntata, un 
gruppo di ex compagni di 
scuola i stato riunito nello 
studio (questa e, infatti, VtAea 
bate) per rievocare gli awe' 
nimenti e il clima che accom-
pagnarono, a Ferrara, I'entrala 
in vigore delle leggi razziali 
fasciste, nel 1938. Ricordare 
quel tempi e quei fatti, giun-
gendo pot fino alia esperienza 
che taluno dei perseguitati ft-
ce net lager nazisti, I stato 
penoso, a momentt sconvoL 
gente, per gli tntervenuti: e 
Biagl, owtamente, lo ha sot-
tolineato, quasi che fosse sta
to costretto a condurre le in-
tervisle suo malgrado. In real-
fd, invece, lo scopo primo del
la trasmissione, si e visto, era 
proprio quello di offrire ai 
telespettatori queste confts-
stani e questl ricordt, trtstt e 
penosi. Nulla ci e stato rispar-
miato: nemmeno la telefonata 
col testimone in cllnlca; nem
meno Vaneddotica plu tntima, 
puntualmente soUecitata da 
Btagi (di prammattca doman-
de da *quiz della commozio-
ne* come: «Quale i stata la 
piu grande umiliazione che ha 
subUo? *). 

D'altra parte, che senso pub 
avere, oggi, rinnovare pura-
mente e semplicemente cerU 
ricordt, limitarsi alia rievoca-
stone di tredici awenimenti 
storici sui quali gia esiste 
tanta letteratura, scritta e fil-
mata, documentaria • no? 
Soltanto la soUecitaztone del
ta lacrima, appunto. Kppure, 
dalla trasmissione i emerso 
uno spunto ehe avrebbe po

tuto dare awio a riflessiont 
critiche quanto mai serie e 
attuali, giustificando in ben 
altra chiave il programma: 
quello dei rapporti tra la bor-
ghesta ebrea e 11 fascismo, 
quella coresponsabUita politi
co dei perseguitati nel deter-
minarsi della loro stessa sor-
te. La personalita dei.testimo-
ni, le diverse storie delle fa-
miglie avrebbero permesso 
una seria indagtne in questa 
direzione. ., ^ , 

IUumtnante, ad esempio, era 
rosservazione della professo-
ressa Finzi-Bassani, che indi
viduals una origin* acorpo-
rativa » nella presa di coscien-
za antifascista dt Utnte fami-
glie ebree dopo Ventrata in 
vigore delle leggi razziali. 

Ma Biagi si i ben guardato 
dal cogliere questo spunto, 
dallo svilupparlo per indivi-
duare e chiartre il problemcu 
Al contrarlo, egli ha manlenu-
to sempre il dlscorso nell'am-
bito individuate e su un ter-
reno molto ambiguo, cosicchi, 
alia fine, la persecuzione an-
tisemita condotta dal fasci
smo i apparsa come una sor' 
ta di 9 tnattana », cui, da una 
parte, gentricamente aderiva-
no quasi tutti gli « ariani », e, 
dall'altra, non credevano nem
meno t gerarchi fascisti. Su 
guesta strada, era naturale 
che Biagi concludesse le sue 
considerazloni sullo stermtnio 
degli ebrei con la frase «GH 
uomini non sono cattivi», che, 
detta da Anna Franck, nella 
tempesta della persecuzione 
naztsta, suonava come un su
premo otto di fede dell'uma-
nita; mentre, detta oggi, sul 
video, da Btagi, equivaleva 
soltanto al mistificante rifiu-
to dl un gtudlzio politico. 

g. c. 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programma cinema 

tografico 
Per Roma e zone 
coliegate 

12.30 Sapere 
13,00 Nord chiama sud -

Sud chiama nord 
13,30 Telegiomale 
15,30 Sport ,,. 

54° giro d'ltalia 
17,00 Per I piu plcclnl 
17,30 Talejlomale * 
17.45 La TV del ragarzl 
18.45 Opinion! a confronto 

. It.lS Teleglornale sport -
19.55 Sport 

> Calclo: Italia - Svezla 
Nell'mtervallo (20.45) cir

ca Tetogiornale 

22,00 La vera storla di 
Rommel 

2230 II quadro 
Tratto dal romanzo 
dell'umorista ingle-
se Jerome K Jero
me. «Tre uomini 

In barca* 
22,00 Tribuna elettorale re-

qionale 
Per la sola zona del
la Sicilia 

23,15 Teleglornale • Sport: 
europeo d e i ; medi 

• Duran-Bouttter 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21 JO Oltre II 2000: la fab-

brica dell'uomo 
22.50 Addio Tabarin 

Radio 1" 
GionMte r*4kM or* 7, S, 

12, I S , 14, I S . 17. SO. 2 1 , 
• t Mattvtino muslcatai I . M i 
AlNMMMCCCl 7.101 fta*Mfil • 
StatMt* s»u.i*t*t 7,23» t * * • -

l*i 

1f t 

r*-. S,30i U t—ssnt 
tifWI 9 .1 f t V*4 «« ioi I O I S*«-

flRi 1 0 3 f > C M ! • cM 
12,10i Un d i * M s*r 
I S . S l i *«tf*rk« *cc» 

*«wt* rn 1S,20i I I fhcMa-
14.15: • « • • p t w s r l f I * ; 
nsnmmm pt I s4cc*Hi 

ICSOi P*r ««4 eiovMli IB i 
Un tfisco **» r**tat*i 11.1 5J 
C*rn*t ma*ic*M; IS.SO: I ta-
recchit I t i lnt*rpr*tl a 
trofttoi I f . l O r Un disco 
I'estat*] 20.1 Si A K O I U . si 
sara; SO.SSt • 
•ramkilla >. 41 
mann: 22.1 S> 
Ouartatto Waannaan 22.4S: 
nostra ertnaatr* 41 mastca 

ta 
arlwclpsssa 

I .T.A. HeH 
Conc*rte 4al 

Radio 2° 
r*4tot ora f . 2 $ , 

7. JO, S.J0, S.JO, 10.S0, 
11.SO, 12.S0, 1J.S0, I f , S O . 
I f ,SO . 17.S0. I f .SO, 22 ,30 , 
2 4 | f i I I aattlalarai 7 ^ 0 i 

faontiorno can Lacto Dalla a 
Chrtslyi f .14< MwsMa atpraasoi 
fl.40: Suoni a coiart aali'or-
ctMatrat 9,S0i • Mlt l • 41 Vir-
aillo aVocctilf 10,0ft Un 4iaco 
oar I'astatat lO.SSt Cfctaowt* 
Keota 31 S I 1 13,3St Alto ara-
dimetito 14.0f t f o 41 airt; 
I f . O f t ftoaio apsiiai 17.»Oi 
Parata 4) saccsssli 1 f ,1 f» toaa 
Playlnf: IB.SOr foadala « R | 
I f . l f t foata an taanat aar-
V/tttiv 9^WC«fn# MM 9*** wtTfJ 

, 4'ltaliai 19.Sft CaMo 4a ftoe-
to ts* * rMiocronaca 4iratta 4*1-
I'iacoatro italla-fvaaia oar la 
Coaoa larooai 22t Pottroato-
•Imot 22,40t La awantwra 41 
Halmoodli 2S,0f> Maaica I**-

Radio 3° 
Ora 10: Concarte 41 aoar-

tura; 1 1 : Concarti 4i Bala Bar-
tak: 12,20: Mualcha aarslla-
la; 14: M U S K I M 41 Patsiaila; 
14, SO: Ma««4rao)aM la amtaal 
4ai • laaooaatra • 41 C . * . 41 
Msloi IS.SO1 Rltratt* 4'aotorai 
Haw* P f l t t m I f . l f t Oraa sat. 

IB i Notltla 00) Tanoi 1S.S0t 
Maaka I s m m I f . l f t Owsg 
flio a ftrawlwoltyi 20 ,4 f t I4aa 
a fattl awlla saaakat H i I I 
alornala 4*1 Tariot 1 1 ^ f t 
OnMogM) a Mraarlaokyi 

ALOE: Quelle dl Amburgo 
ALCVONK: Cusc dl cosa nostra, 

, con C. Qluiire • c 4 
AMtiASCIA'lOltl: Una vcdrn.i 

. . luitu d'oro, con M. Mcrcier 
h (VM 14) 8A 4 
AMIIHA JOVINtXLI: La tal i . .a 

con U. Toginun e rlvibiu 
(VM 14) Dlt 0 4 

ANIBNK: La Delia addormen-
1 tula nel bosco i>A 4 4 
APOLLO: La silrpe degll dei. 

con A. Quinii Dlt 4 
AlH'iLA: lirunculeoiic alle cro-

ciute, con V. Gassmnn SA 4 4 
AKALDO: Maoist* contro 1 C4C-

clatorl dl teste 
AltUOi A bruiirtpclo 

(VM 18) OR 4 
ARIEL: La stellu del slid, con 

G. Segal A 4 4 
ASTOH: La flglla di Hyuu 
ATLANTIC: II corsaro nero, 

con T. Hill A 4 
AUUUMTUH: Una lucertola dal-
. la pelle dl donna, con F. Bol

kan (VM 18) G 4 
AUitEI.lO: Delltto a Oxford. 

con J. Birkin (VM 18> DR 4 
AUitKO: i'Uhtu zero, con B. 

Newman UK 4 
AURORA: Infiwizlu vocai ionc e 

prime csperleiue dl Glavoino 
canHuovit \t<uuciauu, tun 1.. 
WniuiiK (VA1 14) N 4 4 

AUHON1A: L'itiiiatitc del prete, 
con F. lliistcr (VM 14) OR 4 

AVOitIO: 11 mussucru del gior-
110 di S. Valentino, con J. Ro
bin ds OR 4 

Hhl.M'K): L'uonto che venne 
dal nord, con P. O'Toole A 4 

BOITO: Clncnin d'essai: ltotco 
e 1 suol trutclll, con A. Delon 

(VM 18) OR 4 4 4 4 
BRANCACCIO: II clan del Dar

ker, con S Winters 
(VM 18) OR 4 4 4 

I1RASIL: L'esccutorc, con G. 
Peppard OR 4 

BRIHTOL: El Cld, con S. Lorcn 
A 4 4 

BROAOWAY: Lo ipecchio delle 
&ple, con C. Jones 

(VM 14) G 4 
CALIFORNIA: L'arciere dl fuo

co, con o Gemma A 4 4 
CAH.HIO: Hiposo 
CAKTKLLO: Una lucertola dalla 

pelle dt dunn.i, con F. Bolkan 
(VM 18) G 4 

Ci.OOlO: Brunealeone alle cro-
clHle, con V. GMssman MA 4 4 

COLORADO: Abbundonatl nel
lo spa/lo, con G. Peck OR 4 4 

COLOSBEO: Uomini e fllo spl-
nato, con B. Keith A 4 

CORALLO: Rcquicscant, con L. 
Castel (VM 14) A 4 

CRIBTALLO: II re delle Isole, 
con C. Heston A 4 

DELLE MIMOBE: Rlposo 
DELLE RONDINI: Mettl. una 

sera a cena, con F. Bolkan 
(VM 18) DR 4 4 

DEL VASCELLO: Cose dl cosa 
nostra, con C. GlulTro C 4 

DIAMANTE: Un uomo c una 
donna, con J.L. Trlntignnnt 

(VM 18) 8 4 
DIANA: L'arciere dl fuoco. con 

G. Gemma A 4 4 
DORIA: Turn e Jerry mettl un 

formagglno a cena DA 4 
EOELWEIHS: Tre uomini In 

fuga, con Bourvll C 4 4 
EHFERIA: II corsaro nero. con 

T. Hill A 4 
ESPERO: All'lnfernn senza rl-

torno, con J. Brewer DR 4 
FARNESE: 11 cameraman, con 

B. Keaton SA 4 4 4 4 
FARO: II topo e mlo e l'am-

mazzo quando ml pare 
DA 4 4 

GIULIO CESARE: Corbarl. con 
G. Gemma OR 4 4 4 

HOLLYWOOD : La flglla di 
Ryan, con S. Miles 

(VM 14) DR 4 
IMPERO: Cat Ballon, con J. 

Fonda A 4 4 
INDUNO: Le novlzle. con A. 

Girardot •>'/ (VM 18) SA 4 
JOLLY: Una lucertola dalla 

pelle dl donna, con F. Bolkan 
(VM 18) G 4 

JONIO: La battaglla di Oki
nawa DR 4 

LEBLON: Uomini e fllo spinato 
con B. Keith A 4 

LUXOR: Cose dl cosa nostra. 
con C. GlufTre C 4 

MADISON: II glardlno del Fln/I 
Continl. con D. Snnda DR 4 4 

NEVADA: Lo sbarco dl Anzln. 
con R. Mitchum DR 4 

NIAGARA: I guerrleri, con D 
Sutherland A 4 4 

NUOVO: L'uotno che venne dal 
nord. con P. O'Toole A 4 

NUOVO OLIMPLV Giochl dl 
notte. con 1. Thulin 

(VM 18) DR 4 4 
PALLADIUM: Omicldlo al neon 

per I'ispettore T«bb«, con S. 
Poltler (VM 14) G 4 

PLANETARIO: Tre pa»sl nel 
dellrlo con T. Stamp OR 4 4 4 

PRENESTE: Co«e dl cosa nn*tra 
con C. Gluffr6 C 4 

PRINCIPE: Chluso per rcstauro 
RENO: ScuO dov'e 11 fronlc? 

con J. Lewis C 4 
RIALTO: Branealeone alle cru

ciate, con V. Gassman SA 4 4 
RUBINO: II trionfo della casta 

Susanna, con T. Torday 
(VM 14) A 4 

SALA UMBERTO: Le calde pal-
me dl Rlo, con M. Von Sydow 

(VM 18) DR 4 
SPLENDID: La verglne e lo 

zingaro, con F. Nero 
(VM 14) S 4 4 

TIRRENO: Chluso per rcstauro 
TRIANON: Robin Hood il rlbcl-

le di Sherwood 
ULISSE. It giorno plu lungo. 

con J. Wayne DR 4 4 
VERBANO: La flglla dl Ryan 
VOLTURNO: L'unmo che venne 

dal nord, con P. O'Toole A 4 

Terze visioni 
DEI PICCOLI: RiposO ' 
ELDORADO: Corbarl, con O. 

Gemma DR 4 4 4 
NOVOCINE: I/esecutore, con G. 

Peppard DR 4 
ODEON: Sel dannati In cerca 

di gloria con S. Whitman A 4 
ORIENTE: Anch'lo sono una 

donna, con G. Pet re 
(VM 18) DR 4 

PRIMAVERA: Rlposo 

Sale parrocchiali 
COLUMBUS: I disertori 41 

forte Utah, con V. Mayo A 4 
CRISOGONO: L'nltlmo samurai 
DELLE PROVINCIE: Sequestro 

dl persona, con F. Nero 
A 4 4 4 

GIOV. TRASTEVERE: Zorro II 
domlnatore 

MONTE OPPIO: I gigantl della 
TeSMglla. con P. Carey SM 4 

MONTE 2EBIO: Speedy e s u 
rest ro Indaglne su un gatto 
al dl sopra dl ogni sospetto 

DA 4 
NO.MENTANO: L'affare Goshen-

ko, con M. Clift G 4 
ORIONE: L'nltlma notte a War

lock, con H. Fonda A 4 4 
PANFILO: Due blanchl nel-

I'Africa nera, con Franchi-
Ingrassia C 4 

RIPOSO: Per un pugno di dot-
larl, con C. Eastwood A 4 4 

S. SATURNINO: Bno^a sera s i -
gnora Campbell, con G. Lol-
lobrlgida S 4 

S. FELICE: I due orfanelll 
T1RUR: A n l v a n o i dol lar l 
TRASPONTINA: Un certo gior

no, con B. De Vita DR 4 

FIUMICINO 
Mr. InvlsibUe, con D. Jones 

C 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ARCI, 
ENAL, A G I S : Ambaseiatori, 
Adrlaclne. Africa, Alflerl, Argo. 
Bologna. Bristol, Crlstallo, Delle 
Terraiae, Euclid*. Faro, Flam-
metta. Lebloa, Mondial, NUOTO 
Ollmpla, Orlone, Planatarlo, 
Prlmaporta, Rialto, Stoma, Sala 
Umberto, Splendid, Saltano, 
Trajano dl Flumlclao, Ttrrcno, 
Tuscolo, Verftauaa. 
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Venerdi alle 18,30 il grande e popolare comizio di chiusura della campagna elettorale 

II compagno Longo alia manifestazione di S. Giovanni 
Parleranno Enrico Berlinguer e Pietro Ingrao 

La partecipazione del segretario generale del PCI incitamento per tufti i compogni - Nuovi successi nel tesseramento e nella sottoscrizione 
Una dichiarazione del segretario della zona Nord - Numerose caroyane di auto e pullman - Uno spettacolo precedent la manifestazione 

Aiutata da PRI e PSDI 

La DC 
alia ricerca 
di diversivi 

Ion sera, al tcatro Kliseo. 
la DC ha organizzato una ma-
mfesta/ione basata sulla par
tecipazione del GAD (gruppi 
aziendali dc). Hanno parlato 
Renato Giancola, responsabile 
del lavoro dei GAD, Andreotti, 
Darida e La Morgia. II teatro 
era pieno di cartelli, ma i la-
voratori brillavano per la loro 
assenza. Cosi la DC ha potuto 
ripetere, con Giancola, il suo 
attacco all'unita sindacale con 
il sohto argomento che essa 
avverrebbe sotto il controllo 
del PCI. Andreotti. invece. per 
evidenti motivi tattici. ha la-
sciato cadere l'argoniento e si 
e laudato in una lunga fiiippica 
anticomunibta. rammaricandosi 
die nella campagna elettorale 
romana «i problemi concreti 
della capitale e della provincia 
vengano totalmente ignorati». 
Poi, per dare una dimostrazio-
ne che la DC questi problemi 
li ha affrontati, ha fornito delle 
cifre sulle case costruite dal 
Comune per i baraccati (senza 
naturalmente dire che per ot-
tenerle i baraccati sono dovuti 
scendere piu volte in piazza e 
manifestare contro gli ammini-
stratori capitolini). ha parlato 
delle scuole (senza ricordare 
che perfino i bambini hanno 
manifestato sulla piazza del 
Campidoglio con «girotondi di 
protesta >) ed infine. per ma-
gnificare lo sviluppo di Roma, 
ha esaltato lo sviluppo della 
motorizzazione privata come 
fonte di lavoro per carrozzerie 
e garage (non ha parlato dei 
profitti della FIAT, del caos 
nel traffico e del primato della 
citta in materia di incident! 
stradali). 

Esaurita la difesa del centro-
sinistra capitolino. nel tentativo 
di galvanizzare la platea. An
dreotti ha rinnovato la sfida al 
PCI e per incitare i suoi c a 
non lasciarsi prendere dalla 
stanchezza» ha propinato loro 
la favola di un PCI «in via 
di sgretolamento*. La prova di 
questo € sgretolamento > risie-
derebbe (nientemeno!) nella na-
scita del gruppo del «Manife
sto» e nelle varie liste di di-
sturbo al PCI. Una conferma 
insomma che certi movimenti 
che si definiscono c rivoluzio-
nari» portano invece acqua al 
mulino della DC. Per quanto 
riguarda la sfida al PCI, le no-
stre sezioni l'accettano mobili-
tandosi ancora di piu perche 
nessun voto comunista vada 
perduto. 

Comunque, sia le argomenta-
zioni portate in difesa del cen
tra simslra capitolino. sia il 
« diversivo » dei « dissident! co-
munisti» usati da Andreotti 
sono la prova deU'imbarazzo in 
cui si trova attualmente il grup
po dirigente democristiano e 
della sua incapacity a dare una 
risposta positiva ai problemi 
della citta e del Paese. Una 
ragione di piu per incolparla in 
questi ultimi giorni. 

Detto questo. occorre rilevare 
che PRI e PSDI tengono in 
qualche modo bordone alia Dc-
mocrazia cristiana. 

La Malfa ha < scoperto » che 
per Roma occorre «pensare 
grosso». ma il pensiero piu 
grosso che il PRI propone e per 
il Campidoglio. ancora il centro-
sinistra e. per le riforme, quel-
la tributaria che, come tutti 
sanno. nel testo elaborato dal 
go»emo e nient'altro che una 
controriforma. Qua e la La 
Malfa critica anche la politica 
capitolina, ma poi il PRI nvela 
11 suo volto quando il suo sc-
condo capolista, Mammi. affcr 
ma che il destino politico della 
citta e affidalo. oltre che ai 
repubbheani. alia «tenuta elet
torale della DC*. 

II PSDI. dal canto suo. of-
fre la piu smaccata testimo-
nianza di strumentalismo. Pa la 
si e addirittura accorto (lui che 
e stato per anni assessore di 
questo settore). che csiste il 
problcma del traffico. che e'e 
quello delle scuole. che manca 
il verde, che ia legge 167 non 
k stata applicata. Insomma si 
comporta come se in tutti questi 
anni. lui ed i suoi soci. fossero 
stati semplici spettatori della 
fallimentare politica di centro-
sinistra, e non primi responsa-
bili. insieme alia DC. 

Per quanto riguarda il PSI 
occorre segnalare un'intervista 
del segretario della federazionc 
socialista Otello Crcscenzi. in 
cui viene confermata la so-
stanziale ambiguita della posi-
zione dei socialists Crcscenzi ha 
ribadito il giudizio critico dei 
socialisti sul centro-sinistra ca
pitolino. c ha detto che «so!o 
se si vcrificherannoo nume e 
piu avanzate condizioni politi-
chc > sara possibile la parteci
pazione dei socialisti al governo 
della citta. Crescenzi non ha 
spiegato tuttavia quali sareb-
bcro queste c nuove e piu avan-
sate condizioni politiche*. Ha 
detto invece di rifiutare il di-
scorso «dcH'alternativa e del-
l'unita delle sinistra >. Ha forse 
ragione il repubblicano Mammi 
quando afferma di credere che 
c i cosidetti equilibri piu avan-
zati > proposti dal partito so
cialista siano piuttosto « una co-
pcrtura propagandistica» che 
una politica? 

In questa direzione il voto 
che ha piu peso, quello che de
cide, c quello al partito comu
nista che ha offerto una chiara 
linea politica c programmatica 
#d una piattaforma unitaria di 
litta al malgoverno democri-

II compagno Luigi Longo ha comunicato alia Pederazione 
comunista romana che venerdi prendera parte alia manifesta
zione di chiusura della campagna elettorale del PCI. La pre-
senza di Longo sara motivo di nuovo slancio e di nuovi irape-
gni affinche il grande appuntamento a S. Giovanni, durante 11 
quale parleranno Enrico Berlinguer e Pietro Ingrao, veda de-
cine e decine di migliaia di compagni e di cittadinl stringersi 

attorno alle bandiere e al simbolo del PCI. 
Centinaia dl pullman sono stati prenotati dalle sezioni. Sono 

previste carovane di auto da tutti i quartierl e dalle borgate. 
La manifestazione sara preceduta, a piazza S. Giovanni, da 
uno spettacolo popolare cui hanno gia aderito Edmonda Aldini 
e Duilio Del Prete. • • < 

I circoli della FGCI partedperanno alia manifestazione con 
una loro precisa caratterizzazione. Migliaia di giovani si incon-
treranno alle ore 17.30 di venerdi a S. Maria Maggiore e pro-
cederanno poi in corteo fino a San Giovanni. I temi delle ri-
vendicazioni giovanili e la volonta- di lotta della gioventu ro
mana saranno espressi da cartelli, striscioni e pannelli che sfi-
leranno nel corteo. 

Alia manifestazione di venerdi le sezioni giungeranno anche 
con i nuovi risultati raggiunti nel proselitismo e nella sotto
scrizione elettorale. Ieri anche la Zona Sud di Roma ha supe-
rato gli iscrltti del 1970 e continua ad andare avanti. Al di 
sopra del 100 % sono giunte anche le sezioni di Campitelli e 
di Borgo Prati. Altre tessere sono state ritirate dalle sezioni 
Nuova Alessandrina e Tor Lupara. II circolo della FGCI di Ci-
necitta e passato dai 53 ai 90 iscritti. Con ritmo sempre intenso 
prosegue la sottoscrizione. Ieri sono state versate in Pedera
zione oltre un milione e centomila lire. La sezione Campo Mar-
zio ha raggiunto il milione (pari al 100 % dell'oblettivo), Monte 
Verde Nuovo 341.700 lire (il prof. Giuseppe Maria Rendina ha 
versato 200.000 lire); S. Lucia 70.000, Testaccio 55.000, Monte 
Mario e Tor Lupara 50.000, gli operator! dei Mercati altre 
30.000 lire, S. Saba 15.000. 

Sulla manifestazione di San Giovanni, il compagno Bruno 
Peloso, segretario della zona Roma Nord, ci ha dichiarato: 

«La manifestazione di S. Giovanni viene considerata dai 
compagni delle sezioni della zona Nord come il momento poli
tico terminate di una attivita intensissima svolta in questo 
ultimo mese, caratterlzzata soprattutto da una fitta rete di in-
contri con i cittadinl e da una ampia e articolata iniziativa po
litica portata avanti in direzione di varie categorie (artigiani, 
commercianti, ecc.) e posti di lavoro (Piat, RAI, cantieri, ecc) . 

II comizio di S. Giovanni deve percid essere una grande ma
nifestazione di massa e popolare. A questo fine i compagni della 
zona stanno lavorando in tre direzioni. Garantire la presenza 
delle donne, dei nuclei familiar!, del cittadinl anzlani con al-
meno 9 pullman; preparare la partecipazione dei giovani con 
altri 4 pullman di cui uno messo a disposizione delle ragazze 
della Filodont, che parteciperanno compatte alia manifesta
zione; allestire due carovane di macchine, con bandiere, car
telli, ecc. che partano da Fonte Milvio e Piazza Risorgimento. 
Inoltre i gruppi aziendali e le categorie dei commercianti e 
degli artigiani dovranno caratterizzare la loro presenza con 
parole d'ordine, striscioni, ecc. che indichino in modo chiaro 
il signlficato politico della loro partecipazione. Infine i 10 co-
mizi che si terranno nella giornata di giovedl saranno un ulte-
riore momento di orientamento e mobilitazione dei cittadinl». 

lotta davanti al ministero dell'lndustria, presidiato dai carabinieri 

Forte manifestazione dei lavoratori delle fabbriche in lotta: Pantanella, Aerostatica, Metalfer e Filodont 

Davanti al ministero:«Lavoro, lavoro» 
Un corteo per le vie del centro fino a via Veneto — Campanacci e canti partigiani — Strappati al ministero dell'lndustria impor-
tanti impegni — In sciopero i braccianti di Fiumicino e le confezioniste della Giusti — Successo dei dipendenti della Roma-Nord 

Nuovo successo della lotta del movimento per la casa 

i ; • : • i 

Deciso Paffitto 
di 550 appartamenti 

Saranno assegnafi agli occupanti dell'Esquilino, di via A. Poliziano e alle famiglie 
di borghetfo Latino - La mobilitazione dei baraccati ha costretfo il Comune a ren-
dere operanfe lo sfanziamenfo di 600 milioni otfenuto dai comunisti alia Provincia 

La Giunta comunale, sotto la tenace pres-
slone dei baraccati, ha dovuto approvare 

ieri una delibera per affittare gli alloggi alle 
famiglie che occupavano le case di piazza 
dell'Esquilino, via Angclo Poliziano e quelle 
del borghetto Latino. £' questo un successo 
del movimento popolare di lotta per la casa, 
che ha visto in prima fila il PCI • le Con-
suite. Anche ieri mattina, come nei giomi 
passati una delegazione, composta in pre
valence di donne, si e recata in Campido
glio per reclamare che finalmente venis-
sero rispettati i diritti dei senzatetto. Era 
accompagnata da Senio Gerindi candidato 
del PCI al Comune. 

La Provincia, come si ricordera, approvd 
uno stanziamento di Mt milioni per le case 
ai baraccati dell'Esquilino, Angelo Poliziano 
e borghetfo Latino. La somma fu poi pas-

sata al Comune perche prowedesse al re- -
perimento delle case. I soldi tuttavia non 
erano sufficient! all'acquisto di abitazioni 
per le S50 famiglie. Al massimo si sarebbe-
ro potuti comprare 3 M * alloggi. E' stato per
cid deciso di prendere in affHto to case per 
sisfemare tutte le famiglie delle zone rf-
cordate. 

Inoltre entro 1S-2Q, giomi secondo un pre- " 
cedenfe impegno delfassessore, dovrebbe 
essere indicate il quartiere dove saranno re-
perifi gli appartamenti. 

Va ricordato che in questi ultimi dieci 
giorni I baraccati hanno date vita a conti- -
nue manifestazioni recandosi in delegazione 
davanti alia prefettura e al Campidoglio. II 
successo quindi giunge dope una intensa 
mobilitazione e una decisa lotta del barac
cati e del movimento popolare per la casa. 

Folia ai comizi del PCI 
i 

Numerosi giovani alia manifestazione di piazza Bologna, C M Ingrao e Una Chif-
ffmi - Le responsabiRta della DC e di Darida seftoJineafe da Gofi a Casaberkme 
Una folia notevole ha parte-

cipato ieri pomeriggio alia ma
nifestazione elettorale del PCI 
a piazza Bologna, dove hanno 
parlato il compagno Pietro In
grao e la compagna Una Ciuf-
flni. Particolarmente numerosi 
i giovani. i quali in questi gior
ni sono mobihtati per il corteo 
di venerdi da S. Maria Maggio
re a S. Giovanni. 

Folia anche al comizio del 
compagno Paolo Ciofl, che ha 
parlato a Casalbertone. « La DC 
che si autodeflnisce impropria-
mente il partito della liberta 
— ha sottolineato fra 1'altro 
Ciofl — mostra di non tener in 
nessun conto la liberta di scel-
ta che i cittadinl compiono con 
il voto, quando minaccia un ve-
ro e proprio ricatto all'eletto-
rato qualora dalla consultazio-
ne del 13 giugno non scaturisse 
una maggioranza di centro-sini-
stra. Questa e la riprova di 
una concezione integralista, au-
toritaria e antidemocratlca che 
ha la DC dei fond a men tali dirit
ti costituzionali. E pcrchfe mai, 
poi. 1'elettorato dovrebbe ricon-
fermire con il voto la flducia 
al centro-siniatra quadripartlto, 
se questo si dimostra incapace 
di govcrnare e ha gettato il 
paese e Roma nel caos e nella 
cmfuslone? D'altra parte, ci6 
che t accaduto al Consiglio re-
gionale e assal Utiuttivo. Qui 
il crntio-sinUtra non ha retto, 
la coalizlone si e sfesciata a la 

DC si e trovata completamente 
isolata. in preda a una crisi 
asjtai profonda. Ci6 che e acca
duto al Consiglio r<-̂ ionaie di
mostra che la DC ha perso qual-
siasi credibillta politica ed e 
incapace di govemare. La criii 
delta DC e del centro-smistra 
al Consiglio regionale sta 
a indicare che occorre lavora-
re per una di versa prj^petiiva 
politica fondata su una nuova 
unita tra le forxe di sinistra. 
laiche e cattoliche. 
' c Alle nostre critlche — ha 

proseguito il compagno Ciofl — 
la DC risponde divagando e ti-
rando in ballo rarmam-ntario 
del piu vieto anticomunismo. II 
sindaco Darida si e lamentato 
perche l'abbiamo deflnlto un 
modello di cortcsia di fronte al 
capo dei fascist! e un modello 
di irresponsabilita di fronte ai 
romani. Ma ci6 non e forse ve
ra? Anche 1'argomento secondo 
cui la DC sarebbe favorcvole al 
decentramento e all'autonomia 
comunale t scarsamente credi-
bile. Ci spleghi il sindaco per
che egli preferisce mantenere 
il controllo del Ministero su-
gli atti del Comune di Roma 
ostacolando il trasferimento di 
tale controllo alia Reglone. An
che in questo caso — ha con-
cluso Ciofl — la concezione de-
mocratlca e autonomistlca della 
DC mostra molte crepe. Eviden-
temente il sindaco di Roma cre
do cosi poco aJl'autof overno dei 

cittadinl. da temere persino che 
al Comune e alia Regione siano 
affidate tutte intere le loro pre
rogative costituzionali a. 

Nel programma delle manife
stazioni di ieri un vivace in-
contro si c svolto tra i com
mercianti di Tor de' Schiavi e 
i candidati del PCI. I compagni 
Capritti e Mazzarella hanno di-
scusso a Iungo i problemi della 
categoria con gli esercenti di 
via Prenestina. via Olevano Ro
mano e via Anagni. 

Un suono assordante di campanacci che si sente per tutta via Veneto; ogni tanto si in-
terrompe e inizia un coro di canti del lavoro, di canti partigiani e rivoluzionari intercalati 
a lore volta - dal grido di « Lavoro, lavoro». E cosi per I'lntero pomeriggio. Questo calore, 
questa combattivita. questa prova di volonta di condurre a fondo le dure Iotte hanno carat-
terizzato ieri la manifestazione delle fabbriche occupate e di quelle in lotta contro la smo-

Grate hrtto 
<ei cewpagie S e l l — e 
• Grave lutto del compagno 

Edoardo Salzano, consigllere 
comunale del PCI. Dopo una 
lunga malattla e morta la so-
rella Germana. 

I funerali si svolgeranno 
stamane, alle 9, muovendo 
dalla parrocchia dl San Sal-

-vatore in Lauro (piazza San 
Salvatore in Lauro). 

In questo momento di cosi 
grande dolore giungano al 
compagno Salzano e al fami
liar! tutti le sentite condo-
glianze della Pederazione co
munista romana e della reda-
zione dtU'UniUL 

bilitazione e le manovre che 
ratori. Centinaia di operai e ope-
raie. per lo piu giovani, della 
Pantanella. deU'Aerostatica e 
della Filodont (occupate queste 
da mesi) e della Metalfer di Po-
mezia e di Frosinone minacciate 
di chiusura per colpa di un vero 
e proprio furto operato dal pa
drone che si e «mangiato> 
persino il miliardo concesso 
dall'IMI, hanno sfilato a lungo 
per le vie del centro eppoi si 
sono fermati a manifestare sotto 
il ministero dell'lndustria. 

Gli operai della Pantanella si 
sono mossi dallo stabilimento di 
via Casilina. quelli della Aero-
staiica. della Filodont e della 
lietalfer si sono dati invece ap
puntamento al Colosseo. I due 
cortei si sono incontrati a via 
Merulana. Di li i lavoratori. tut
ti insieme. hanno raggiunto via 
Veneto. Gli operai della Metal
fer (azienda che - costruisce 
strutture metalliche per l'edili-
zia) hanno costruito da soli de
cine di campanacci di ferro. 
quadrati, che poi sono stati c di-
stribuiti» per tutto il corteo. 
Ogni fabbrica col suo striscione. 
numerosi i - cartelli. nei quali 
vengono denunciati i motivi per 
cui t lavoratori sono costretti 
alia lotta. Un corteo quindi in
tenso e particolarmente vivace. 
' Al ministero. presidiato da uno 

stuolo di celerini e di carabi
nieri. fucili in spalla e bombe 
Iacrimogene nelle gibeme (gli 
operai della Pantanella sono sta
ti gia picchiati due volte dalla 
polizia. e il prinw pestaggio e 
awenuto proprio sotto lo stesso 
ministero) i lavoratori sono riu-
sciti a far ricevere una delega
zione composta dai rappresen-
tanti delle fabbriche. dei sinda-
cati e della Camera del Lavoro. 
Intanto. mentre la delegazione 
parlava con il sottosegretano 
Biagjoni. i lavoratori continua-
vano con il suono insistente e 
assordante dei campanacci, di 
alcuni tamburi improwisati, fat-
ti con bidoni di latta. Alia ma
nifestazione avevano aderito an
che delegazioni dcH'OMI, del-
rAlitalia. della FIAT Magliana, 
della Apollon. della Veguastam-
pa. della FATME e della Sele-
nia. Alcuni sindacalisti della 
FIOM del Veneto hanno portato 
alia manifestazione il saluto de
gli operai del gruppo Zanussi, 
30 mila lavoratori impegnati in 
una dura vertenza. 

La lotta delle fabbriche occu
pate e anche la forte manifesta
zione di ieri, hanno fatto si che 
rincontro al Ministero avesse un 
primo risultato positivo. II com
pagno Leo Canullo, in serata. 
ha comunicato ai lavoratori, ri-
masti ad attendere l'esito dei 
colloqui. ritenuto dagli operai 
stessi senz'altro soddisfacente 
ed importante. Per la Panta
nella il soUosegretario ha flssato 
per domani pomeriggio 1'incon-
tra tra sindacati. ministero e 
nuovo gruppo interessato alia 
fabbrica; se comunque non sa
ra possibile convocare il gruppo 
per domani. rincontro e flssa
to deflnitivamente per mercoledl 
IS prossiroo. Per 1'Aerostatica 

i padroni stanno tentando di far passare sulle spalle dei lavo-

e stato flssato l'incontro tra tutti 
i ministeri interessati, a livello 
di sottosegretari. per martedi 15 
alle 20 al ministero dell'lndu
stria. 

Per la Metalfeer. Biagioni ha 
assunto I'impegno formale a sol-
lecitare il ministero delle Parte-
cipazioni statali perche convochi 
un incontro con i sindacati: 
uguale impegno e stato assunto 
per la Filodont, nei riguardi 
del ministero della Sanita e del-
rt^astman. II fatto piu signiflca-
tivo comunque. e che la lotta 
degli operai ha costretto il go
verno a scendere nel merito del
le varie situazioni, ad entrare in 
trattativa. ' 

GIUSTI — Si intensiftea la 
lotta delle 100 lavoratrici della 
azienda Giusti. che lavora per il 
ministero della Difesa, per otte-
nere: l'appItcazione del contratto 
delle confezioni in serie, la 
discussione sui tempi di lavora-
zione e le tariffe di cottimo. 
Ia pausa tetribuita. Ia settima-
na corta. Venerdi e sabato 
scorst le operaie hanno sciope-
rato per le intere giornate. e 

da ieri hanno iniziato uno scio
pero articolato di 2 ore al giorno. 
L'azienda ha rifiutato di parteci-
pare alle trattative indette dal-
l'Ufficio del lavoro. 

BRACCIANTI — Sono in scio
pero i 60 braccianti del Consor-
zio di bonifica di Fiumicino con
tro il mancato rispetto del con
tratto. Ieri l'azienda ha fatto ve
nire alcune decine di militari 
per usarli neH'opera di crumi-
raggio; i militari infatti hanno 
messo in moto gli impianti bloc-
cati dallo sciopero. 

ROMA - NORD — Successo de
gli operai della Roma-Nord. La 
presidenza della societa, infatti, 
ha inviato ai tre sindacati un 
fonogramma col quale annuncia 
la sospensione dei prowedimen-
ti disciplinari presi nei confronti 
del personale viaggjante e del-
1'obbligo di ftrmare il cartellino. 
La manovra antisindacale della 
azienda e quindi fallita, di con-
seguenza i sindacati hanno deci
so di sospendere lo sciopero pro-
grammato per oggi per rispon-
dere alle intimidaztoni padro-
nali. 

D a ieri resi noti i pr imi scrutini 

Docenti e student/ 
*• - > 

giudicano 
1'anno scolastico 

La mancanza di 6000 aule - Miliardi non utiliz-
zatj per responsablljta del Comune - Mezzo mi
lione di romani interessati alle vicende della scuo-
la - Le Iotte e le initiative antifasciste dei giovani 

Oggi si chludono le scuole. Gia ieri sono apparsi I primi 
quadri. Quanto e costato I'anno scolastico ad alunni e profes
sor)? A Roma mancano 6.000 aule per I'istruzlone dell'obbligo; 
oltre il 60 per cento dei bambini, dai tre ai cinque anni, non 
trova posto nelle scuole materne pubbliche; il 40 per cento 
dei ragazzi che ha gia compiuto 16 anni non ha completato 
l'obbligo scolastico; solo il 
40 per cento dei giovani e 
stato in condizioni di iscri-
versl ai corsi superiori. L'ate-
neo romano 6 il piu mostruo-
so del mondo con i suoi 110.000 
iscritti: dopo dieci anni che 
se ne parla, non si e stati 
ancora in grado di avviare la 
costruzione della seconda uni-
versita di Tor Vergata. Mi
gliaia di giovani laureati e 
diplomat! non hanno possibi
lity di trovare occupazione, 
sono alia ricerca di un posto 
di lavoro. E, aspetto ancor 
piu paradossale, non sono sta
te neppure spese (come del 
resto per altri servizi social! > 
le somme stanziate per il 
quinquennlo 1966-*70. Nel me
se di ottobre dello scorso 
anno erano stati assegnatl 
soio il 35 per cento dei 344 
miliardi previsti per il bien-
nio 1967-'68, e ultimate ope-
re per appena 25 miliardi. 

La crisi 
delPistruzione 
Quasi cinquantamila sono 

a Roma i lavoratori della 
scuola, insegnanti e non; si 
calcola che circa mezzo mi
lione di romani, tra professo-
ri, ragazzi e famiglie, sono in
teressati ai problemi e alle 
vicende scolastici: tutti scon-
tano la crisi. Crisi che e gene-
rale. e investe tutti gli aspet-
ti dell'istruzione. ma, ha rag
giunto livelli piu acutl e in-
sopportabili per le dimensio-
ni, la congestione, il caos ur-
banistico della « megalopoli». 

Abbiamo riunito un grup
po di docenti e studenti per 
avere da loro un giudizio su 
quest'anno scolastico. 

«Dopo le Iotte di giugno 
dello scorso anno, con lo scio
pero che ha inciso abbastan-
za profondamente negli at-
teggiamenti degli insegnanti 
— inizia Vania Chiurlotto, pro-
fessoressa dell'istituto tecnico 
«Giorgi» — La nostra cate
goria ha awertito I'esigema 
di una maggiore aggregazio-
ne in forma permanente. Mi 
spiego. Gli insegnanti si sono 
resi conto della necessita di 
agire in modo organizzato 
nella vita della scuola, non 
solo col sindacato, ma an
che con altre forme di asso-
ciazione democratican. «Dob-
biamo perb riconoscere — ha 
soggiunto — che la nostra 
azione non 6 stata ancora 
suffl.cientem.ente incisiva». 

«Quest'anno e stato carat-
terizzato — afferma Raniero 
Sabarini, docente del liceo 
classico «Manara» — da due 
avvenimenti di rilievo: la leg
ge ponte di Misasi sull'istru-
zione secondaria e la riforma 
universitaria. 11 naufragio del
la prima e Vapprovazione al 
Senato della legge per Vuni-
versita (gravemente carente) 
dimostrano Vincapacita della 
DC e del governo di risponde-
re in modo positivo ai pro
blemi della scuola e spiegano 
il clima di sfiducia che si I 
diffuso tra i professori e gli 
studenti sui propositi di "ri
forma" di questo governo ». 
a Per quanto riguarda il no
stra stato giuridico — ha ag-
giunto l'insegnante — si e 
perso ancora un altro anno v. 
La verita e che non si pud 

definire la funzione dei lavo
ratori della scuola senza una 
chiara visione riformatrice. 

Intervengono ora nella di
scussione gli studenti. Claudio 
Lombardi, scientifico « Righi» 

Ancora una voHa quelli di cSem're il Popok>» sorpresi con le mani nel sacco 

Operaio candidato a sua insaputa 
denuncia chi lo ha messo in lista 
Si ripete i l caso del cuoco Asfarita — A Francesco Franchi, che lafora alia Ro-
manazzir era state chiesto di fimwre un fogKo per la presenfarione della lista — II 
magistrate indaghera sulla composinone dell'elenco dei candidati dellllnione? 

Allora e proprio un vizio. I 
«ser\itori continui del popo!o» 
ne hanno commessa un'altra 
delle loro. L'operaio Francesco 
Franchi della «Romanazzi> ha 
denunciato t compilatori della 
lista elettorale «Servire il Po-
polo» per averlo incluso, senza 
suo consenso. fra i candidati 
al Campidoglio per la prossima 
consultazione elettorale. 

I fatti si sono svolti sulla fal-
sariga di quelli che. una volta 
accertati dalla commissione 
mandamentale, hanno portato 
alia cancellazione dalla stessa 
lista del cuoco Astarita. La soli-
ta « servitrice > — una certa Ro-
saria. come e scritto nella de
nuncia — si e presentata al 
Franchi e gli ha chiesto di fir-
mare un foglio per la presenta-
zione della lista che — come ac
caduto nelle ultime elezioni re-
fjonali — dovrebbe servire per 
ar eleggere. con il gioco dei 

resti, magari qualche candidato 

della destra, tipo il sohto mo
narchic©. 

Con un procedimento al di 
fuori di ogni norma legale (che 
la magistratura farebbe bene 
ad accertare fino in fondo ma-
gari per « squalificare > defini-
tivamente questi cattivi cservi-
tori> della causa dei livora-
tori) Francesco Franchi si e 
ritrovato nella lista come can
didato. Nella denuncia. l'operaio 
ha anche scritto che la solita 
signorina Rosaria si c presen
tata successivamente da lui per 
invitarlo a non protestare. Ora 

Arte 
a Valle Giulia 

Domani, all* ore 19, sl lnaa> 
fura, a curl deirAccadenila oH 
Romania (Valle Giulia), mm 
mostra dl arte applicata (arat-
i l , • • t r l , ceramkhe, aloielll). 

la protesta — anzi la denunda 
— e'e stata e cosi il Franchi 
ha avuto roccasione di ripetere 
a chiare lettere che lui non ha 
nessuna intenzione di essere 
candidato di una lista formata 
da dementi estranei alia classe 
operaia. 
' II gravissimo episodio si com-
menta da solo. Certa gente con
tinua a pescare nel torbido e 
a compiere falsi per camuffare 
le loro liste di disturbo con il 
nome di qualche operaio, Tutta
via anche questa volta gli pseu-
do «servitori del popolo> sono 
stati colti con le mani nel sac
co. Francesco Franchi ha de
nunciato un falso; comunque 
non ha nessuna intenzione di re-
stare in lista. Resta da aggiun-
gere che la commissione man
damentale farebbe bene ad ac
certare fino in fondo il ccor-
redo* legale di tutti i candi
dati di « Servire il Popolo >. So
prattutto le firme e come sono 
state legalizzate. 

di via Bezzecca, espone i di-
sagi dei ragazzi: « Si perdono 
ore e ore sugli autobus affol-
latissimi per andare e torna 
re da scuola*. Quando si tor
na poi nel quartiere Tunica 
cosa che si orTre ai giovani 
sono i bar e le bische: non 
esistono centri sociali dove 
ragazzi e ragazze possano con-
frontare le loro esperienze, ar-
ricchire le loro conosceme, 
soddisfare ie proprle eslgen-
ze. Lo studente riferisce Inol
tre le drammatiche carense 
delle strutture scolastiche. II 
suo istituto e stato ricavato 
in appartamenti affittati dalla 
Provincia: manca la palestra, 
il laboratorio e arrangiato alia 
meno pessio. Non basta pero 
avere ertifici modern! e ben 
attrezzati: «L'tnino scorso ho 
iniegnato in una scuola me
dia a Primovalle — racconta 
la professoressa Luciana Pec-
chioli. — L'istituto era nuovo, 
ma e stato inaugurato con i 
doppi turni. Si faceva lezio-
ne nell'aula di scienze e di 
disegno. in bibliotecav. La 
piaga dei doppi turni a Ro
ma riguarda 3912 class! ele-
mentari e 1192 medie. «Se 
vogliamo una scuoli diversa 
— incalza la docente — e 
necessario innanzitutto col-
mare le gravi carenz" mate 
riali. Come si pub attunre il 
tempo pieno. se non ci sono 
nemmeno i locali per le at-
trezzature? ». 

Salvatore Vasta. candidato 
del PCI al Comune, indica 1 
problemi da risolvere per una 
svolta negli indirizzi di po-
tica amministrativa sulla 
scuola a Roma, e cioe: gene-
ralizzazione dell'esproprio di 
aree e della requisizione per 
pubblica utilita, utilizzazione 
dei terreni della 167 e del pub-
blico demanio, adattamento 
degli edifici di proprieta pub
blica e comunale, rigorosa vi-
gilanza da parte dei consigli 
di circoscrizione e di quartie
re del ricorso agli affitti e 
parere vincolante degli stessi 
nelle varie fasi della stlpula-
zione dei contratti. 

Un altro candidato del PCI 
al Campidoglio, il professor 
Roberto Prili, si sofferma sul-
l'importanza della scuola co
me servizio culturale del ter-
ritorio: « £ ' necessario — af
ferma — stabilire un rapporto 
nuovo fra scuola e territorio 
in cui essa risiede: mi pare 
che fin quando I'edificio sco
lastico continua ad essere una 
sorta di fortilizio inaccessibi-
le alle forze sociali e cultura-
li che vivono e operano nei 
quartieri, nelle circoscrizioni, 
lo stesso discorso culturale 
che le forze nuove cercano di 
portare avanti, si arena in 
una sorta di astrattezza li-
bresca e di "nozionismo di ri-
torno" ». 

Disponibilita 
democratica 

Ma la lotta per una scuola 
diversa investe owiamente 
molti altri aspetti dell'istru
zione, come i contenuti del-
l'insegnamento e una nuova 
gestione, che assegni il posto 
dovuto alle forze sociali, alle 
energie vive del paese, ai 
portatori di istanze di rinno-
vamento e di progresso. 

«Le condizioni del giovane 
in questa societa — osserva 
Walter Veltroni, studente del 
Cine-Tv — e caratterizzata 
dalla mancanza di prospetti-
ve, dal senso di disperazione 
che attanaglia ragazzi e ra
gazze, prescindendo anche 
talvolta dalle loro condizioni 
sociali». Tutto questo spesso 
si traduce in rivolta indivi-
duale (rapine, violenze), stru-
mentalizzata dalla destra per 
invocare il governo «forte», 
o con 1'adesione ad organiz-
zazioni fasciste che si fanno 
paladine di un falso ribellismo. 

Vero e pero che nella scuo
la esiste una larga c disponi
bilita. democratica» che si 
oppone decisamente ad ogni 
nostalgia del passato. Que
st'anno scolastico, ha visto il 
riorganlzzarsi nei diversi lsti-
tuti delle cellule dei giovani 
comunisti, che hanno dato un 
fondamentale contributo alia 
lotta contro il fascismo e 
alia battaglia per una radica-
le trasformazione della scuo
la. Nelle scuole di Roma e di 
altri centri della Regione, co
me Frosinone, proprio in que
sti uitimi mesi si sono svi-
luppate important! iniziatlve 
per rievocare ranniversario 
della Liberazione, la lotta 
partigiana. In diversi istltuti 
tecnici i sindacalisti hanno te-
nuto, per la prima volta, as-
semblea con centinaia e cen
tinaia. dl studenti. L'unita tra 
professori e studenti ha com
piuto pass! avanti. 

Se la situazione della scuo
la e drammatica e preoccu 
pante sotto molti aspetti, vl 
sono perd anche molti elemen-
ti che indicano come e possi
bile cambiare e in quale dire
zione. Incominciando col dare 
una nuova amministrazione 
alia cittA, dando flducia alle 
forze che si battono per una 
seria riforma della scuola, 
preparandosi a nuovi appun 
tamentl dl lotta. 

Giulio BomHi 
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II magistrato ha aperto una indagine 
sulla gestione di Pompei all'IRASPS 
Da quando Vex federate missino e diventato presidente l'ittituto e andato a rotoli - 2 miliardi e mezzo di debiti 
e un metodo di amministrare molto discutibile - Gli appalti assegnati a trattativa privata e «carriere lampo» 

Comizi e incontri oggi 
$ Tortorella a S. M. Ausiliatrice, Marisa Rodano a 

Villa Gcrdiani, Di Giulio a Frascati; Ingrao, Gior
dano e Giovanni Berlinguer al Forlanini, Gabbug-
giani all'ENPAS, Petroselli a Trastevere, Ven-

1 tura a Labaro e Prima Porta 

Anche oggi si s \olgeranno a 
Roma c in provincia ccntlnala 
di manifestation! del PCI. Que-
sto II programma del comi/l e 
degli Incontri-

COMIZI — Trastevere, Piaz
za 8. Coslinato, ore 18 (petro-
selll, A Pasquall, A Cipriani); 
S. Ijorriuo, ore IS (I.. Colom-
lillU); Piazza della Pace, ore 
18,30 (Capulo, Aiinilialll, Pa
squall): Drclma, ore 19 (Ma-
derchl, Rose, Flora): Maecare-
sc, ore 19 (liagnalo, Stabile); 
Uorgata Fldene, ore 19 (M 
U'ArcaiiRcll, CervD; Mario A-
llcata ore 19 (.lavlcoll, Cluflini); 
Castel Gluhlleo. ore 19 (Vlvla-
nl); Gramscl, ore 18,30 (Ferra-
ra. Clufflni); Pietralata, ore 
18 (Perna, G. prasca); S. Ma
ria Ausiliatrice, ore 18 (Torto
rella, Marietta): Tarhellamnna-
ca. ore 19.30 ((Marronl, Nata-
linl, L. Leprl): Prenesttno, ore 
18 (Brnclnl, S Giuntl); Villa 
Gordlanl, ore 18 (M Rodano, 
T. Costa). 

Romanina, ore 18.30 (F. Co-
stantlnt, Hlgnorinl): CinecltU. 
ore 18 (Tozzettl): Torplgnatta-
rn, ore 18 (Tromliadorl. Giier-
rn); La Rustlca, ore 18 (Buf-
fa) e prole/lone film: Pontc 
Mammolo. ore 20.30 (Modlea. 
Guerra): Civitavecchia. Piazza 
dCRll Erol, ore 19 (Rnnalli): 8. 
Severa, ore 20.30 (F Vltall): 
Anguillara. ore 20: Scacclatl. 
ore 21 (MammucarO: Zagarolo. 
ore 21,30 (Carassl): Frascati, ore 
19 (DI Giulio): Nettuno. San 
Giacomo. ore 20 (Quattruccl. 
Sugamo^to): Frattocchle, ore 
20 (Genslnl): Rocea Prlora. 
Colle di Fuorl, ore 20 (Cesa-
ronl); Castel Chlodato, ore 20 
(Bacchelll); Montorlo, ore 19.30 
(Pochettl): Monteflavlo, ore 
21 (Pochettl): Tivoll, ore 19 
(Coccla. Pozzllll, Gualdambrl-
ni) . 

INCONTRI — Forlanini, ore 
10 (Ingrao. Giordano, Giovanni 
Berlinguer, De Mpsls): Borgo 
Pratl. ore 9,30. casegglato <M. 
D'Arcangcll): Quartomlgllo, ore 
19 (R. Giuliani): Flnocchlo, 
ore 19.30 (E. Manclni): Borga-
ta Andre ore 11. donne (T. 
Co«ta): Porta S. Giovanni, ore 
18 (i;. FotlSt«stri. K. De MpsU) 
Nuova Tmcolana, ore 21, 
commerclanti (Caprltti, Ippo-
l lt l); Tor de' Schlnvl, ore 
20. dlbattito film scuola: Ma
cao, Via Mllano. ore 10. mer-
cato (\ Pasnuall): Macao, via 
Montebello. ore 11.30. mercato 
(A. Pasquall): 8. Basllio. ore 
13. mercato (Caprltti): F.NPAS 
sed> centrale (Gabhupglanl, 
Vetere): ATAC I.eca I.omhar-
da. ore 18.30. opera I (Glannan-
toni, Tesel): Abete. Via Prene-
stina. ore 13-14. operal (Morel-
II. Romoli): Cantlere Cogeco, 
ore 12 (Vendlttl): Cantlere Sa-
linl. ore 12 (Plrozzl, De Mpsls): 
S Marlnella. ore 18. ragazze 
(N. Borruso). 

Civitavecchia F.NF.L. ore 17 
(Ranalll); Anguillara. ore 10. 
clttadlnl (Marietta): Rlano I.a 
Rcwta. ore 20, clttadlnl (Villa): 
Nettuno. ore 20. commerclanti 
(Cochl): Ciamplno. ore 18. o-
peral (A Tlso): Albano. ore 
20, commerclanti: Ciamplno, 
ore 20. sul decentramento (*r -
matl. Rapo): Cecchlna. Monti-
pnano. ore 20.10. di»»attitii sul 
film: Tivoll, ore 10-11. merca
to (Panella.Po7/i l in: IRVING-
RVTAEI.. ore 12 (Catini. Filo-
«1): Masse!-Fcrgu«m. ore n -
11.30-17 (Catlnl FlloslV Poll-
eraflcn comm.. ore 12.30 (Ro-
m i n l ) : CAIT-Sud ore 12 30 
(Corradi): ESSOVICA. ore 
12.30 (Scacchl. Cs»««nlv GIMXC. 
ore 12.30 (Botticelli): Prima 
porta e Labaro. ore 18.30 (L 
Ventura): Via Monte Mar*ico. 
ore 18 e via Monte Resecone, 
ore 1*. ca«e*clato (p lmzzl ) . 

ASSEMBLER — CaBalottl. ore 
tfl. Comitate dlrettlvo e scru-
fatnrl e rapnre<ent»ntl di 1l*ta: 
*clHa ore 19. i w r a i W ' * d l *'" 
««one (Marra): Romanaz/I. Set-
tecamlnl. ore 17.30 

ALLE SFZIOHI 
• Le sezioni che hanno an-
cora b'sogno del facsimile 
possono ritlrarli presto i 
Centri zona. 
#Le stzioni potsono ritira-
rc In Federazlone 1 brac-
ciali distintivi per i rappre-
sanfanti di lista. 

Domani 
e sabato 
diffusione 
straordinaria 
dell'Unita 
Domani le sezioni di Roma c 

delta provincia effettucranno 
una diffusione straordinaria 
dell'* Unita ». mentre le sezioni 
C le cellule aziendali insieme a 
numerose * senoni terntoriali 
diffonderanno. sabato 12. l'Uni-
ta con il testo del discorso che 
II vice segretario del Partito. 
Enrico Berlinguer, pronuncera 
venerdl prossimo. in piazza San 
Giovanni, durante la grande 
Bkanifestazione di chiusura del-
la campagna elettorale. 

Pubblichiamo qui di scguito 

Culla 
La casa di Enrico e Anna 

Maria Bernabei c stata aide 
lata dalla nascita di una bim-
ba, che 6 stata chiamata Sa-
brina. Alia nconata c ai felici 
ganitori gli auguri degli amici 
dftl G. S. UISP Roma e del-

alcunt impegni di sezioni e di 
circoli giovanili per la diffu
sione di domani: Aurelio-Bra-
vetta diffondera 200 copie, No-
mentnno 150. Tuscolano 100, 
Primavalle 200. Vescovio 250, 
Borgata Andrd 250. Bulduina 
100. Campo Marzio 200. Centro 
120. Ksquilino 150. Trastevere 
150. Italiu 150. Vigna Mangani 
120. Monte Sucro 150. Vnlmelal-
IUI 140, Aguzzuno 150, «Mario 
Alicata» 200. Pietrnlatu 350. 
Tiburtina 400. Tiburtino III 300. 
Alessandrina 100. Torre Spnc-
cata 100. Centocelle 250. Quar-
licciolo 200. Torre Maura 120. 
Torre Nova 150, Tor de" Schia-
vi 230. Villa Gordiani 150, « Ni
no Franehillucci» 130. Appio 
Latino 150. Trullo 350. Ardeati-
na 120. Porta Medaglia 80. Gar-
batella 250. Aurelia 250. Monte 
Spaccato 150. Mazzini 100. Bor-
ghesiana 150. Borgnta Finoc-
chio 200. Romanina 150. Tor de' 
Cenci 250. Acilia 400. Ostia Li
do 400, Casalotti 150. Borgata 
Ottavia 180. Cassia 170. Prima 
Porta 150. Borgata Fidene 100. 

In provincia Montecompatri 
diffondera 350 copie. Zagarolo 
350. Albano 350. Ardea 80. Ti-
voli 300. Capena 80. Castel Ma-
dama 80. Ciampino 200, Colle-
ferro 250. Fiano Romano 80. 
Frascati 300. Grottaferrata 250. 
Guidonia 90. Ladispoli 100. Ma
rino 150. Monteporzio 120. Mor-
lupo 70. Nettuno 300. Palestri-
na 120. Pomezia 80. S. Mario 
delle Mole 100. Cava dei Selci 
70. S. Marinella 150. Segni 100. 
Valmontone 100. Velletri 200. 
Villa Adriana 120. S. Cesareo 
150. 

Un voto contro il malgoverno 
\ 

# Piu volte, in questi anni, la DC e stata messa sotto accusa per casi di 
corruzione e malgoverno. Alcuni suoi notabili si sono ritrovati pun-
tualmente in.vischiati in scandali, affari illeciti, ai danni dell'intera cit-
tadinanza. Proprio ieri il giudice ha aperto una inchiesta sul conto 
dell'assessore dc — ex missino — Pompei, per il dissesto finanziario 
dell'IRASPS (oltre 2 miliardi e mezzo di debit i) . Ma Pompei e soltanto 
I'ultimo nome della serie. 

In queStl ultimi tre anni alme-
no nove notabili della DC sono 
finiti sotto processo o sono sta-
ti al centro delle indagini della 
magistratura. Eccoli: Amerigo 
Petrucci, ex sindaco; Carlo Me-
rolli, assessore; Cini di Porto-
cannone, presidente dell'ONMI 
romana; Spartaco Paris, asses
sore alia Provincia; Giovanni 
L'Eltore, presidente dogli Ospe-
dali r iunit i; Luciano Feliciani, 
membro del consiglio d'ammi-
nistrazione degli OO.RR.; Ma
rio Allegretti, membro del co-
mitato romano della DC; Beni
to Cazora, assessore; Gerardo 
Agostini, ex assessore e attual-
mente sovrintendente all'Opera. 

# Manette e aule di tribunale hanno spesso costellaro I'ascesa di nota
bili dc ai vertici deM'amministrazione pubblica. Anche in questo vanno 
ricercate le cause del caos amministrativo, dello sperpero e del clien-
telismo. Bisogna dire basta alia corruzione. 

Gli elettori siano anche giudici 
Voto per il partito 
dalle mani pulite 
V0TA C0MUNISTA 

L'e\ federate missino Pompei, assexsore dc. 
uscente alia Nettezza urbana, con la ca-
mlcia ncra, come appare sui manifesti elet-
torali della DC con 1 quail ha Implastrato 
tutta la cltta 

Quattro banditi ieri mattina alle 10,30 in via Valtellina a Monteverde Nuovo 

Armati e mascherati rapinano 
50 milioni ad una gioielleria 
Uno e rimasto al volante, tre sono scesi e sono entrati nel negozio -« State fermi, se no fate la fine 
dei fratelli Menegazzo »- Buco nella vetrina «infrangibile» di Furst: scompaiono monili per 5 milioni 
«Non fate scherzi o vi fac-

clo fare la fine del fratelli 
Menegazzo»: la voce declsa 
e tagliente. la pistola spianata, 
uno dei tre banditi si e rlvol-
to con queste parole alle quat
tro persone — quattro uomi-
ni — che si trovavano nella 
gioielleria e che avevano fat-
to 11 gesto. un gesto solo, di 
ribellarsi. Da quel momento 
l'assalto e filato liscio: gli sco-
nosciutl hanno razziato pre-
ziosi per almeno 50 milioni 
(40 di un rappresentante che 
li stava mostrando al padrone 
del negozio, 10 di quest'ulti-
mo), poi sono fuggiti su una 
«1750» bianca e naturalmen-
te rubata. Non li hanno piu 
trovati nonostante i post! di 
blocco e le battute 

La gioielleria presa di mira 
si trova in via Valtellina 37. 
nel popoloso quartiere di 
Monteverde Nuovo. Vi si tro
vavano, verso le 10.30, quattro 
uomlnl: il proprietary. Re-
nato Mangione; un suo ami-
co. Amedeo Terenzi; un suo 
dipendente, Alvaro Accial e 
un rappresentante. Giovanni 
Cesarettl. Quest'ultimo era da 
poco arrivato; aveva appena 
deposto due valige piene di 

anelli, brillantl. bracciali, col-
lane: un valore dl almeno 40 
milioni. come si e detto — sul 
bancone del negozio e stava 
aprendole per mostrare il 
camplonario al Mangione. 

Proprio in quel momento 
sono entrati i banditi. Quat
tro. complessivamente; uno e 
rimasto al volante deU'auto 
— una «1750» tenuta con il 
motore acceso per tutto il 
tempo dell'assalto — e gli al-
tri tre sono piombati nel ne
gozio. Solo sulla soglia. in 
modo da non tarsi notare da 
eventual! passanti, si sono ca-
lati sulla faccia delle calze 
di naylon, scure; una volta 
richiusa alle loro spalle la 
porta, hanno spianato le pi
stole. Poi le frasi d'obbligo: 
«State buoni. questa e una 
rapina, tutti fermi»; ma non 
sono bastate, i quattro uomi-
ni hanno fatto quasi contem-
poraneamente un passo ver
so i banditi, come se voles-
sero reagire. 

E* stato meno di un attimo, 
quindi uno del tre sconosciuti 
— senz'altro il piu declso. for-
se II capo — ha allungato 
l'arma verso il gruppetto. 
« Questa e una pistola vera e 
fa male — ha urlato — state 
fermi e non fate scherzi. sen-
nd vi facclo fare la fine dei 
fratelli Menegazzo...». Non 
si e mosso piu nessuno dei 
rapinati. nel negozio; i quat
tro sono stati costretti contro 
il muro, hanno asslstlto in si-
lenzio alia conclusione della 
rapina. Uno dei banditi ha rl-
pulito le due vallgette, siste-
mando i giolelll in una borsa 
tenuta da un complice; poi 
ha chiesto le chlavi della cas-

saforte. Le ha chieste all'Ami-
ci che non le aveva; e lui 
non e stato a insistere, for-
se si era fatto tardi. nel ne
gozio poteva entrare qualcuno 
da un momento all'altro. 

«Andate nel retrobottega e 
non uscite prima di cinque 
minuti». ha ordinato uno dei 
tre ai rapinati; questi hanno 
ubbidito; quando sono tornati 
fuori. si sono resi conto che, 
prima di fuggire, i banditi 
avevano razziato anche I pla
teaux che erano in vetrina, 
altrl dieci milioni dl gioiellt. 
Hanno dato immediatamente 
l'allarme ed e cominciata la 
caccia: le «volanti» sono 
piombate nella zona, hanno 
istituito numerosi posti di 
blocco, soprattutto tra Tra
stevere, Monteverde e Por-
tuense. Un'ora dopo, una pat-
tuglia della Mobile ha nota-
to. in via del Colli Portuensi. 
una «1750 » argento che mar-
ciava a veloclta molto soste-
nuta; ha fatto cenno al gui-
datore di fermarsi ma questi, 
invece di ubbidire, ha accele-
rato. 

E' iniziato un inseguimento 
velocissimo. sul filo dei 140 
chilometri orari, in strade 
piene di passanti e di auto; 
poteva scapparci una disgra-
zia ma, per fortuna, tutto si 
e concluso per il meglio In via 
Oandiglio. dove la vettura 
fuggiasca e stata ragglunta e 
cost ret ta a fermarsi. I due 
giovani a bordo sono stati 
bloccati. Si chiamano Angelo 
Gallo e Francesco Pirgini ed 

. hanno entrambi 18 anni; non 
e stato difflclle stabilire che 
non e'entravano proprio con 
l'assalto alia gioielleria Per 
qualche tempo, comunque. li 
hanno sospettati di un altro 
colpo — quello alia gioielle
ria Gozzi. della Garbatella, av-
venuta ventl glorni or sono — 
perche 1'auto usata allora era 
probabilmente la < 1750» ar
gento. Ma erano Innocent! 
anche di questo; avevano sol 
tanto arubaton 1'auto che 1 
verl raplnatori avevano ab-
bandonato aU'estrema perife-
ria. Cosl sono finiti dentro per 
furto. 

Purto all'alba di ieri nella 
notissima gioielleria Furst, in 
via Veneto. Sconosciuti sono 
riusciti a incidere il crlstallo 
« infrangibile » (che aveva re-
sistito persino ad una bomba 
lanciatagli contro da altrl la-
dri, anni or sono) della vetri
na principale e a praticarvi 
un foro largo una declna dl 
centimetri. Poi uno di essl ha 
infilato un braccio aU'intemo 
riuscendo ad impadronlrsl di 
alcune spllle e di oggettl per 
amatori 11 cul valore non su-
pera I cinque milioni. II « col
po » e stato scoperto verso 
le 8 da un agente dl Pubblica 
sicurezza che stava passando 
per caso davanti alia gioiel
leria. 

Renato Mangione, proprietario della gioielleria rapinala 

Monteporzio 

Ancoro 
in arresto 

il compagno 
accoltellato 
dai fascisti 

Sono ancora in stato di aire 
sto il compagno Mauro Fiorelli. 
segretario della sczione comu 
nista di Monte Porzio Catone. 
e gli altn quattro compagni ag-
grediti dai fascisti. 

L'altra mattina. il pretore di 
Frascati ha ascoltato in ospe-
dale, dove e ancora ricoverato. 
il compagno Fiorelli; il sosti-
tuto procuratore della Rcpub-
blica. Santoloci. che sta curan-
do I'inchiesta, ha intcrrogato a 
sua volta gli altn compagni. 
Contemporaneamente il collcgio 
di difesa. composto dagli avvo 
cati. Tarsitano. Andreozzi, 
Summn. Zupo c Senello. si c 
recato dai procuratore De An
dre-is: l legali hanno sottolinea-
to come Fiorelli sia stato cotpi-
to alle spalle e gia questo 
esclude la rissa. hanno spiegato 
che il segretario della nostra 
sezione e stato. nonostante ci6, 
arrestato mentre i fascisti. che 
lo scorso primo giugno. hanno 
ferito sempre a Monte Porzio 
quattro antifascist!, sono liberi. 

Alia Cassazione 

Mogistrati 
denunciati 

dalla Procura 
per una 

conferenza 

La Procura della Repubblica 
ha inviato alia Corte di Cassa 
zione la denuncia per vilipen-
dio allordine giudiziario pre-
sentata da un privato contro 
due magistrate il dott. Fran 
cesco Misiani. giudice del tri
bunale di Roma e il pretore Er
nesto Rossi. I due magistrati il 
25 maggio scorso parteciparono 
ad una conferenza stampa in-
detta da un gruppetto extrapar-
lamentarc per protestare con
tro l'assegnazione del processo 
a carico di quattro giovani ac
cusal per un picchetto davanti 
alia Fiat di viale Manzoni. alia 
IV sezione del tribunale. Duran
te la conferenza stampa, se-
condo la denuncia, i due ma
gistrati avrebbero sostenuto che 
da anni i processi «politic! > 
vengono affidati alia quarta se
zione del tnbunale perche que
sta «risponde in pieno alle di-
rettive del padroni >. 

Ora la Corte di Cassazione 
dovra stabilire a quale distrctto 
assegnare il processo. 

Un altro scandalo si profi-
la all'orizzonte del sottogo
verno instaurato dalla DC in 
numerosi enti- e istituti roma-
ni. Una indagine giudlzlarla e 
stata aperta dai sostituto pro
curatore della Repubblica Do-
menico Sica sulla gestiona 
dell'IRASPS (Istituti riuniti dl 
assistenzn sanitaria e prote-
zione sociale). Presidente di 
questo istltuto e 1'ex federale 
missino Ennio Pompei, pas> 
sato nelle file dc e divenuto 
assessore nell'ultima giunta 
capitolina di centro-sinistra. 
Pompei fu nominato presiden
te dell'IRASPS dopo essere 
passato armi e bagagli nello 
scudo-crociato ed e attualmen-
te uno dei candidati dc che 
sta svolgendo una sfacciata e 
costosa campagna elettorale 
all'« americana». Fra l'altro 
Pompei compare in un mani
festo con tanto di camlcia 
nera: un richinmo al passato 
e al presente del « dinamico » 
dirigente democrlstiano. 

L'indagine del magistrato 
su Pompei e sull'IRASPS si 
e mossu in seguito a una in-
gente mole di debiti contrattl 
dall'ente per la gestione del-
l'ospedale trasteverino « Nuo
vo Regina Margherita», de-
nunciata dai nostro giornale 
il 16 marzo scorso. Lo sper
pero di danaro e i rapportl 
autoritari instaurati da Pom
pei aU'intemo dell'ospedale 
vennero successivamente ri-
presi da «Paese Sera» con 
altri gravi particolari e denun
ciati anche al consiglio regio-
nale dai compagno Berti. It 
dlbattito terminb con la de-
cisione dell'assemblea laziale 
di aprire una « indagine cono-
scitiva » sulla conduzione am-
ministrativa dell'IRASPS. non 
appena il « Nuovo Regina Mar-
gherlta » sara riconosciuto en-
te ospedaliero. 

Le vicende dell'IRASPS e 
il suo dissesto finanziario rl-
tornarono agli onori della cro-
naca in seguito al mancato pa-
gamento degli stipendl al 700 
dipendenti dell'istituto. Pom
pei e il quotidiano neo-fascl-
sta 11 Tempo cercarono dl 
scaricare ognl responsabllita 
sul comitato di controllo della 
Regione, reo di non permet-
tere la liquidazione del pa-
trimonio immobillare dello 
IRASPS e di voler mettere il 
naso nella gestions dell'ospe
dale « Nuovo Regina Marghe-
ritau. Fra l'altro, come ha ri* 
levato 11 comitato to reglonale,' 
oltre -300 milioni di acquisti 
sono stati fatti da Pompei a 
trattativa privata mentre la 
legge impone l'asta pubblica. 

I/inchiesta del magistrato, 
aperta ieri con l'interrogato-
rio del sottoscritto e del col-
lega Alfonso Testa di < Paese 
Sera », si centra oltre che sul 
300 milioni spesi al di fuori 
di un serio controllo ammi
nistrativo, su alcuni episodi 
che caratterizzano la gestione 
di Pompei. II primo riguarda 
le carriere-lampo di due inti* 
mi amici del presidente: 11 
dott. Giovanni Tosti Croce e 
il dott. Roberto Nardi. Que
st'ultimo e segretario parti-
colare di Pompei. Per spianare 
la strada ai due personaggi e 
stato addirittura modificato 
il iogolamento organico 

II secondo eplsodio riguarda 
la nebulosa posizione dl un 
altro « conoscente n di Pom
pei: l'attuale vice-segretario 
generate dell'IRASPS, Roma
no Di Giacomo, ex segretario 
del medico provinciale. Per 
diventare funzlonario dell'ente 
presieduto da Pompei e stato 
bandito un concorso-pubblico: 
unico concorrente Romano Dl 
Giacomo. Divenuto funziona-
rlo dell'IRASPS. Di Giacomo 
continuo a ricoprire anche 
l'incarico di segretario del 
medico provinciale, al cui uf-
ficio competeva il controllo 
dell'IRASPS, prima che su-
bentrasse la Regione. E' sta
to appunto durante questo 
controllo che sono state ap-
provate le delibere di Pom
pei per assegnare a trattati
va privata 300 milioni di ac
quisti. Inoltre, la prima deli-
bera dell'IRASPS di mettere 
in vendita il patrimonlo im
mobillare per pagare i debiti 
contrattl nella gestione falll-
mentare, venne approvata dai 
Comitato provinciale di assi-
stenza ospedaliera (l'organo 
di controllo) in seguito a una 
relazione e alle pressioni del 
medico provinciale. 

Al comitato della Regione 
non e rimasto altro che con* 
validare quella dedsione, ag-
giungendo perb delle precise 
norme. II ricavato dalla ven
dita degli immobili deve es
sere lmpiegato escluslvamen-
te per la costruzlone o l'am-
piamento di attrezzature ospe-
daliere. L'IRASPS deve atte-
nersi scrupolosamente - alia 
legge per quanto riguarda la 
assegnazione di appalti o lo 
acquisto di materiale. Pompei 
mat sopporta questi precis! 
controlli del nuovo organo 
regionale e per questo pro
prio nei giorni scorsi si e 
scagliato contro la Regione 

In cinque anni di am-
mimstrazione « pompeiana » 
1'IRASPS si trova sull'orlo del 
dissesto: la gestione del •Nuo
vo Regina Margherita* si e 
dimostrata non solo molto ne
bulosa ma un vero fallimento 
per la politica clientelare e 
autoritaria dell'ex federale 
missino. Fra l'altro non est-
ste alcun rapporto fra nu-
mero dei posti-letto e le spe 
se per la ple'.ora di primari 
e assistenti, tutti conoscenti 
di Pompei. 

Ora la parola e al magistra
to. L'indagine — attualmente 
nella sola fase cosiddetta « de
gli attl relativi aw — non sara 
certamente facile, tenuto con
to che 11 personaggio impli-
cato ha cominciato ad «agl-
tarsi» non appena ha sen-
tito alle sue spalle II resplro 
della giustlzia. 

t. C. 
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Poche righe per liquidare in tronco i 12 lavoratori 

Occupati i cinema Moderno 
dai dipendenti licenziati 

Alia base del grave provvedimento padronale vi e il tentativo dl 
« risparmiare » le paghe nei 4 mesi che le sale rimarranno chiu-
se per lavori di restauro - Proclamato per domani uno sciopero 

II cinema Moderno pretidiato dai dipendenti 

Da un uomo sorpreso a staccare manifesti del PCI 

Compagna aggredita a Ottavia 
Un altro grave episodio, nel 

clima di tensione e di violenza 
instaurato dalle destre in questa 
campagna elettorale. si e verifi-
cato ieri sera alia borgata Ot
tavia: una donna, la compagna 
Vera Mancini. e stata aggredita 
e seriamente ferita da un uo
mo sorpreso a staccare i mani
festi elettorali del nostro par
tito. In precedenza I'individuo. 
il trentenne Este Mario che la-
vora come tecnico alle dipen-
denze della FAIT, era gia stato 
invitato dai compagni della vi-
cina sezione Ottavia a desiste-
re dai suo incivile comporta-
mento. 

Ma si era allontanato solo per 

pochi attimi. tornando anzi ar-
mato di una spatola da murato-
re per continuare a raschiare 
i manifesti del PCI. Ed appunto 
con questo arnese veniva colpi-
ta violentemente la compagna 
Mancini che, trovandosi a pas-
sare, lo aveva nuovamente in
vitato a smetterla. Alle sue gri-
da intervenivano prontamente 
i compagni della sezione, che 
consegnavano l'aggressore alia 
pohzia. Per la compagna Manci
ni si e reso necessario il rico-
vero in ospedale. Oggi alle 19 
in via Domenlci Ciampaoli. luo-
go dell'aggressione. si svolgera 
una manifestazione popolare di 
protesta. 

VIV 
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Ol 

® CAMPIONARIA 
GEIMERALE 

GIORNATA 
DEI TRASPORTI 
E DEL TURISMO 

PALAZZO DEI CONVEGNI 

Sala A - Ore 9.30 

Convegno promosso in collaborazione 

con I'Ente Nazionale Gente dell'Aria 

sul tema: 

«// sisfema oeroporfvofe di Roma e i 

suoi itrturi svifuppi; collegamenti in-
f eroeroporf uali e con il centro orkmo* 

* 

Visite collettive di rappresentanti di 

enti turistici italioni e stronieri. 

* 

VISITATELA 

NEL VOSTRO INTERESSE 

I dipendenti del cinema Mo
derno e Moderno Saletta han
no occupato ieri le due cen-
trallsslme sale e sono scesi 
in agltazione dopo essere stati 
tutti licenziati in tronco assur-
damente, senza alcuna motl* 
vazione. I lavoratori non sono 
soli: ieri, lnfatti, hanno por-
tato la loro solidarieta alcuni 
rappresentanti delle commis
sion! interne del circuiti Ama-
ti, Gemini. Longobardl e ECI. 
I due cinema, sit! in Piazza 
della Repubblica, sotto i por-
tici dell'Esedra, appartengono 
alia socleta Moderno. presie-
duta dai dottor Carlo Navo-
ne, ammlnlstratore unlco. 

Nel glorni scorsi, I dodici 
dipendenti delle due sale, 
hanno rlcevuto una brevlssl-
ma e secca lettera (firmata, 
appunto, dai Navone) In cul si 
notlflca loro l'lnsplegablle 11-
cenzlamento. 

Poche righe, che hanno la-
sciato senza parole I lavorato
ri i quali, dopo anni e anni dl 
anzianita dl servizlo (per al
cuni. si tratta addirittura dl 
15 o 20) si sono vlstl cosl sbrl-
gatlvamente liquldatl. Secon
do alcune voci. il provocato-
rlo provvedimento padronale 
era in atto gia da tempo: la 
societa Moderno. infattl. sa-
rebbe dell'avvlso di rlmoder-
nare I due cinema (con una 
spesa che e stata preven-
tivata nell'ordlne dei 250 mi
lioni). Durante tali 'lavori. 
dunque, le due sale rimarreb-
bero inatlive per un periodo 
di circa quattro mesl e mea-
zo. Ovvlamente. durante que
sto periodo. la socleta avrebbe 
dovuto ademplere i suoi do-
verl. contlnuando a retrlbuire 
regolarmente i dipendenti. II 
licenziamento e. evidentemen-
te. un meschlno accorgimen-
to per risparmiare. come al 
sollto, sulle spalle del lavora
tori. 

Dl fronte a questa grave 
provocazione. i lavoratori non 
cederanno: per oggi e stato 
proclamato uno sciopero al 
quale sono invltatl ad aderire 
tutti 1 lavoratori lellesercizlo 
romano. 
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| VACANZE LIETE j 
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RIMINI - VILLA RANIERI - via 
delle Rose. 1 - Tel. 24.223 - vicino 
mare - (camere acqua calda e 
fredda) - cucina casalinga vera-
mente buona - gestione propria -
Bassa 1.800 - Luglio 2.400 - Agosto 
modici tutto compreso. 

RICCIONE - HOTEL MELODY -
via Santarosa. 8 - Tel. 42618 - nuo 
vo • posizione tranquilla - cucina 
bolognese - Trattamento familiare 
Stanze con bagno. balcone - Tcr-
razza vista mare, monti - prezzi 
convenientissimi - sconti ai gruppi 
numerosi - sconto 10% ai tesserati 
Prenotatevi subito. 

BELLARIA - PENSIONS CORAL 
LO - Tel. 49117 • A 30 metri mare. 
centrale - cucina casalinga • giu-
gno-sett. 1.900 - Luglio 2 400 tutto 
compreso. 

RIVABELLA - RIMINI - HOTEL 
BOOM - Tel. 54 756 • Vacanze fa-
volose - Un locale diverso - Nuo-
vissimo - sul mare - Camere ser-
vizi - telefono • balcone • ascen-
5ore - impianto stereo - Prezzi spe
cial! per inaugurazione - interpel
lated - Proprieta Direzione POZZI 

RIMINI - VISERBA HOTEL VA 
SCO - Tel. 38516 - sul mare - mo
derno - dai 1. al 15 luglio L 2 800 
complessh'e. 

CESENATICO - VALVEROE 
HOTEL EMBASSY - Viale Ca-
ravaggio - Tel. 0547 - 86124 - 50 m. 
dai mare • zona tranquilla - ca
mere con bagno - telefono - vista 
mare - prezzi modici - ottimo 
trattamento interpellated. 

RIMINI MARE HOTEL QUI 
SISANA - Tel. 24745 - Camere con 
loccia e servizi privati - balconi 
vista mare - ascensore - ottimo 
trattamento - Prenotate subito. 

MIRAMARE/RIMINI - PENSIO 
\'E VALLECHIARA - Tel. 32.227 -
IYanquilla - a 20 m. mare - Ca 
Tiere con e senza doccia. - WC 
balcone vista mare • ottimo trat
tamento - Bassa 1900 - Luglio 
2 500 - Agosto 3 000 - dai 31 al 
318 2.000 tutto compreso - con 
servizi L. 200 in piu 

BELLARIVA Dl RIMINI - PEN-
STONE GIUSEPPE VERDI - Via 
Fano 4 - Tel. 24 078 - conduzione 
familiare - vidnissima al mare -
prezzi convenientissimi - Interpel
lated. 

AVVIS1 SANITABI 

ENDOCRINE 
Stuff* • ftMtwne Mtfico oar M • 
tfagnotl • e n MIK "toto" «<»u»-
»$on! t atbolww MJIW 11 41 orlsiiw 

_̂. r OTBrinia, 
Cur* ImwciM. Intfelorl 

pr»poirmttflmenltll 
PIETRO dr. MONACO 

, vto M VtaiMto M, X. 47111* 
(«i from* TMtre MI'ORtn • Stnlo-
IM) Ora a-l2 | I f - l t . fotiri Ptr apa. 
(Now *t cnran» TMMTM. ••"•. •«*•) 
- R O M 16019 <M 22-1 I ' M 

ANNUNCI ECOnOMIC) 

i ) OCCASIONI L . » 

AURORA CIACOMETTI tvtnde 
TAPPETI PERSIAN!: AFCHAN 
tn1,M lire 72.0N • BOKARA 
2^**1,55 lire I3JM • BELUCISTAN 
1,44xfS lire 1f.PM • aUre mill* oc-
cailenll QUATTROFONTAItt 21/C 
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Quest a sera (ore 20) 
a Sloccolma ed in TV 
(sul primo canale) 
per la Coppa Uropo 

i " i i i i i , i " ; • " 4 J1 

II primo «tappone » ha rivoluzionato la classifica 

Michelotto non e piu leader, lo svedese ipoteca la vittoria finale 

La chiave della partita sara a centro campo - Mazzola promette faville, 
Domenghini e pronto a « spomparsi », De Sisti e Bertini faranno del lo-
ro meglio - Gli svedesi vanno presi sul ritmo (specie nel primo tempo) 

GIMONDIVINCE, PEnERSSON IN ROSA 
Felice in volata su 

Van Springe/ e Gosta 
Quarto Galdos - Poi a distacchi vari gli altri 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 8 

La Nazionale azzurra chiude 
dunque qui a Stoccolma la sua 
stagione '70*71; l'appuntamen-
to e per domani alio stadlo 
Raasunda dove l'attende la 
nazionale svedese. L'incontro 
e valido per la fase elimina-
toria del Campionato d'Euro-
pa, e sara anzi, per molti ver-
6i, decisive Solo la Svezia, 
ormai fuori gioco Austria e 
Irlanda, pud ancora impedirci 
la vittoria del girone e, quindi, 
l'accesso ai « quart! ». Chiaro 
che un risultato comunque po-
sitivo coi gialloblu. che tra 
l'altro devono ancora giocare 
a Vienna, faciliterebbe di mol-
to il compito degli azzurri. 

E' appunto dietro l'impor-
tanza effettiva ed immediata 
del match, dunque difficile e 
delicato, che Valcareggi si 
trincera per argomentare la 
validita delle sue note teorie 
conservatnei e giustificarne 
un'altra volta la fedele, rigida 
e cocciuta interpretazione. Per 
sostenere, in parole povere, 
che la vecchia ma collaudata 
ed esperta nazionale di Toluca 
e la sola adatta alio scopo, in 
grado cioe d'offrire tutte quel
le garanzie di ordine pratico 
che non si potrebbero invece 
pretendere, o sperare, da una 
Nazionale sperimentale, o an-
che solo riveduta e corretta. 
Squadra che vince insomma, 
non importa come, non si toe-
ca, e la amara esperienza di 
Cagliari (agrodolce si puo di
re, visto che di agrumi s'e 
trattato) si puo anche met-
tere tra due parentesi, o addi-
rittura dimenticare, con la co-
moda scusa, magari, che non 
aveva etichetta ufficiale. •; 

E' un'argomentazione stan-
tia che owiamente non regge, 
e che addirittura non sta in 
piedi, alia luce di un'immedia-
ta proiezione futura, quando 
cioe, una volta entrati nei 
« quart!», bisognera pur gio-
carli, e possibilmente vincerli, 
se vogliamo conservarci quel 
titolo che deteniamo. E sara 
certo molto piu difficile vince-
re dopo che qualificarsi ades-
so. A meno che, cid che pre-
sumibilmente va al di la delle 
speranze del pur tenace Val
careggi, non si intenda ricor-
rere ai « messicani» anche nel 
1972 e magari oltre. E allora 
non sarebbe stato 11 caso, pur 
senza rivoltare la squadra da 
capo a piedi (che a nessuno, 
nemmeno alia critica piu au-
dace, son mai venute di simili 
idee), di procedere ad una gra-
duale e giudiziosa politica di 
rinnovamento, di naturale ri-
cambio? 

Ma tan'e. Soprassetiiamo. 
Visto poi che questa volta lo 
ineffabile C.T. ha pure l'alibi 
della concomitante partita di 
Udine degli Under 23, che im-
pedirebbe quindi e comunque 
ogni pensabile travaso dei mi-
gliori nella Nazionale mag-
giore. 

Accontentiamoci dunque dei 
«messicani» e auguriamoci 
che siano almeno degni della 

I La situazione | 
PARTITE GIOCATE 

I Eire - Svezia 1-1; Svezia • I 
1 Eire 1-0; Austria - Italia 1-2; • 
I I ta l ia-Eire 3-0; Eire- I ta l ia i 
I 1-2; Svezia • Austria 1-0; I 

Eire - Austria 1-4. 
I CLASSIFICA I 
1 Italia 4 3 3 0 0 ? 
I Svezia 5 3 2 1 0 3 
I Austria 2 3 1 0 2 5 
. Eire 1 5 0 1 4 3 11 
I PARTITE DA GIOCARE | 

1
5 settembre: Austria - Sve

zia; 9 ottobre: Italia-Svezia; I 
10 ottobre: Austria-Eire; 27 I 
novembre: Italia-Austria. 

il 

• novembre: Italia-Austria. • 

fiducla del loro mentore. Non 
gli sara. ripetiamo, facile, ma 
devono provarcisi senza « chia-
gnere» e se necessario, con 
grinta. Ripetessero pari pari lo 
squallido primo tempo di Du-
blino, non v'6 dubbio che fini-
rebbero travolti e umiliati. 
Questi svedesi non saranno 
marziani, anzi non lo sono, 
macineranno football esaspe-
ratamente lento e un poco ba-
rocco (hanno cioe in dispregio 
geometria e rapidita) ma han
no fiato, fondo e doppia vita
l i ty 

E con noi, per via di Toluca, 
un poco ce l'hanno. Guai a 
cadere nelle loro panie, ad ac-
cettare il confronto metodico 
e compassato a centrocampo; 
finirebbero fatalmente con lo 
stroncare i nostri evanescentl 
centrocampisti, usciti teste e-
sausti dal campionato. Vanno 

presi quindi sul ritmo (specie 
iniziale), contrati rapidamente 
in verticale, sorpresi e stor-
diti con palle lunge e velocls-
sime che esaltino l'estro acro-
batico di Boninsegna e la in* 
cisiva potenza di Prati. 

E" in grado la nostra Nazio
nale di imporsi e di interpre-
tare questo tipo di gioco? E' 
quello che staremo a vedere. 
Per quanto riguarda le due 
«punte» i dubbi non sono 
molti e riflettono le loro at-
tuali condizioni di forma, buo-
ne per Pierino, forse legger-
mente scadute in Boninsegna. 
La chiave di tutto comunque 
sara un'altra volta a centro
campo. Mazzola, chiariti al-
cuni dettagli e non messa per 
una volta in discussione la 
sua leadership, promette fa
ville, ma si sa che tra 11 dire 
e il fare... Domenghini comun-

Stasera a Parigi (TV - ore 23,15) 

Duran Bouttier 
per I' europeo 

PARIGI. 8 
Carlo Duran ad una svolta 

decisiva della sua carriera: se 
domani sul ring all'aperto di 
«Roland Garros», a Parigi, 
riuscira a battere il francese 
Jean Claude Bouttier, sfldan-
te ufficiale al suo titolo euro
peo, potra pretendere di in-
contrare, titolo mondiale in 
palio, l'argentino Carlos Mon-
zon. In caso contrario, vista 
la sua eta (35 annl) la car
riera di Duran — almeno in 
campo internazlonale — po-
trebbe risultare praticamente 
terminata. 

Carlo Duran si trova a Pa
rigi da due giomi per prepa-
rare l'europeo. Lo accompa-
gnano la moglie e 11 mana
ger Bruno Amaduzzi. 

Ai giornalisti, Duran e ap-
parso estremamente ottimista. 
Sa che il combattimento e per 
lui decisivo e non lo nascon-
de. Ma e anche sicuro dei pro-
pri mezzi. 

« Voglio c devo battere Bout-
tier — ha detto — perchi in-
tendo giungere a incontrare 
Monzon per il titolo mondia
le. Mi sono preparato a dove-
re, come sempre e sono fidu-
cioso sull'esito del combatti
mento. D'accordo, tutti mi di-
cono che Bouttier picchia for
te. Ma per colpire deve anche 
scoprirsi: ed allora io ne ap-
profttterd ». 

«Come ritiene che si svol-
gera l'incontro? » 

- «Boutt ier dovra attaccare, 
6 ovvio, ed io di rimessa cer-
chero di accumulare punti. 
Sono convinto di poter vince-
re ai punti, dato che alia di-
stanza posso tenere senza pre-
occupazioni». 

Jean Claude Bouttier e na-
to 27 anni fa a Laval, in Bre-
tagna. Ha praticato numerosi 
sport, poi. dopo il servizio mi-
litare, esclusivamente il pugi-
lato. 

II libra d'oro di Bouttier e 
eloquente: 53 combattimenti. 
49 vittorie (di cui 35 prima del 
iimite). 3 sconfitte (2 da De 
Lima e una da Lonnie Harris) 
c un pareggio. Tra gli altri 
ha battuto per k.o. Tom Be-
thea. che fu awersario di Bvn-
venuti. - • 

L'incontro sara trasmesso 
dalla televisione italiana sul 
primo canale, a partire dalle 
ore 23.15. 

CARLO DURAN 

Pugliese lascia 
la Fiorentina 

FIRENZE, 8 > 
Come avevamo previsto O-

ronzo Pugliese ha chiesto e ot-
tenuto di essere sollevato dal-
l'incarico di allenatore della 
Fiorentina. La squadra viola 
nelle partite di Coppa Italia 
sara allenata da Mario Mazzo-
ni. che in giomata rientrera 
in sede da Casale. dove si tro
va con la squadra giovanile 
che partecipa ad un tomeo. 

que e pronto a spomparsi sino 
all'asfissia per il suo fedelissi-
mo amico, e De Sisti e Bertini 
faranno certo del loro meglio. 

II problema nascera magari 
nella ripresa se, come pare 
probabile avendolo forse pro-
messo, Valcareggi decidera di 
immettere Corso. La misura, 
suggerita da una ipotetica 
particolare situazione del 
match, potrebbe anche rivelar-
si logica ma, a parte la scelta 
del «sacrificato» (che salvo 
chiassosi casi di forza maggio-
re potrebbe anche essere « l'in-
difeso» Prati), come concilia-
re poi certe coesistenze, piu o 
meno forzate, con la necessa-
ria, fluida, equamente divisa 
nei suoi compiti e nelle sue fa-
tiche, armonia di centrocam
po? 

Risolto il problema, se si 
pud risolvere, non Ce dubbio 
che torneremo in Italia con la 
intera posta in palio. Perche 
per la difesa, bene o male, ci 
si arrangia. Zoff, Burgnich e 
Facchetti, considerati gli av-
versari, sono ancora garanzie 
e Cera pud dire la sua con 
sufficiente dignita. Non si 
tratta, in fondo, di fermare 
Pele o Jairzinho; al massimo 
puo lar pensare Kindvall, ma 
« soffre » Rosato, e gia l'ha di-
mostrato. 

Significativa, al proposito, la 
caccia spietata cui i fotografi 
di qui hanno stamane sottopo-
sto lo stopper azzurro: Rosato 
e l'uomo di Kindvall, e Kind
vall e l'uomo della Svezia. 
Solo Kindvall, dicono, pud 
battere l'ltalia, gli altri non 
contano, o contano poco. Meno 
esclusivista, owiamente, e E-
riksson, il C.T. gialloblu. Mi
ster Eriksson addirittura fa 
pretattica e solo in extremis 
rende nota la formazione (sen
za Axelsson e senza Selander 
entrambi acciaccati): 

SVEZIA: Hellstroem, Hult, 
Kristensson. Nordqvist, Grip, 
Svensson, Larsson, Eriksson, 
Kindvall, Johansson, Persson. 

Piu spiccio, in questo senso, 
Valcareggi: lui, a mezzogiorno 
in punto cava dalla tuta 11 so-
lito bigliettino che legge: Zoff, 
Burgnich, Facchetti, Bertini, 
Rosato, Cera, Domenghini, 
Mazzola, Boninsegna, De Sisti, 
Prati. Con Albertosi, Spinosi, 
Juliano, Corso e Gori in pan-
china e Niccolai e Bedin in 
tribuna. Non Ce altro, per og-
gi. Per domani, speriamo. 

Bruno Panzera 

Kim Soo Ki dovra pagare 
22 milioni perche rifiuto 
la rivincifa a Benvenuti 

MILANO, 8. 
Una sentenza della prima se-

zlone civile del tribunate di Mi-
lano ha posto fine, con la con-
danna di Kim Soo Ki al risarci-
mento dei daqni per 23 milioni 
dl lire, a una controversia sor
ts tra il manager di Nino Ben
venuti, Bruno Amaduzzi e il 
pugile coreano quando questi 
riflnto dl Incontrare in Italia, 
per una rivincita, Benvenuti 
che egli aveva battuto a Seul. 
L'incontro in Corea tra Benve
nuti. detentore del titolo mon
diale dei pesi medl, e l'allora 
sconosciuto Kim Soo Ki era 
avvenuto nel 1966 sulla base di 
un accordo con il procuratore 
del campione italiano Amaduz
zi su una borsa di S3 mila dol
lar! per Benvenuti. I-o sfldante 
coreano si impegnava, quaiora 
avesse vinto l'incontro come poi 
avvenne, ad incontrare in Ita
lia Benvenuti per un compenso 
di 20 mila dollar!. Una volta 
vinto il titolo. Kim Soo Ki non 
aderi all'invito di Amaduzzi a 
venire a Roma nell'ottobre 1966 
per la rivincita e scrisse al pro
curatore di Benvenuti di non 
voter piu sostenere l'incontro. 

One anni dopo. prima dell'in-
contro che Kim Soo Ki aveva 
accettato di dispntare in Italia 
con Sandro Mazzinghi. Amaduz
zi ottenne dal tribanale I'auto-
rizzazione a far sequestrare la 
borsa del pugile sudcoreano. 

SVEZIA 

Larson 

Prati 

ARBITRO: 
RADIO e 

\ 

Hult 
Nordqvist 
Erikson 

De Sisti 
Cera 
Facchetti 

Scheurer 
TV: radio 

dalle 19,55 

Hellstrom 

Grip 
Kindvall 

Boninsegna 
Rosato 

Zoff 

(Svizzera) 
e televisione 

Kristenson 
Svensson 

Johansson Persson 

Mazzola Domenghini 
Berlin! 

Burgnich 

ITALIA 

in diretta a partire 

A proposito di un'inaugurazione 

Vallelunga 
per pochi? 

La CVP ha posto il veto alia disputa della gara 
di F.2 di domenica prossima, perche inefficenti le 
misure di sicurezza - La Regione chiamata in causa 

La Commissione provinclale 
di vigilanza ha intimato l'a al
to la» aH'ACI per la disputa 
della gara di F 2. prevista 
per domenica prossima alio 
Autodromo romano di Valle-
lunga. La CPV sostiene che 
mancano misure efflcienti di 
sicurezza per il pubblico, stan-
te quanto accaduto il 2 giugno 
in occasione del Gr. Pr. della 
Rcpubblica. dove centinaia di 
spettatori. dopo aver travolto 
la rete che delimitava il prato 
a pagamento. avevano attraver-
sato la pista, proprio mentre 
stava per aver inizio la corsa. 
' Le ragioni della Commissio

ne sono sacrosante. 1'incolumi-
ta degli spettatori va salva-
guardata. Quel che ci sorpren-
de e che non si siano resi 
conto prima della inaugurazio-
ne del rinnovato Autodromo, 
della inadeguatezza di tali mi
sure di sicurezza. cosl come dl 
tutta la precarieta dei servizi 
di Vallelunga 

Strade di accesso all'Auto-
dromo niente affatto funzionali. 
posteggi inesistenti. servizio di 
sorveglianza agli ingressi asso-
lutamente inefflciente (indivi-
dui che entravano dopo un so
lo: « Buonasera ingegnere »), 
tribune dichiarate non agibili 
e poi invase da migliaia di 
spettatori. con gran pericolo 
per la loro incolumita. Pruden-
za avrebbe voluto che quel la 
inaugurazione venisse rinviata 
a lavori ultimati, questo per 
dar modo di assistere, con 
buona pace di tutti. alio spet-
tacolo dei bolidi rombanti, sen
za correre l'alea di incident!. 

Ora la milanese scuderia 
Madunnina, organizzatrice del
la gara dt domenica prossima, 
si e immediatamente preoccu-
pata di sopperire alle manche-
volezze denunciate dalla CVP, 
provvedendo alia recinzione del 
prato a pagamento con reti piu 
robuste e dichiarando che il 
servizio di sorveglianza sara 
intensiflcato. Questo e encomia-
bile. ma e ovvio che lo scrupolo 
le sara venuto in quanto ha gia 
sborsato diversi milioni per l'in-
gaggio dei pilot! italiani e 
stranieri che dovrebbero pren-
dere parte alia gara. 

Dunque questa gara si deve 
fare? Certo. ma previo so-
pralluogo della stcssa Commis
sione. mettendo da parte ogni 
e qualsivoglia interesse econo-
mico ci sia in hallo c accele
rando. nel contempo, tutte 
quelle pratiche inerenti il per-
messo di agibihta delle tribune. 
altnmenti o e w vanno chiu-

Non c#e un campo sportivo o una zona di verde per 300 mila romani 

TUSCOLANO: UN QUARTIERE D0RMIT0RI0 
Su 160 ragazzi esaminati 137 sono affetti da malformazione dello scheletro 

se, o il pericolo di una «in-
vasione 9 delle stesse rimane 
(ci risulta che la Prefettura 
dette il suo benestare sin dal
la vigilia delle gare del 2 giu
gno). 

Ma in fatto di agibilita e 
chiamata in causa anche la 
Regione, attraverso 1 suoi as-
sessorati competent! (all'urbani-
stica e alio sport), che dovran-
no dare 11 loro parere, questo 
per non ripetere Tesperienza 
del Velodromo olimpico. che 
sta sprofondando, come noi ab-
biamo scritto a piu riprese. 

Non mancano poi neppure 
puntualizzazioni sulla pista, so-
prattutto per quanto riguarda 
la curva dei « Cimini» Tutti i 
piloti il 2 giugno. a comincia-
re da Regazzoni, Siffert ed al
tri. hanno fatto presente che 
mancavano segnalazioni effl
cienti proprio in quel punto. 
cosa di cui dovra quindi sin-
cerarsi la CVP 

Ma ora veniamo alia nota 
piU dolente: 1 prezzi di acces
so. II 2 giugno l'ingresso al 
prato (che sara poi il settore 
piu affollato. anche se la pi
sta non e ben visibile. e sareb-
bero quindi necessari altri la
vori adeguati). sembrava do-
vesse aggirarsi sulle 1.500 lire: 
poi gli spettatori si trovarono 
di fronte alia sorpresa delle 
3 000 lire. Ci sembra proprio 
che l'ACI abbia esagerato, 
tanto e vero che anziche spen-
dere le 3 000 lire, furono in 
molti a riversarsi nella gratui-
ta colllnetta alle spalle del 
prato anche se della corsa vi-
dero ben poco. -

Per la gara dl domenica 
prossima. sempre che la CVP 
e la Regione diano il loro be
nestare. ci risulta che l'ACI 
non ha alcuna intenzione di ri-
vedere i prezzi anzi. se l'agi-
bilita delle tribune arrivera 
per tempo, il prezzo per acce-
dere alle stesse sara di 5 000 
lire. Insomma si tratta di som-
me proibitive. tenuto conto 
che alle stesse va aggiunto il 
consumo della benzina. il no-
tevole disagio per raggiungere 
Vallelunga. la questione del 
parcheggio e il problema del 
rientro a Roma Non credia-
mo proprio che l'ACI abbia 
rinnovato 1'Autodromo con lo 
intento di riservarlo a pochi 
privilegiati Insomma. se si 
vuole che il pubblico continul 
ad affluire in massa. cosl come 
fece il 2 giugno (gli spettatori 
si aggiravano sui diecimila). 
una giusta politica dei prezzi 
<:i imoonp. altrimeni la curio-
sita di un giorno si tramti-
tera in delusione e Vallelunga 
rimarra ai soli, privilegiati 
i ineeimeri » 

Giuliano Antognoli 

Se ana citta come Brescia o 
come Livomo e Pisa messe as-
•ieme fosse totalmenie sprowl-
«ta di verde. di teatri. di ospe-
dali. di biblioteche. di atirez-
zature sportive e contasee su 
servizi social! del tutto primi-
tivi (quando non esistenti del 
tutto). se il Comune, per far 
respirare un po' d'aria buona 
agli abitanti. avesse costruito 
un montarozzo dl terra di ri-
porto piantandov! qualche al-
berello anemico, bet) nessuno 
crederebbe— a tutto questo. • 

Eppure a Roma dl citta co
me Brescia o come Llvorno c 
Pisa messe assieme ce ne sono 
parccchte Una dl esse si chia-
ma Tuscolano, ammlnistrativa-
mente parlando non si denoml-
na Comune ma Cireoscrlziooe. 
la VII per 1'esattezza, e I suoi 
abitanti si awicinano a tre-
centomila 

II Tuscolano. per la verlta, 
non e una citta ma un agflo-
merato dl case dormitotio. lo 
gran pane ediflcato nel dopo-
guerra airinsegna della plO 
brutale speculazione, nel di
spregio piu assoluto non solo 
delle regoie dell'ediiizia ma del 
rispa4»B delle pia elementari 

esigenze dell'uomo. E le conse-
guenze si sono fatte sentire. 

Un'indagine condotta su 327 
alunni delle scuole elementari 
ha dimostrato che ben duecen-
to sono affetti da forme di
verse di paramorftemo (in pa
role povere da malformazionl 
dello scheletro quali scapole 
alate. piattismo. scoliosi, de-
viazione del badno, ecc) . Nel 
maschi esaminati (tutti ragaz
zi dal died a! quindici anni) 
il risultato e stato addirittura 
sconvolgente: 137 su 160 sono 
risultatl affetti da alterazionl 

Ma non e'e da meravigliarsl 
quando si tenga conto che, in 
certe zone del quartiere. la 
densita della popolazlone su-
pera I 1500 abitanti per etta-
ro contro i 300-500 che I ma
nual! di urbantatica indlcano 
come il massimo nelle zone al* 
tamente Intensive dal punto dl 
vista edilizio 
- Non e'e da meravigliarsl 
quando II verde e tabo e guai 
a chl s'azzarda ad awlclnarsi 
come nel caso della Villa Ei-
naudl Non e'e da meravigliarsl 
sapendo che le uniche attrezza-
ture sportive degne di questo 
nome sono quelle private del 

preti (e altre che sono In co-
struzione proprio attaccate a 
Villa Einaudi ma sono della 
Banca d'ltalia. che naturalmen-
te si guardera bene da! met-
terle a disposizione dei giova-
ni della Circoscrizione). 
' E a questo punto bisogna 

sottolineare. ancora una volta. 
che quando si parla di attrez
za ture sportive libere per tutti 
non s'intende it campetto di 
calcto che. di tanto in tanto. 
qualche assessore in cerca di 
voti riesce a far costrulre ma 
II complesso sportivo che va 
dalla palestra alia pista per 
atletica. dalla piscina ai cam-
pi per il tennis la pallacane-
stro. la pallavolo, dal servizi 
igienici all'ambulatorio per le 
cure di primo intervento. alle 
aule per le Iezionl teoriche. 
tutte cose che in un quar
tiere come il Tuscolano (ma non 
solo il Tuscolano) sono di la 
da venire. 
" E II grave e che, in genera-
le, vl sono situazionl talmente 
compromesse da rend ere assai 
difficile poter rimediare anche 
quando si volesse, a meno che 
non ai Intervenga al piu pre

sto e con criterl totalmente 
nuovi. che partano da una vi-
sione urbanistica. che I'attuale 
centro-sin'Jitra e Incapace dl 
avere. • 

Ecco perche ci appare abba-
stanza ingenua la pubblicita 
che I com pagn I socialist! (non 
ce ne vogliano per questa sot-
tolineatura) vanno facendo su 
alcuni quotidian! per illustrare 
la loro valutazione del proble
ma urbanistico « una casa uma-
na in un amblente umano per 
tutti*, valutazione giusta e 
belllssima. non e'e che dire. 
Ma che senso essa pu6 avere 
quando la DC. prima e il cen-
tro-sinistra dopo hanno dimo
strato. almeno sino ad oggt. di 
non aver affrontato (diciamo 
affrontato. non risolto che non 
pretendiamo tanto) II proble
ma alia radice? Questo e 11 
punto! 

In un documento della Se-
zione romana di Italia Nostra 
si dice testualmente a propo
sito delta zona ad ovest del Te-
vere: «La citta eresce senza 
un piano E* Inutile dire che II 
"Piano" estate perche Roma • 
dotata di un "Piano regolato-

re". Questa e pura mistiflcazio-
ne. Non solo 11 ' Piano" regola-
tore e insufflciente in se. ma II 
Comune di Roma non attua 
neppure con ordine e in modo 
equilibrato ci6 che proprio il 
Piano regolatore ha promesso. 
II Comune non ha mai fatto e 
rifluta di fare un pur semplice 
piano, ordinate e comprensibi-
Ie che serva per attuare nel 
tempo II suo "piano regolato
re". Infatti, nel Piano regola
tore e scritto, detto, disegnato 
che ogni abitante avra a di
sposizione scuole, parchL par-
cheggi, arte sportive in una 
cert a proporzione Ma si rea-
lizzano ogni anno tante case. 
pochi^sime scuole. pochlssiml 
parchi. ecc E evidentemente 
pio facile concedere ogni anno 
infinite iicenze edilizie agll spe
cula tori lasciando la popolazlo
ne in difflcolta sempre pin gra-
vi. non rispettando mai. anno 
per anno, le proporzionl stabi-
lite per abitanti e servizi a. 

Ma l'awenire potra • dovra 
essere diverso se la nostra al-
ternativa prevarrA 

Carlo Giuliani 

Lazio - Catanzaro 
De Martino 

La Inizio ha completato la 
prepa razione per I'amichevole 
di domani sera a Napoll in vl-
st» del match di sabato <era 
(ore 21) col Lugano per la 
coppa delle Alpi. Ai due incon-
tri assistera il neo allenatore 
Marstrelli. 

Oggl invece la De Martino 
della Lazio glochera al Fla-
minio (ore 17) contro il Catan
zaro puntando alia vittoria per 
ragginngere le flnall: oltre alia 
vittoria del biancazznrri pero 
vara necessario che 1'attnale ca-
polista Foggia perda a Cagliari. 

Dal nostro inviato 
FAIiCADE. 8. 

II tappone dolomitico e di 
Gimondi, il Giro (salvo im-
previsti) di Gosta Pettersson 
che stasera guida la classifica 
con 1*34" sul «gregario» Co
lombo, 2'01" su Van Springel, 
3'29" su Galdos, 5*19" su Schia-
von. Sara la prima volta, nel
la storia dpi ciclismo, che uno 
svedese sfilera in maglia rosa 
nel carosello di giovedi pros-
simo al Vigorelli di Milano. 
Niente, proprio niente da 
obiettare: Gosta e stato l'atle-
ta piu regolare, piu resistente 
deirintero campo e merita 
ampiamente i fiori del trionfo. 
Era uno dei massimi favoriti, 
no? Lo era, e ha tenuto fede 
alle promesse, misurando il 
passo giorno per giorno fino 
ad uscire dal guscio nel mo-
mento cruciale. 

Michelotto aveva una spe-
ranza e l'ha perduta oggi. In 
difficolta sulle Tre Croci, si 
e smarrito sul Pordoi, e crol-
lato prima del Valles ed ha 
concluso col capo fasciato dal 
quale usciva sangue, conse-
guenza di una caduta assas-
sina (scoppio di un tubolare) 
lungo il viottolo a picco che 
conosceva metro su metro e 
che l'ha tradito, ferito ed umi-
liato. E chissa se domani Clau-
dio sara in grado di prose-
guire. 

Precipita Michelotto, precl-
pita Moser, si difende egre* 
giamente Colombo, guadagna-
no posizioni Schiavon, Gimon
di, Vianelli, Houbrechts, e-
merge Gosta Pettersson, re-
trocedono ulteriormente (una 
figuraccia) Bitossi, Motta e 
ZUioli, e dopo i complimenti 
a Gosta, vogliamo elogiare 
Colombo che invece di tro-
vare un amico in Bitossi ha 
trovato un nemico, un « capi-
tanon che ha dimenticato la 
fatica, i sacrifici, l'abnegazio-
ne del suo scudiero in tante, 
molteplici occasioni. 

Meglio le Dolomiti del Gross-
glockner in tutti 1 sensi. Un 
bravo a Schiavon, Vianelli, 
Panizza, Maggio, Cavalcanti e 
Giuliani, ewiva gli umili, in
somma, e il riconoscimento a 
Gimondi di avere ancora san
gue nelle vene, di non essere 
un arrendevole, un debole, un 
rassegnato. E' un Gimondi che 
perde il Giro per la crisi di 
Potenza, un Gimondi non piu 
con l'acuto del tenore, ma che 
figura nel mazzo dei miglion, 
un Gimondi che vince le vola-
te di S. Vincenzo e Faicade, 
un uomo di carattere che for
se andra al 'Tour" per subire 
la supremazja di Merckx ma 
anche per togliersi qualche 
soddisfazione. Al contrario 
vincendo il Giro, preferirebbe 
riposare Gosta Pettersson il 
quale si rimette perb alle de
cision! dei suoi dirigenti. 

E ora vi dobbiamo 1 detta
gli della diciottesima tappa 
che ha avuto il suo antefatto 
nell'agitata notte dl Tienz. 
Voleva abbandonare la SCIC. 
per dirvene una, e il signor 
Elio Cosatto era venuto nel 
nostro albergo per dichiarare: 
aRitiro la squadra. La giu-
ria ha colpito con eccessiva 
severita e sospetta discrimina-
zione 1 mlei ragazzi. Sono ln-
dignato: il ciclismo sta di-
ventando un baraccone.„ ». La 
notte, come si dice, porta 
consiglio, e la carovana ha 
lasciato l'Austria a rangni 
completl. «Proseguiamo il 
Giro — informa il comunica-
to della Cosatto — per le 
garanzie date dall'inchiesta 
chiarificatrice in corso; per 
sensibilita nei riguardi della 
organizzazione; per aderire 
alle richieste dei corridori e 
del personate tecnico che an-
novera nomi gloriosi quali 
Gino Bartali e Diego Ronchi-
ni». 

I dettagli. Gimondi parte 
arrabbiato, indispettito. Lo 
hanno accusato di aver scaia-
to il Grossglockner insieme 
a Gosta Pettersson e Van 
Springel con 1'unico scopo di 
danneggiare Michelotto, di 
essere un alleato dello svede
se e del beiga. E" furente, Fe
lice, e bisogna calmarlo. At-
traversiamo la frontiera, tor-
niamo in Italia con un cava-
here solitario (Poloni) awan-
taggiato dl circa otto minuti, 
che gli permette di svettare 
sul passo delle Tre Croci. ma 
con un margine ridotto a 
1*55" nei confront! di Fuente. 
staffetta del gruppo fraziona-
to. Da notare (durante la sa-
lita) un attacco di Gosta Pet
tersson e Van Springel, rim
med iata risposta di Galdos, 
Houbrscht e Gimondi e il 

chi ha naso tifia 
DREHER 

WSP 

F E L I C E G I M O N D I ha con-
quistato una bella vittoria 
nel primo tappone dolomitico 

successlvo recupero di Miche
lotto. 

Discesa su Cortina e quindi 
il Falzarego nel quadro - di 
un paesaggio scarno, comple-
tamente roccioso. II plotone 
batte la fiacca, e Poloni e pri
mo anche sulla seconda mon-
tagna seguito ancora da 
Fuente (a l'lO"), Ritter, Fari-
sato, Primo Nori e Lopez Car-
ril (a 1*25"); da Basso (a 
1*55") e dagli altri (a 205"). 
Gi£i verso Pieve di Livinal-
longo Mori, Ritter, Farisa-
to, Fuente, Basso e Maggionl 
raggiungono Poloni. E inizia 
il Pordoi. Cede Poloni. avan-
zano Urbani, De Blaeoe, Zu-
bero, Lopez Carril, Poggiali e 
Crepaldi: 12 uomini al co-
mando, e finalmente si muo-
vono i campioni, si fanno vi-
vi Gimondi. Gosta Pettersson, 
Van Springel, Michelotto in
sieme a Colombo, Vianelli, 
Galdos, Schiavon. Panizza, 
Houbreckts. Cavalcanti, Giu
liani, Delia Torre, Swerts e 
Poppe che vanno sui primi. 

II Pordoi e pero un colpo 
alio stomaco di Michelotto 
che rimane staccato di 1*40" 

rispetto a Gosta Pettersson, 
Van Springel. Gimondi. Co
lombo, Basso (primo sotto il 
telone del gran Premio della 
montagna) e compagnia. An 
cora piu indietro Aldo Moser 
che naviga a 2'35" con Mot
ta, Bitossi e Zilioli. Ancora 
una picchiata (a Predaz?o il 
ritardo di Michelotto e dl 
3'25", quello di Moser di ol
tre T) e ancora una salita, 11 
Passo Valles Farisato, il ge 
neroso, ottimo scudiero di 
Gosta, fa l'andatura per il ca-
pltano: la pattuglla di testa 
si sbriciola, e compiuto il 
suo dovere, Farisato tira il 
fiato. Ormai. sulla stradina 
bianca del Valles. lo svedese 
pare in groppa al cavallo vin 
cente del Giro 

II Valles e un budello di 
gente e di macchine. Nelle 
vlcinanze del culmlne, scatta 
Van Springel, rispondono Go
sta Pettersson, Gimondi. recu-
perano Galdos, Poppe. Hou
brechts e Schiavon. II quarto 
traguardo di montagna se lo 
aggiudica Gimondi. poi il tuf-
fo su Faicade: un'avventura. 
una discesa da brividi. e ruz-
zolano Poppe e Houbrechts. 
schivati da Schiavon e cade 
ferendosl alia testa il povero 
Michelotto 

Finale a quattro. Gimondi 
prende la ruota di Van Sprin
gel e lo scavalca. Terzo Pet
tersson. quarto Galdos, e alia 
spicciolata Zubero, Schiavon. 
Colombo, Lopez Carril. Caval
canti. Distacchi enormi, Mi
chelotto a 9'41". Moser a 
2ri8". 

E sentiamo il nuovo «lea
der)), il taciturno. prudente 
Gosta: «Domani sara dura e 
dovr& tener d'occhio Van 
Springel. Elemento pericolo^ 
so, scaltro temibile». Sentia
mo Gimondi: 

«I1 Giro e di Gosta. Mi 
spiace per Michelotto. Ma co
sa dovevo fare? Se sto fermo 
mi danno del bidone, e sic-
come ero in buone condizio
ni ho lottato per vincere a 
Faicade. ho lottato per me 
stesso, mi capite». E Miche
lotto balbetta e quando si ri-
prende dallo «choc». com-
menta: «E' la vita. Non ho 
dormito, stavo male fin da 
stamane. una foratura ha pro 
vocato il capitombolo...» e 
non aggiunge altro. si tocca 
il capo e la maglia rosa che 
ha tenuto per dieci giornato 
e che ha perduto sulle strade 
di casa. 

Domani. l'ultimo «round » 
dolomitico da Faicade a Pon 
te di Legno. una gara di 172 
chilometri col S. Pellegrlno. 
il Costalunga. la Mendola e 
il Tonale. quattro arrampica-
te che possono lasciare tracce 
in classifica, ma come affer-
ma Gimondi il Giro e nelle 
mani dello svedese di Piero 
Ferretti e Alfredo Martini. 

Gino Sala 

II Giro in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Gimondi (Salvarani) che 
compie i km. 195 In ore 6.1V21" 
alia media di km. 31.M5; 2) Van 
Springel (Molleni) s.f.; 3) Pet
tersson Gosta (Ferretti) s.t.; 4) 
Galdos (Kas) s.t.; 5) Zubero a 
14"; 6) Schiavon a 17"; 7) Co
lombo a 35"; I ) Lopez Carril 
s.t.; 9) Cavalcanti s.t.; 10) Mag
gionl a 110"; 11) Poppe a 1'17"; 
12) Houbrechts a 1'25"; 13) Pa
nizza a 1'30"; 14) Vianelli s.t; 
15) Basso a ?35"; 16) Urbani 
s.t.; 17) Poggiali s.t.; IS) Farisa
to a 4'29"; 19) Giuliani a 4'44"; 
20) Fuente a 4'57"; 21) Paolini 
a 5'3t"; 22) Waglmans a 6'54"; 
23) Swerts s.t.; 24) Rilter s.t.; 
25) Rota a 7'37"; 26) De Blaere 
a 7'3S"; 27) Mori P. a 1*12"; 
21) Michelotto a 9M1"; 29 )Poli-
dori s.1.; 30) Sorlinl a 13*11"; 
31) Perurena a H'42"; 32) Soar 
bozza a 21'1t"; 33) BenfaHo s.t.; 
34) Moser A. s.t. 

Si e ritirato Simonetti. 

Classifica generale 
1) Pettersson G. in 07 ore 

*7'07"; 2) Colombo a 1'34"; 3) 

Van Springel a r O I " ; 4) Galdos 
a r 2 9 " ; 5) Schiavon a 5'19"; 
6) Vianelli a 5'55"; 7) Hou
brechts a 6'03"; 8) Gimondi a 
7'26"; 9) Michelotto a 7'39"; 10) 
Paolini a 9*05"; 11) Panizza a 
11' 54"; 12) Cavalcanti a I ? ! * " ; 
13) Giuliani a 16'4t"; 14) Lopez 
Carril a 17'55"; 15) Maggioni 
a 20'34"; 16) Moser A. a 2T3t"; 
17) Farisato a 22*24"; 11) Wagl
mans a 2 r 4 1 " ; 19) Polidori 9 
lYW; 20) Bitossi a 3C16". 

Gran Premio 
della Montagna 

1) Fuente (Kas) punti 290; 
2) Vianelli (Dreher) 271; 3) 
Mori P. (Salvarani) 190; 4) Fa
risato (Ferretli) 140; 5) Gan-
darias (Kas) 110); 6) Polidori, 
Lopez Carril 100; • ) Poloni H ; 
9) Gimondi 70; 10) Sorlinl M ; 
11) Davalcanti, Boifava, Tosal-
lo. Basso e Ritter SO; 14) Rata, 
Santambrogio, Houbrechts, Bel
lini, Van Springel e Pettersan G 
30; 22) Bitossi, Swerts, Panizza, 
Urbani, Chiappano 30; 27) Motta, 
Morotti e Uribezubia 10. 

Dal « GIRO» la cariosity del giorno 

CENTRO aRREDAMENTO MORiU 

Comm AORIANO 
Ufflci ad aapostxlMM: Ht35 LISSOME 

Vials Martirl tfatla Ubart*, 103 • Tatefano 039/41«33 
ESPOSIZIONE VISIBILE ANCHE NE] GIORNI FESTIVI 

Giuseppe al Tour 
con Maddalena? 

' FALCADE, 8 giugno 
Giuseppe Brunelll e l'auti-

sta piu invidiato del- Giro. 
Egli pilota Infatti la vettura 
che ospita la coppia pubblicl-
taria della Dreher (Mike Bon-
giorno e Maddalena Trach-

sel), invidiato soprattutto per
che ha modo di essere vicino 
alia graziosa fotomodella, e 
perche ha ricevuto una pro-
posta di partecipare al Tour 
insieme alia ragazza elvaUM 
dagli occhl verdl. 
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Un altro atto d'accusa contro la politico del governo e degli amministratori capitolini 

Da Boma a Sidney per il lavoro 
«Da anni ho un diploma, ma inutilmente 
Sinora la capitate era stato un centro di attrazio'ne degli immigrati - Fenomeno nuovo • Oggi l a« Galileo » parte da Napoli 
con 1500 fra lavoratori e famiglie verso I'Australia - 300 so no romani - «Non abbiamo nessun contratto di lavoro, an-
diamo alia ventura...» - «Ci hanno promesso comunque un posto... Ci portano la senza pagare il biglietto e dovremo 

fermarci almeno due anni.. .»- « Se posso non torno piii...» - L'ingaggio, tante speranze e prime amarezze 
Nostro servizio 

NAPOLI, 8. 
Sono partiti Jn trecento da 

Roma, tuttl emigrants per un 
viagglo «all'altro capo del 
mondo»: in Australia. La 
magglor parte giovani, operal 
e tecnlci. « Lavoro non si tro-
va», questa la motlvazione 
prima della decisione dl ab-
bandonare tutto, di ricomin-
ciare daccapo, lontano da qui. 
Lasciano una citta, un paebe, 
in c u i n o n e posslbile per 
tuttl un Insenmento sooiale, 
un lavoro e un salario ade-
guato, un livello di vita aceet-
tabile. « L'Australia e una ter
ra ancora vergine, un paese 
giovane... lavoro ce n'e per 
tutti... e ben pagato i>. Parto-
no con uno spirito « da pio-
nieri», con tanto coiaggio e 
con tante lllusioni. Labciano 
Roma (ed e un fatto nuovo 
per la capitale che ha sem-
pre svolto invece un ruolo 
di centro di attrazlone e di 
immigrazione) anche perche 
u non ci si puo vivere », per
che e una citta disumana, alie-
nante, nemica, e per questo, 
dicono di aver scelto I'Austra
lia, Sidney. «Li c'e il verde, 
gli asili, le scuole, belle ca
se... ce l'hanno mostrato al-
l'ambasciata, sui dephant». 
Ma la realta che li attende 
e ben diversa da cib che ap-
pare sui manifest! turistici. 

Gli emigranti romani si sono 
imbarcati a Napoli sulla « Ga
lileo Galilei »; il transatlanti-
co salpera domanl e fra un 
mese attracchera al porto di 
Sidney. 

Partono insieme ad altre cen-
tinaia di lavoratori provenien-
ti dal centro-sud (sono circa 
un migliaio gli emigranti ita-
liani imbarcati sulla «Gali
lei »). Noi li abbiamo seguiti 
per tutta la prima tappa del 
loro lunghissimo viaggio: sui 
treno da Roma a Napoli, fin 
sotto la passerella del transa
tlantic©. Abbiamo parlato con 
alcuni di loro, ci siamo fat-
ti raccontare la loro storia, 
un racconto che si ripete, 
pur in forme e modi diver-
si, ormai dall'inlzio del se-
colo. 

Quando 11 primo treno per 
Napoli, 11 diretto delle 5.03 
prende il via, il clelo comin-
cia appena a rischiararsi. Pio-
viggina. C'e poca gente nei va-
goni. tutti sonnecchiano sdraia 
ti sui sedili. Gli emigranti? 
Sembra che non ce ne sia-
no. Incontriamo soltanto una 
famiglia: Marcello Casciani, 
la moglie, due bambini, blon-
di e ricci. Gianni di 6 anni 
e Antonella di 4. Andate in 
Australia? Si. E gli altri? So
no gia partiti quasi tutti. Ab
biamo appuntamento a Napo
li per stamane. Ci sediamo. 
Si comincia a parlare. Dal dia-
logo spezzato (interrotto, poi 
ripreso e di nuovo mterrotto) 
durante le due ore d; viaggio. 
emerge una storia come tan
te altre. semplice. ma amara. 

Marcello fnceva il garzone 
macellaio. « II mio stipendio 
era troppo scarso per poter 
tirare avanti. cosl anche mla 
moglie doveva lavorare ». a Io 
facevo la camiciaia. ma con 
questi due — fa la donna in-
dicando 1 due bambini — non 
riuscivo a lavorare tanto da 
portare a casa i soldi suffi
cient!. Cioe. lavoravo il dop-
pio. ma gratis: metti a po
sto la casa. cucina. sta atten-
ta ai bambini perche non sai 
dove lasciarli. Non ci sono 
asili. Io sa. al Prenpstino. do
ve abitavamo noi. L'unico co-
munale e sovraffollato. quello 
a paeamento costa troppo ». 

o Se ci siamo decisi a par-
tire — interviene Marcello — 
e soorattutto per loro. per 
i figll. Mi displace lasciare 
Roma e l'ltalia e se potessi 
rimarrei volentieri » « Che ti 
lmporta? — lo riprende la 
donna — che cosa t*ha da-
to l'ltalia? Si fieuri che per 
11 eovemo e come se non esi-
stessimo, partiamo. e siamo 
in molti. ma nessuno ci co-
nosce ». 

Disposti a fare 

qualsiasi cosa 
C'e stato un ingaggio. ave-

te un lavoro gia sicuro in Au
stralia? «Ci siamo rivolti al-
1'ambasciata; ci hanno spiega-
to come si svolgono le cose, 
abbiamo fatto una domanda. 
Noi siamo obbligati a rima-
nere minimo per due anni. in 
questo frattempo dobbiamo 
trovare lavoro. L'ambasciata 
ci ha pagato la magglor par
te del viaggio: di tasca no
stra abbiamo sborsato 30 mi-
la lirev. 

Non c'e quindi una occupa-
zlone gia assicurata. una dlt-
ta che li abbia richiesti Par
tono ajla ventura, * Ma lavo
ro Iaggiu c'e per tutti — ri
pete sicuro Marcello. — E Io 
sono disposto a fare qualsia
si cosa. anche a tagliare la 
canna da zucchero. per 1 pn-
mi tempi». Ma perche I'Au 
stralia? « E' un paese ancora 
In espansione. quindi credo 
che ci siano piu possibility. 
D'altra parte io vorrei rima 
nerci, sempre se r:esco ad 
ambientarmi e a s.stemarmi 
bene. Qui che cosa facevo?. 
che possibility avevo? Ero stu-
fo dl pesare sulle spalle di 
parenti, di elemosmare place-
ri perche non guadagnavo a 
suff:rienza Una sola cosa mi 
displace, che si parta tutti 
in questo penodo. a pochi 
giorni dalle elczionl: sono tut
tl voti in meno per fl PCI ». 

Nel gruppo di emigrant! 
che salpera domanl con la 
nave dal porto di Napoli. 
c'e anche un anziano operaio 
che per 25 anni ha lavora-
to alia Pantanelia. !/> hanno 
lioenziato Testate scorsa; pol 
ha occupato la fabbrlca in-
i « m e agii altrl lavoratori. Do-

po tre mesi non ce l'ha fat-
ta piu e ha deciso dl tenta-
re la fortuna, anch'egll in Au-
stralia. Si tratta, certamente, 
dl soluzionl indlvlduall. Ma 
e proprlo questa societa che 
spinge l'indlviduo a cercare 
da solo cio che la stessa so-
cieta non rlesce ad offrlrgll: 
lavoro, benessere, un'eslsten-
za slcura. 

II treno giunge a Napoli 
e siamo costretti a sospende-
re il nostro dialogo. Si scen-
de. Marcello con la sua fa
miglia si recano in una co-
struzione bassa e fumosa, den-
tro la stazione. Accanto alia 
porta a vetri c'e una targa 
di marmo: « Compagnia Cri
st of oro Colombo: smistamen-
to emigranti - servizio ausi-
liario emigrazione - sotto il 
diretto controllo dell'Ispetto-
rato per Pemigrazione ». Sbri-
gano. insieme ad altri giunti 
con lo stesso treno, le prime 
« formal] ta » Nello stanzone 
buio, disadorno, polveroso, 
pieno di pacchi. 1 due bam
bini attendono seduti sulle va-
ligie. «Ci hanno fatto paga
re 10 mlla lire — cl dice la 
signora Casciani prima dl an-
darsene — ora ci accompa-
gnano al nostro allogglo». 

« A Roma 
non si lavora » 

Cerchiamo di seguirll e ci 
troviamo al « centro emigran
ti », a pochi passi dal porto, 
a circa trecento metrl dalla 
stazione centrale. Scorgiamo 
un gruppo di persone che a-
spettano, ma non vediamo 1 
nostri amici. Chiediamo ad 
un giovane. Risponde in splc-
cato accento napoletano. An-
ch'egli e emigrante, parte la 
sera stessa per la Germania. 
« Vado alia Volkswagen — di
ce — Ne sono gia partiti 
600 da Napoli. Prima facevo 
il camionista e lavoravo sal-
tuariamente. un giorno si e 
due no ». 

Entriamo nel centro, salia-
mo al primo piano, troviamo 
un lungo corridoio; sulla por
ta d'accesso, una targhetta: 
«Dormitorio». Sulla destra, 
infatti. si aprono alcune por-
te di legno che danno su 
stanzette lunghe, oscure. con 
una sola finestra che si affac-
cia sui porto; attaccati al mu-
ro e dispcsti « a pettine » co
me nelle corsie degli ospeda-
li, alcuni letti di ferro (ne 
scorgiamo cinque o forse sei); 
sui materassi. coperte milita-
ri. di lana ruvida. In una di 
queste «cellette» troviamo 
proprio la famiglia Casciani. 
Sui loro volto si scorge gia 
la prima delusione. Le altre 
stanze sono vuote. « Sono tut
ti al porto. sulla Galileo Ga
lilei in attesa della partenza». 

E infatti sui molo trovia
mo altri emigranti. Sono ope-
rai, soprattutto edili. ma an
che tecnici diplomat! da qual-
che anno, che non sono riu-
sciti a trovare un lavoro adat-
to alle loro capacita e alia lo
ro qualifica. 

Claudio Tomassoni, pro-
grammatore elettronico. o Va
do in Australia perche a Ro
ma non si lavora. Sono di-
plomato. ho fatto anche il mi
ll tare e da tre anni sto aspet-
tando di impiegarml in qual-
che azienda elettronica, per 
fare ci6 che ho imparato a 
scuola. Ma, nonostante abbia 
avuto un ottimo diploma, vo
ti molto alti. non sono riuscl-
to a trovare niente. Ho fat
to un'infinita di concorsi; le 
prove andavano bene, ma mi 
chiedevano tutti per lo meno 
due anni di esperienza, giac-
che dicevano che 11 diploma 
non serve a molto. 

Gianfranco Peccola. di Mon-
terotondo, pittore edile. soen-
de dalla passerella con la mo-
glie e due figll. a Perche emi
gre? L'inverno noi muratori 
facciamo la fame e quello che 
guadagniamo a primavera e 
Testate ci basta appena per 
tirare avanti. Eppoi ora, con 
la crisi. lavorare anche solo 
qualche mese e diventato mol
to piii difficile. Io sono gia 
stato in Germania e in Pran-
cia, ma la non e che sia 
molto meglio rispetto alllta-
lia, cosl ml sono detto: I'Au
stralia sara certamente un'al-
tra cosa. Se trovo lavoro e 
sto bene, in Italia non ci tor-
no piu ». 

Aldo Ollvio, dJsegnatore ur-
banistico. m Me ne vado. cer-
to. principalmente perche non 
trovo lavoro, ma anche per
che in una citta come Roma 
non ci resisto. Niente verde, 
niente spazi liberi. una vita 
impossibile. soffocante. 

j Intanto. si awlclna un uo-
. mo anziano. sscolta 1 discor-
i si e le speranze dl questi 
j emigranti pol interviene: c Io 
i lavoro a Melbourne gia da 

died anni e ora riparto. So
no occupato in una fabbnca 
dl automobili. I salan sono 
alti. e vero. rispetto alTIlalia. 
ma il lavoro e massacrante. 
Soprattutto i priml tempi 
non e certo facile. Bisogna es-
sere disposti a far dl tutto. 
In partieolare I Iavotl piii 
umili e D:ii faticosi Gli stra-
nleri servono soprattutto a 
questo A Melbourne ci sono 
60 mila Italian] La maggior 
parte lavora nelle mlniere; 
molri li mandano a scavare 
I pozzl neri. e le fognature, 
qtii fino a d;ecl, qulndlci me-
»n sottoterra Chi arrlva con 
I soldi, a! lor a in Australia sta 
bene, ma chi arrlva senza una 
lira...». Sono le ultlme paro
le che ascoltlamo. On rtchia-
mo brusco alia realta, un at
to di accusa contro una socie-
ta che nega uno del fonda-
mentali dinttl, II lavoro, e 
contro lo sfruttamento capita-
listico. 

Sffefano Cingolani 

Trogedie ricorrenti in paesi saccheggiati dal colonialismo 

Si estende a Calcutta 
.<>.', t 

1'epidemia di colera 
<.-.>. ' 

Dal tifone, alia guerra civile nel Bangla Desh,al morbo diffuso fra i profughi - L'intera zo
na di confine (2.000 km.) investita - Fosse comuni a Krishnagar - Sorvegliati i fiumf 

/ per impedire che vi siano gettati cadaveri -

CALCUTTA, 8. 
L'epldemla di colera continua a mletere vlillme fra 1 profughi 

del Pakistan orientate. Mlsure eccezlonall sono state adottate a 
Calcutta, dove nei glorni scorsl sono stall reglstrali alcuni casi 
di colera. A Krlshmgir, a cento chllometrl da Calcutta, sono state 
scavate fosse comuni In citta par le vlttlme del morbo. Nella zona 
sono concentratl 500.000 profughi. In tutta la i-eglone le rive del 
flumi sono sorvegliate da pollztotti e soldatl In arml, per impedire 
che i cadaveri siano gettati in acqua favorendo la diffusione del-
I'epidemia. II governo di Calcutta ha chiesto agli altri Stall indianl 
I'lnvlo di almeno ventl battagllont dl pollzla dl rlnforzo. L'orga-
nlzzazione mondlale della sanlta ha reso noto che I'lnlera zona di 
confine fra India e Pakistan orlentale (2000 km.) e Investlla dal-
I'epldemla. Da Londra, come da Toklo e da altre capltall, si ha 
notlzla dl varie Inlzlatlve asslstenzloll per porta re soccorso alle 
popolazlonl colplte e mtnacclate a per alutare le autorlta del-
Tlndla e del Pakistan a frontegglare la traglca sltuazlone creata 
dall'epldemla dl colera. 

La disperazione 
del Terzo Mondo 

La famigl 
in attesa 

lia di un emlgrato romano in una stanzetta del centro di smistamento di Napoli, 
dell'imbarco 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 8. 

Di tanto In tanto una noti-
zia sensazlonale costringe lo 
occldente evoluto a «scopn-
re» Tabbandono e la dispe
razione del cosiddetto Terzo 
Mondo. Ma la splnta emotl-
va si esaurisce ben presto nel
la incomprensibile «fatal!-
ta» del disastrl naturall. nel 
«c!rcolo vlzloso della mlse-
rla». In quegll oscurl ocon-
flitti razziali - rellglosl - nazlo-
nallsticl» che sembrano com-
plicare la vita dl paesi co-
stantemente respintl al mar-
ginl della societa civile. La 
scoperta. dunque. non si tra
duce mai in una presa dl co-
scienza della condizione reale 
del sottosvlluppo. del fonda-
mentale rapporto dl subordi-
nazione Imposto dalTegemonla 
mondiale delle cittadelle In-
dustrializzate. dell'aggravarsi 
degli squilibri locali in rela-
zione con il progredire di un 
certo tipo di sviluppo caplta-
lista metropolitano. Perche 
questo e il punto: lo scam-
bio disuguale fa si che al cre-
scente plnnacolo del benesse-

IN ALTERNATIVA AL SISTEMA Dl POTERE DOMINANTE 

IL PCF PROPONE Al SOCIALISTI 
FRANCESI UN PROGRAMMA C0MUNE 
Una iettera inviata al « Congresso dell'unificazione socialista»che inizia venerdi prossimo - II bilan-
cio di 8 mesi di conversazioni fra le due forze politiche di sinistra - La prospettiva di lotta e di governo 

Dopo il silenzio di Moro alia NATO 

Piii grave la collusione 

col regime di Lisbona 
Personalita italiane nella Angola e nel Mozam-
bico, dove infuria la repressione colonialista 

LISBONA. 8. 
L'ltalia «6 passata dal se-

condo al primo posto» tra gli 
espositori stranieri alia Fiera 
di Lisbona. che verra inaugura-
ta domani dal capo dello Stato 
portoghese. Per I'occa.sione. « so
no nttesi a Lisbona il senatore 
Di Falco e il dottor Farina, ri-
spettivamente presidente e vice-
presidente deiriJFI (Unione He
re internazionali)». i quali 
« prosepuiranno il giorno 10 per 
Toltremare portoghese» e so-
steranno a Luanda (Angola) e 
a Lourenco Marquez (Mozam-
bico). 

Questo. in breve, il contenuto 
di un dispaccio dell'ANSA, nel 
quale si precisa altrcsi, a pro-
posito del viaggio delle due per
sonalita in Africa, che la fiera 

di Luanda < aspira all'animis-
sione neU'UFI ». mentre quella 
di Lourenco Marquez < vi e gia 
stata ammessa *. A Lourenco 
Marquez. Di Falco e Farina 
assisteranno all'inaugurazione 
della fiera stessa. 

Le informazioni dell'ANSA 
seguono di pochi giorni lo scan-
dalo del silenzio mantenuto dal 
la delegazione italiana al Con-
siglio della NATO sui regime 
portoghese e sulle sanguinose 
guerre coloniali che esso con 
duce nell'Angola. nel Mozam 
bico e nella Guinea Bissau, con-
dannate ripetutamente dalle 
Nazioni Unite, daglt Stati afri-
cani indipendenti e dal movi-
mento di liberazione africano. 
Esse acquistano, su questo sfon-
do. un'evidente gravita. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 8. 

L'« Humanite » pubblica sta-
mattina la Iettera che il Co-
mitato centrale del PCF ha 
deciso di inviare al « Congres
so dell'unificazione socialista » 
che si terra venerdi. sabato 
e domenica prossimi a Epi-
nay sur Seine. I comunisti 
francesi. esordisce il docu-
mento. non hanno nessuna 
intenzione di ingerirsi nella 
attivita di un congresso che 
riguarda esclusivamente i 
socialist!'. Ma poiche questo 
congresso porra al centro 
dei dibattiti i rapporti 
tra socialisti e comunisti e 
poiche da questi rapporti di-
pende I'attivita futura di tut
ta la sinistra francese. i co
munisti ritengono che sia loro 
dovere ribadire certe idee di 
Fondo sulle prospettive di una 
societa socialista in Francia. 
sui modi per edificarla, sulle 
forze che dovranno impegnar-
si in questa opera 

Strati sempre piu larghi 
della popolazione francese — 
nleva la Iettera — ambisco 
no ad una societa nuova, giu-
sta. democratica che crei le 
condizioni per una trasforma-
zione socialista della societa. 
I comunisti francesi prefigu-

E' il ventiseienne Nicolas Zambelis 

Evade dal carcere oppositore greco 
Fu accusafo di aver parfecipafo all'altentafo contro il diffafore Papadopulos 

ATENE, 8 
Le autorlta mthtan greche 

hanno reso noto che un pri-
gioruero politico d: ventlsei 
anni, Nicolas Zambelis, che 
stava scontando una condan-
na a dicioti'anni di pngicne. 
e evaso nella notte tra sa 
bato e domenica dal carcere 
dell'isola dl Egina. situata 
al largo del Pireo La mecca 
nica della fuga. cosl come e 
stata descntta. sembra molto 
semplice. Zambelis avrebbe 
segato le sbarre di una cella, 
si sarebbe calato a terra e, 
sfuggendo alia sorvegllan-
za delle guardle caroerarie, 
si sarebbe impadronlto di un 
motoscafo Ruadagnando cosl 
la liberta. Per impedire che 
si accorgessero immedla-
tamente della fuga, 11 giovane 
detenuto avrebbe aiatemato 

un mantchuio nella sua bram-
da, manichino che e stato 
scoperto solo nella mattina 
di domenica. 

II giovane oppositore al re
gime, che prima deH'arresto 
faceva di professione il con 
ducente di taxi, fu accusato 
dl aver preso parte al tcnta 
tivo messo in atto per ucci-
dere il primo ministro della 
giunta militare. George Papa 
dopulos, nell'estate del 1968 
Come ci si pub ncordare, la 
auto a bordo del quale viag 
giava il dittatore greco sfug 
gl ad un attentato, in segui-
to al quale furono arrestati 
Alexandras Panagulls ed al
tre qulndlci persone. Pra que
ste e'era appunto Zambelis II 
quale nel corso del processo 
che si svolse nel novembre 
dello stesso anno di front* 

al tribunale speciale militare 
di Atene, venne condannato 
alia pena di diciott'anm di 
carcere. Per Panagulis fu in
vece decretata la pena capita
te che fino a questo momen-
to non r stata ancora ese-
guita. 

Zambelis viene oggi descnt-
to come « un uomo coraggio-
so, capace di molti sacnfici 
pur di arrivare al fine che 
si e proposto di raggiungeren. 
Secondo font! ufficiali la po-
lizia ha disposto numerosl po
st! dl blocco, diffondendo la 
foto di Zambelis, ed ha mo-
bilitato tutte le forze nelle 
zone dove si ritiene che il 
giovane abbia potuto toccare 
la rlva, a bordo dell'Imbarca-
zlone con la quale si 6 allon-
tanato da Eglna. 

rano fin da ora questa societa 
socialista. che sara raggiun-
ta «seguendo le vie proprie 
alle condizioni nazionali fran
cesi » come una societa ca 
pace di arricchire le migliori 
tradizioni democratiche del 
paese nel rispetto e nella 
cooperazione dei partiti de-
mocratici. Ma come arrivare 
a questa societa? Attraverso 
la creazione di un vasto 
schieramento di forze operaie 
e democratiche attorno ad 
una prospettiva concreta. so
cialista. che si present! a 
queste forze come un'alter-
nativa valida ai potere attua-
Ie. Non c'e dubbio che il 
cardine di questo schieramen
to sia I'intesa durevole tra 
i due piii forti partiti popo-
lari. il partito comunista e 
il partito socialista. intesa 
che puo nascere soltanto dal
la elaborazione romune di un 
programma di lotta e di go
verno. 

I comunisti. sulla base dei 
risultati raggiunti negli otto 
mesi di conversazioni con-
dotte coi socialist! ritengono 
che questo obbiettivo sia rag-
giungibile se i social isti de-
cidono di rinunciare definiti-
vamente < ad ogni alleanza 
con le forze rappresentative 
del capitalismo. comprese 
quelle che si dicono centri-
ste o pseudo riformatrici > , 
e si impegnano ad agire nel-
l'interesse della classe operaia 
e dell'insieme del popolo la-
voratore. Da venerdi dunque 
gli occhi degli osservatori 
politici saranno volti al cCon 
gresso deH'unificazione socia
lista > e alle scelte che esso 
fara. 

Augusto Pancaldi 

II colera 
nel Ciad: 
500 morti 

FORT LAMY, 8 
Ufficiali sanitan annunciano 

che piu di 500 persone sono 
morte nell'cpidemia di colera 
esplosa nelle zone a nord-ovest 
di Forte La my, capitale del 
Ciad. Mentre I'Organizzazione 
mondiale della sanita di Gine 
vra sta prowedendo all' invio 
nel paese di fomiture mediche. 
1'esercito e la polizia del Ciad 
hanno istituito posti di blocco 
sulle strade e le piste che con-
ducono nelle zone infette di 
Massakory. Gureli e Turba, per 
isolarle dal resto del paese. 

re del centro corrlsponda la 
frana sempre piu rovinosa al
ia perlferia. 

II Pakistan orientale e bal-
zato sulla prima paglna dei 
giornali sel mesi fa. col mez
zo milione dl persone sommer-
se dal tifone nella Bala del 
Bengala. VI e tomato nel mar-
zo scorso con una guerra civi
le che ha fatto altrettante vlt
tlme. 81 Impone ancora una 
volta In questi giorni come 
oggetto di simpatia e sollda-
rieta con 1 cinque milionl dl 
profughi insldlati dalla fame. 
dal colera e dalle alluvio-
nl monsonlche su un terrlto-
rlo indiano che non ha mezzl 
material! sufficient! a soccor-
rerll. L'allarme e la sorpresa 
davanti alia glgantesca por-
tata della nuova «c alamlta » 
non devono nascondere gli ele-
mentl costitutlvi che ne stan-
no alia radice. L'economla del 
Pakistan (est ed ovest) e sul-
l'orlo della bancarotta. La 
campagna dl disobbedienza ci
vile lanciata dalla Lega Awa-
mi, il blocco della produzione 
seguito alia repressione mili
tare nelle regioni orlentali 
hanno dato 1'ultimo colpo ad 
un precario equilibrio: la bi-
lancia del commercio estero 
ha patito una perdita di tre
cento milionl di rupie. le rl-
serve In valuta pregiata si so
no dimezzate nel primo seme-
stre di quest'anno. la carta 
moneta in clrcolazione aumen-
ta ma la garanzia aurea, con-
trattasi al 13 per cento del 
totale, e al di sotto del mi
nimo statutario che la Banca 
centrale pakistana dovrebbe 
rispettare. II consorzio finan-
ziano Internazionale ha lnfi-
ne dovuto accettare un rin-
vio a tempo indeterminato del
le rate correnti di rlmborso 
prestiti. 

Manca qualunque prospetti
va di soluzione. Se guard i a mo 
indietro. scopriremo tuttavia 
che le ragioni del crol'o era-
no gia insite nel modo in 
cui il Pakistan ha cercato di 
dar credito ad una sua « uni-
ta » nazionale negli ultimi ven-
fanni. I confini del Pakistan 
orientale sono stati tracciati 
nella fase post-imperiale. do
po • la scissione dall'India. 
spaccando lungo frontiere con-
fessionali razziste una re-
gione unica — il Bengala — 
la cui Identita nazionale viene 
ora rivendicata dal movimen-
to autonomista del Bangla 
Desh. L'oriente (Dacca) e 

sempre stata una a colonia In
terna » sotto 1'egemonia delle 
province occidental! (Rawal
pindi). Mentre il paese nel 
suo complesso subtva il rlcat-
to neocoloniale sui mercato 
mondiale, 1 poli di sviluopo 
dell'economia nazionale veni-
vano impostati suU'ipotesi Jel 
1'accumulazione a spese de'i^ 
parte orientale. 

Vale a dire si e applicv.a 
una ricetta capitalista di pun 

Una duplice immagine — trasmessa ieri dall'agenzla AP — 
della tragedia del profughi dal Pakistan orientale colpiti dalla 
fame e dal colera nei campl di raccolta Indian!. Sopra: un 
ragazzo che si e abbattuto sui selciato. Sotto: una vecehla 
scheletrita con in braccio un neonato 

ti di crescita (la nascente in-
dustria moderna del Pakistan 
occidentale) che non pot?va 
non avere conseguenze rfivino-
se per la sua fonte di sfr'iu.t 
mento: la base agrico.i del 
Pakistan orientale. II commer
cio della juta di quest'uitinio 
e servito ad alimentare ie 
strutture del regime mili'.are 
e a indorare 11 progetto di un 
«grande Pakistan» a nr.i>e 
mlglia di distanza. Tanto £ ve
ro che. non appena Tattivita 
produttiva della regione c. n-
belle» si e fermata. il bilan-
cio dello Stato a unitario» e 
precipitato nel baratro. 

Una traglca ironla vuole ct-e 
i) « modello » di sviluppo adut-
tato per uso interno da Ayun 
Khan prima e da Yahia Knan 
poj riproduca per analo?:a il 
rapporto jugulatorio da cui su 
scala internazionale il ter/o 
mondo e legato alle centra^ 
rinanziario-industriali dell'oc-
cidente sviluppato. Non si pa--
Ii. percio. della tragedia '\e< 
Bengala solo in termini di 
« poverta ». « anal fa bet is mo >. 
« sovrappopolazione » come 
entita puramente negatue e 
irrazionali. Tutti questi teno-
meni hanno un nome e una !> 
sionomia precisi: sono dat; 
primari che vengono aggrava-
ti anziche risolti dal perm.i-
nente trasferimento di vaiorl 
dalla periferia al centro. dal 
cosiddetto o saccheggio n mi 
periallsta dei paesi ex-colon:a-
li. daH'integrazione forzara e 
riduttiva di queste entro un 
meccanismo di sfruttamento 
mondiale. Non a caso sc^p-
piano con raddoppiata vm.en-
za nella misura in cui avan 
za il prosciugamento delle ri 
sorse del sottosvlluppo a van 
tageio dei paesi a rlcchi » 

Non e la limitazione del 

plusvalore prodotto dal Ben 
gala che fa dl questa una 
delle zone piu misere della 
Terra, ma il suo spreco obbl'-
gato. 11 suo uso Improduotivo. 
l'esportazione continua sotto 
forma di profltto superiore al 
l'ammontare degli Investimen 
tl e degli aaluti» americani 
ed europel Una regione con 
dannata alia monocultura 
(juta) non solo non rlesce a 
produrre piu riso per sfama-
ra 1 propri abitanti ma, data 
la sua dlsarticolazione strut-
turale. non e neppure In gra-
do di fare della sua specia
lity piii redditizia una forza 
tralnante per tuttl g!l aJtri 
settori. cosi da mettere In 
moto II meccanismo del rf 
scatto per la creazione di -ir.a 
economia nazionale omogenea 
e dinamica. 

Le basi della indipendenza 
che il Bangla Desh legitti-
mamente rivendica. in un *on-
fuso e contraddittorio quadro 
diplomatico internazionale. 
vanno bene al di la degli >w-
venimenti politici che hinno 
porta to in questi mesi alia 
strage e all'esodo delle popo 
lazioni del Pakistan orient.-i 
le Sono il fondamento su otii 
si articola la lotta per l'eman-
cipazione su scala mondia.e 
contro uno schema dl svlnp 
po che riproduce automa'ira 
mente il meccanismo df»!J'ac 
cumulazione originaria ai dan 
ni del partner piu debole. 
sia esso una formazione eio-
nomica emergente su un al 
tro continente oppure una dt=' 
le aree emarginate dal rit-
mo di espansione entro I li
mit! terrltorlali di uno stes 
so paese industrialmrnte 
avanzato. 

Antonio Bronda 

I 
internazionale 
Freddissimo come a Helsinki, 
frizzante come a Rio, secco come ad EI Paso. 

Beverly analcolico aperitivo 

Imbottifll'tto in Italia au aulorizzazlone del proprltUrio dal nwchlo noMralo" 

,V. . . J*4»>iV. 
" - ! • . • , l ,; , ' ,v'w,i. .! * 1--1 •*****•*••' -lit ij^Jt'A^i^xlKfi&x &<!•*''•' i^vii. ntfilA &'.%'»'* ̂ ^4-*'1^^ 
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Nuovo grave passo di Hussein per la liquidazione della resistenza palestinese 

Giordania: pena di morte 
per i possessori di armi 

Prima di questo decreto per lo stesso reato (« detenzione illegale di armi e munizioni ») 
venivano infiitti al massimo 5 anni di reclusione - Nuovi attacchi contro le basi della guer-
riglia a Jerash - Messaggio di Tito a Sadat - Ricatto israeliano ai notabili arabi di Gaza 

Grave provocazione 

contro il governo di sinistra 

Ex ministro dc 
cileno ucciso 
a raffiche di 

mitra a Santiago 
Allende decreta lo stato di emergenza 

AMMAN, 8. 
Nuovo passo del governo 

giordano per llquidare il mo-
vimento della resistenza pale
stinese: lu gazzetta ufficiale 
giordana pubblica oggi un de
creto governativo che introdu
ce la pena di morte «per 
chiunque venga trovato in 
possesso illegale di armi e 
munizioni ». Precedenterm'nte 
per questo reato era previ-
sta la pena massima di cin
que anni di lavorl forzati ed 
una multa di mille dinari. 

L'azione del regime di Hus. 
sein contro i guerriglieri si 
awale quindi, da oggi, di un 
altro strumento, meno clamo-
roso della diretta repressione 
armata ma forse piu drasti-
co. In base ai recenti accor-
di, ai quail si era arrivati 
dopo mesi di cruenti scontri 
(a partire dal settembre scor-
po) i guerriglieri palestinesi 
avevano sgomberato la capi-
tale giordana e avevano c »i-
centrato le loro forze nelle 
basi che stanno attorno a Je
rash, a quaranta chilometri 
a nord di Amman. L'accordo, 
come dice la cronaca di que-
sti giorni, e anche di oggi, e 
itato violato ripetutamente 
dalle truppe di Hussein che 
hanno continuato la loro me-
todica opera di liquidazione 
della resistenza — come e nei 
phni govemativi — attaccan-
do quelle basi. II comando 
generale delle forze della ri-
voluzione palestinese denuncia 
anche oggi altri attacchi nel-
la zona di Jerash da parte 
governativa con violenti can-
noneggiamenti e fuoco di armi 
automatiche. E' questo il ter-
zo giorno consecutivo che le 
basi nel settore di Jerash su-
biscono attacchi. Sintomatico 
e il fatto che le fonti uffi-
ciali giordane, per il terzo 
giorno consecutivo, continui-
no ad asserire che «in Gior
dania la situazione e tranquil-
la ». Per Hussein l'operazione 
deve evidentemente awenire 
in silenzio. 

L'annuncio di oggi, riguar-
dante l'istituzione della pena 
di morte. va visto quindi in 
questo quadro e tende a con-
sentire al regime di Hussein 
il totale controllo delle zone 
da cui. con gli accordi sigla-
ti con i guerriglieri. le forze 
della resistenza sono state 
S2omberate. Lo stesso coman
do della resistenza ha emesso 
un comunicato in cui si af-
ferma che i guerriglieri han
no compiuto operazioni in 
Israele e nella zona della riva 
occidentale del Giordano, in 
occasione del quarto anniver-
sario della guerra del 1967. 
Tra l'altro sono stati compiuti 
attentati dinamitardi in un ci
nema di Tel Aviv, sabato scor-
so. uccidendo o ferendo 42 
israeliani; nel'.a stessa gioroa-
ta un attentato compiuto dai 
guprriglieri ha distrutto gran 
parte di un albergo di Tev 
Aviv. E' stato anrhe attaccato 
un autobus israeliano, che e 
stato distrutto e i cui passeg-
geri sono stati urcisi o feriti. 

TEL AVIV, 8. 

II governo militare delle 
forze di occuDazjone israelia-
ne della striscia di Gaza h.i 
ordinato ai notabili arabi col-
laborazionisti di firmare un 
documento con cui si 'mpe-
gnano a denunciare ogni ca-
so di assassinio, percosse o 
minacce. awenuto nel territo-
rio sotto la loro giurisdizio-
ne I notabili hanno un mese 
di tempo per firmare 1'impe-
gno. dopo di che, se non lo 
avranno fatto. verranno desti-
tuiti dalla carica. 

IL CAIRO. 8. 
Al Ahram scrive oggi che 

il ministro degli esteri jugo-
•lavo Tepavac. che ha avuto 
ieri un incontro con Riad. ha 
consegnato a questi un mes
saggio" di Tito per 11 presiden
te Sadat I due ministri degli 
esten nanno esaminato gli ul-
timi sviluppi della crisi me. 
dionentale. 

PARIGI, 8. 
II segretario di stato ame-

ricano Rogers, a Parigi per 
Incontri politici. ha dptto oggi 
m giomalisti di nutnre a an
cora speranze sul'a possibili
ta di elaborare un accordo 
intennale » sul canale di Suez. 
Rogers si era precedentemen-
te incontrato con l'incaricato 
di affan amcncano al Cairo. 
Bergus. che era venuto ap-
positamente a Parigi per 
esporgli gli ultimi sviluppi del
la situazione nel Medio Orien-
te. Bergus. si dice, ha conse-
jrnato a Rogers un messaggio 
di Sadat per Nixon. 

Ciu En-lai 
e Ceousescu 

a Pechino 
porlano 

PECHNO. 8. 
Radio Pechino ha nrento og

gi i che Ceauscscu e Ciu En-lai. 
di ntomo dal loro naggio a 
Nanchino c a Scianghai. hanno 
parlato oggi davanti a diecimila 
per^one nella capitate cinese. 

Nel suo discorso. trasmesso 
dalla radio in diretta. Ciu En lai 
ha sollecitato < I'unita dci popoh 
grandi e piccoli contro il predo-
minio, le ingerenze e i controlli 
delle superpotenze * ed ha assi-
curato che la Cina « nspettera 
sompre i principi della cocsi-
stenza pacifica ». 

Ceauscscu ha previsto «piu 
saldi rapporti > tra la Cina c la 
Romania. Egli ha aggiunto che 
«i popoli di tutto il mondo si 
ttanno sollevando per contra-
•tare la polilica delle supcr-
potensc*. 

NEW YORK: 24 ORE DI CAOS 

NEW YORK — New York ha vissuto ieri ore di caos in seguito ad uno sciopero « a sorpresa » dei dipendenfi municipali, in 
lotta per le pension!. I ventotto dei • ponti girevoli che unisco no Manhattan al Bronx sono stati lasciati aperti e migliaia 
di automezzi per la raccolta delle immondizie sono stati abb andonati nelle principali arterie cittadine. Decine di migliaia 
di automobilisti sono rimasti imbottigliati in ingorghi quali il traffico nella metropoli non aveva mai conosciuto. Nella telefoto: 
Manhattan (a sinistra) isolata in seguito alio t sciopero dei ponti > (in alto) 

Ancora tutte aperte le questioni pendenti fra Europa e Stati Uniti 

LA OCSE CONCLUSA 
SENZA DECISION! IMPEGNATIVE 

E' stato solo deciso di costituire entro il '73 un gruppo di studio, proposto da Washington, 
sulla liberalizzazione del commercio - Contraddittoria dichiarazione del ministro Giolitti 

Ceylon: si arrendono 
i * . * 

«molti capi» insorti 
COLOMBO. 8 

Numerosi capi degli insorti 
si sono arresi alle forze go-
vernative ieri, primo giorno 
dell'amnistia speciale di tre 
giomi annunciata alia fine 
della settimana scorsa dal go
verno Cingalese. Ne da noti-
zia un comunicato ufficiale. 

II primo ministro, signora 
Sirimavo Bandaranaike, ha da-
to «quest'ultima possibili
ta » agli insorti in occasione 
delle celebrazioni buddiste 
che ricordano l'introduzione 
del buddhismo nell'isola. 2279 
anni orsono. 

Le autorita non hanno pre-
cisato il numero degli insor
ti che si sono arresi. 

Secondo le modalita fissate 
dal governo. la resa 'degli 
insorti viene accolta in ven-
tinove localita all'uopo desi
gnate. Gli elementi che han
no svolto un ruolo dirigente 
vengono interrogati in via pre-
liminare. in attesa di proces-
so. Gli altri sono awiati ver
so « campi di riabilitazione a. 
La signora Bandaranaike ha 
dichiarato venerdi che i sei-
mila insorti gia rinchiusi in 
. questi campi sstanno gradual-
mente ridiventando membri 
utili della societa ». 

Portavoce di governo han
no d'altra parte riconosciuto 
che le forze impiegate nella 
repressione si sono abbanda-
nate, in alcuni casi, ad «ec-
cessi ingiustificati n. 

LONDRA. 8 
In un'intervista rilasciata al 

Sunday Times — la prima 
dopo la crisi conseguente al
ia « rivolta dei giovani » Cin
galese — il ministro degli in-
temi di Ceylon. Pelix Banda
ranaike, afferma che il gover
no del Fronte unito «non 
pub permettersi di perdere* 
i giovani partecipanti al mo-
vimento e « si e convinto che 
soluzioni piu radical! devono 
essere adottate per i proble-
mi economici». 

«Attualmente — dichiara 
Bandaranaike — il governo 
sta preparando un nuovo pro-
geito economico globale. che. 
esso spent, andra molto avan-
ti nel ridurre il senso di di-
sperazione che ha mosso i 
giovani insorti». 

Bandaranaike, che appartie-
ne al « partito della libertas, 
11 maggior gruppo politico 
della coalizione, traccla una 
breve storia della crisi, dal
la quale rlsulta che 11 gover
no era da tempo a conoscen-

za di attivita cospirative del 
a Fronte di liberazione popo-
lare» (I'organizazzione pro-
motrice della rivolta). ma non 
passo all'azione fino a quan-
do non si verificarono defla-
grazioni di materiali esplosi-
vi nascosti dai congiurati. con 
morn e feriti. 

Lo. stato d'emergenza pro-
clamato a meta marzo e le 
indagini della polizia «indus-
sero gli insorti ad anticipa-
re i loro piani». Vi furono 
allora a partire dal 5 aprile, 
attacchi a posti di polizia iso-
lati, atti di sabotaggio e altri 
episodi che costrinsero le for
ze govemative, male annate 
e a corto di munizioni, a ri-
tirarsi, cio che - « diede agli 
insorti unlmportante vitto-
ria psicologica ». 

Successivamente, grazie al
le armi e agli aiuti ottenu-
ti all'estero (Gran Bretagna. 
Singapore. Stati Uniti, India, 
Pakistan, URSS, Cina). la po
lizia e l'esercito furono in 
grado di iniziare operazioni 
su larga scala. it I] 30 aprile. 
essi avevano rioccupato tutto 
il territorio ceduto agli in
sorti J». 

II ministro calcola in 120 
uomini le perdite della poli
zia, mentre gli insorti dovreb-
bero aver avuto dalle 500 al
le 600 vittime. 

In risposta agli appelli al
ia resa lanciati dal governo 
il 1 e il 4 maggio, circa sei-
mila degli insorti si sono ar
resi. mentre circa millecinque-
cento sarebbero tuttora libe-
ri.-

II rappresentante del gover
no di Colombo dichiara poi 
che le indagini non hanno 
fatto emergere ingerenze stra-
niere. Gli insorti «erano per 
lo piu studenti delle scuole 
superiori. con alcuni sacerdo-
ti buddisti. alcuni insegnanti, 
funzionari civili e alcuni lau-
reati ». I capi verranno pro-
cessati. mentre si spera di 
« riabilitare » gli altri. 

«Cinque punti — afferma 
Bandaranaike — emergono 
dai loro corsi di propaganda 
politics: totale insofferenza 
del procedimento democrati-
co, completa deluslone dinan 
zi alia direzione della sini
stra tradizionale, risentlmen-
to nei confronti della domi-
nazione della Banca mondia-
le, inoltre, rlsentlmento ver
so 11 dominlo indlano nel la-
voro delle plantaffionl e ur-
gente btsogno di riforma agra-
ria». 

PARIGI. 8. 
- Giornata conclusiva a Pa

rigi della riunione dell'OCSE, 
l'organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo econo
mico che raggruppa ventitre 
paesi capitalist, e conclusione 
con una soluzione interlocu-
tona che pero accoglie, pur 
dilazionandola, la richiesta de
gli Stati Uniti di costituire 

uno speciale comitato incarica-
to di studiare le forme ed l 
mezzi per la completa libera
lizzazione del commercio mon-
diale. La formazione del co
mitato sara affidata al segre
tario dell'OCSE Van Lennep 
il quale procedera ad una se-
rie di consultazioni con i pae
si membri al fine di riuni-
re il gruppo di studio (che 
non avra poteri esecutivi, ma 
che dovra limitarsi a presen-
tare raccomandazioni ai sin-
goli govern!) entro il 1973. I 
compiti del comitato sono co-
munque parziali e essenzial-

Stati Uniti 

Sondaggio 
d'opinione 
sfavorevole 

a Nixon 
Muskie prefertfo co

me presidente 

WASHINGTON, 8 
Secondo il piu recente son

daggio d'opinione dell'Istituto 
demoscopico Gallup, i senato-
ri democratici Edmund Mu
skie, Hubert Humphrey e 
Edward Kennedy avrebbero 
molte possibilita di mettere in 
imbarazzo il quasi certo Can
dida to del Partito repubblica-
no. cioe Richard Nixon, alle 
prossime elezioni presidenzia-
li americane che si svolgeran-
no nel novembre del 1972. 

Muskie e perd il solo che 
possa contare s« un piccolo 
margine di vantaggio nei con
front! dell'attuale capo della 
Casa Bianca; il 41 per cento 
degli Interrogati lo vorrebbe 
presidente mentre il 39 per 
cento ha detto di preferire 
ancora Nixon; il 12 per cen
to eleggerebbe invece il can-
didato segregazionista Walla
ce. Messo di fronte a Ken 
nedy, Nixon vincerebbe con 
un margine di un punto (42-
41 per cento); 11 margine ere-
scerebbe di tre punti (42-39 
per cento) a vantaggio dell'at
tuale presidente, se 11 suo av-
vcrsario fosse l'ex vice-presl-
dente Humphrey. 

mente tecnici, poiche questo 
non affrontera il problema 
centrale posto dai paesi euro-
pei, cioe le questioni moneta-
rie, con particolare riferimen-
to aU'inflazione di cui gli Sta
ti Uniti sono esportatori. 

II - significato di questa 
conclusione e stato affrontato 
dal ministro italiano del bi-
lancio Giolitti il quale ha 
affermato — in contrasto con 
quanto ha detto successiva
mente — che le discussioni 
non hanno dato luogo a 
scontri fra le varie delegazio-
ni: subito dopo il ministro 
ha pero dovuto ammettere 
la differenza delle posizioni: 
« mentre da parte americana 
— ha detto — si e soprat-
tutto insistito sul problema 
della liberalizzazione del com
mercio intemazionale, con par
ticolare riferimento agli scam-
bi fra gli Stati Uniti e la 
CEE, da parte europea si e 
praticamente posto 1'accento 
sulla necessita di prendere 
appropriate misure per lotta-
re contro le Dressioni infla-
zioniste che a partire dagli 
Stati Uniti si sono progressi-
vamente estese ai paesi occi-
dentali del contmente europeo 
e a tutti gli altri paesi fa-
cent i parte dell'OCSE»; il 
ministro del bilancio ha dun-
que riconosciuto 1'esistenza di 
profondi contrasti che da par
te di Washington sono stati 
espressi anche in forme piut-
tosto aspre nei confronti del
la CEE, ed ha aggiunto che 
1'Italia • w owiamente sensibi-
Ie al problema degli scambi 
intemazionali» (la liberalizza
zione del commercio su cui 
insistono particolarmente gli 
Stati Uniti) «giudica molto 
piu urgente il problema della 
inflazione dovuto in gran par
te al disavanzo della bilancia 
statunitense ed ai forti e di-
sordinati movimenti di capi-
tali sul mercato dell'eurodol-
laro ». 

II ministro ha quindi ag
giunto che occorre esercitare 
un controllo sulla liquidity ge-
nerata dal mercato dell'euro-
dollaro e fissare un piano 
di intervento sui mercati fi-
nanziari intemazionali. Come 
conseguenza di queste premes-
se. Ton. Giolitti e giunto ad 
affermare che la delegazione 
italiana ha dato 11 proprio in-
condizionato accordo alia pro-
posta del comitato di studio 
sulla liberalizzazione del com

mercio, liberalizzazione che pe
rd deve essere organizzata e 
non deve risultare soltanto 
— ha concluso 11 ministro 
— dalla pressione spontanea 
di forze dl mercato. 

SANTIAGO DEL CILE. 8 
L'esponente democristiano 

Edmundo Perez Zujovic. che 
fu ministro dei lavori pubbli-
ci e poi degli affari interni 
all'epoca della presidenza 
Frei, e stato assassinato da 
alcuni sconosciutl che hanno 
sparato raffiche di mitra con
tro la sua automobile. 

Trasportato all'ospedale mi
litare di Santiago, Zujovic e 
morto poco dopo il ricovero. 

La notizia del delitto e sta-
ta diffusa dalla radio di Sta
to, che ha quindi trasmesso 
musica funebre. II presidente 
socialista Allende, che gover-
na il Cile alia testa di una 
coalizione popolare composta 
da socialisti, comunisti, radi-
cali e cattolici di sinistra, ha 
immediatamente convocato in 
seduta straoidinaria il gover
no e i comandanti della po
lizia, dell'esercito e dei ca-
rabinieri, ed ha quindi pro-
clamato lo stato d'emergenza. 
In virtu degli special! poteri 
loro conferiti con il decreto 
firmato da Allende, le forze 
di sicurezza potranno proce-
dere a perquisizioni ed arre-
sti anche senza il mandato 
della magistratura. 

La polizia ha bloccato tut
te le strade che escono da 
Santiago e sta controllando 
tutte le automobili. L'lmpres-
sione nella capitale ciiena e 
profonda. Gli osservatori giu-
dicano l'episodio di eccezio-
nale gravita e lo considerano 
— in attesa di piu precise 
informazioni — una provo
cazione diretta a screditare 
il governo di sinistra e a gal-
vanizzare le forze reazionarie, 
di cui sono da tempo palesi 
le velleita «golpiste». 

Questo e anche il giudizio 
espresso in una dichiarazione 
dei partiti di Unita popolare 
(la coalizione governativa) 
letta alia radio e alia televi-
sione dal senatore Adonis Se-
pulveda. L'assassinio viene de-
finito un attacco a quelle for
ze che si battono per la pace 
e l'ordine democratico. Esso 
— prosegue la dichiarazione 
— fa parte di un piano crimi-
noso diretto contro tutta la 
nazione ciiena ed i suoi cit-
tadini. A nome di Unita popo
lare, il senatore Sepulveda ha 
lanciato un appello a tutto il 
popolo affinche accresca la 
sua vigilanza contro le mi
nacce e le provocazioni rea
zionarie. 

Bonn 

Conferenza stampa 

di Morales 

I radicali 
nel Cile 

a fianco del PC 
e dei socialisti 

II presidente del partito ra-
dicale cileno, Carlos Morales 
ha tenuto ieri nella sede della 
ambasciata del suo paese una 
conferenza stampa nella quale 
ha illustrato il programma 
del governo di unita popolare 
e si e soffermato sulla poli-
tica del suo partito in rela-
zione alia situazione ciiena. 

«II programma politico, 
economico e sociale che, insie-
me con i comunisti, i sociali
sti e gli altri partiti della coa
lizione abbiamo prospettato ai 
lavoratori — ha detto tra l'al
tro Morales — e certamente 
il piu avanzato, tenendo pre
sent i le strutture della nostra 
societa. Abbiamo vinto per ro-
vesciare una volta per tutte 
lo sfruttamento imperialista, 
mettere fine ai monopoli e 
avviare una vera riforma 
agraria ». 

Morales ha affermato che il 
governo, nell'attuazione della 
riforma agraria, ha fatto pro
prio il pensiero della stra-
grande maggioranza del popo
lo. «Certamente alcuni non 
hanno gradito la poli tica eco-
nomica che stiamo attuando 
perche colpiamo interessi pre-
costituiti che, sulle spalle 
dei lavoratori, traevano im-
mensi guadagni. Specialmente 
per la riforma agraria, che e 
irreversibile, ci siamo trorati 
di fronte alia tenace resisten
za dei gruppi oltranzisti che 
non volevano accettare la ri
forma, la quale ha indubbia-
mente un carattere politico e 
intacca profondamente un cer
to tipo di economia agraria 
che aveva portato a dei risul-
tati catastrofici. Con tale ri
forma abbiamo inteso dare la 
terra a chi la lavora, contri-
buendo cosi a migliorare il 
tenore di vita dei contadini e 
sconfiggendo la piaga del la-
tifondismo ». 

< Stiamo cercando di appli-
care la nostra via al sociali-
smon ha detto ancora 11 leader 
radicale, il quale ha espresso 
la sua fiducia nella possibilita 
di raggiungere gli obiettivi 
fissati attraverso la coopera-
zione tra i partiti democrati
ci in un clima di liberta e at 
traverso la mobilitazione del
le risorse materiali e morali 
delta nazione. 

Morales ha inline ricordato 
che il suo partito fa parte 
delllntcrnazionale socialista. 
«Llnternazionale socialista 

— ha concluso — ha approva-
to in una delle ultime riunioni 
l'accordo dai noi stlpulato in 
Cile insleme con i comunisti 
proprio perche si rendeva 
conto che solo cosl si poteva 
rafforzare la democrazla nel 

I nostra paese*. 

II discorso di Berlinguer 

Incontro fra i 
rappresentanti 

delle due 
Germanie 

Cinque ore di colloquio 
Atmosfera costruttiva 

BONN, 8. 
I segretari dl Stato della 

Repubblica federale tedesca 
e della Republica democrat!-
ca tedesca, Egon Bahr e Mi
chael Kohl, hanno avuto oggi 
una conversazione durata cin
que ore e mezzo. Si e trattato 
del tredicesimo incontro fra 
rappresentanti delle due Ger
manie. 

Nel breve comunicato fina
le si rileva che le due parti 
hanno «proseguito intensa-
mente conversazioni concrete 
su questioni di traffico tra i 
due paesi». II prossimo in
contro — rende noto il co
municato — si svolgera il pri
mo luglio a Berlino est. Ai 
giomalisti Bahr ha dichiara
to che « rimane ancora molto 
da fare» e che non bisogna 
contare su risultati «a breve 
termine j>. 

Le conversazioni erano co-
minciate con un colloquio a 
quattr'occhi durato circa due 
ore tra i due segretari di Sta
to. Sul suo contenuto non so
no stati resi noti particolari. 
A Bonn dalla seduta odierna 
non si attendevano risultati 
di rilievo: per poter svflup-
pare il negoziato il governo 
federale attende risultati con-
creti nelle trattative tra le 
quattro potenze su Berlino ed 
in particolare una delega da 
parte dei quattro a trattare 
su Berlino con il governo del
la RDT, delega che, oltre ad 
inserire la citta nel «dialogo 
intertedesco», pofrebbe per-
mettere — si ritiene a Bonn 
— la conclusione di accordi 
general!. 

I progressi registrati nelle 
ultime due sedute dei collo-
qui quadripartiti hanno co-
munque influenzato positiva-
mente anche l'odierno incon
tro tra le due delegazioni te-
desche: a Bonn si parla que
sta sera di «passo avantt» 
mentre l'atmosfera dei collo-
qui — ha detto Bahr — e sta-
ta particolarmente <rpiacevo-
le » e costruttiva. 

«I1 numero tredici — ha 
detto il segretario di Stato te-
desco occidentale — non de
ve essere considerato in que
sto caso come un numero 
sfortunato». Alia battuta e 
stato attribuito un significa
to ottimistico. 

Secondo notizie ufficiose 

Andrei 

Siniovski 

scarcerato 
MOSCA, 8. 

Secondo voci raccolte dal-
l'ANSA, non confermate uffi-
cialmente, lo scrittore sovieti-
co Andrei Siniavski. condan-
nato nel febbraio 1966 a sette 
anni di lavori forzati per aver 
fatto pubblicare all'estero li-
bri il cui contenuto fu giudi-
dicato dalla magistratura « ca-
lunnioso » e « antisovietico », 
sarebbe stato scarcerato con 
quindici mesi di anticipo per 
buona condotta. 

Siniavski era stato arrestato 
nel settembre 1965, per viola-
zione deH'art. 70 del codice 
penale deH'URSS. che puni-
sce il reato di «agitazione e 
propaganda antisovietica ». 

Insieme con Siniavski fu 
processato anche lo scrittore 
Juli Daniel, scarcerato nel set
tembre scorso dopo aver in-
teramente scontata la pena a 
cingue anni di reclusione. 

Direttore 
ALOO TORTORELLA 

Coodirettore 
LUCA PAVOLINI 

Direttore responsabile 
Carlo Ricchlnl 

Iscritto al n. 243 del Regj-
stro Stampa del Tribunate 
di Roma • L'UNITA' auto-
nzzazioDe a giornale murale 
numero 4555. 

DIREZIONE REDAZIONE EL 
AMMINISTRAZIONE: 00185 -
Roma • Via dei Taurtnl. 19 -
Telefonl central Ino: 4950331 
4950352 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255 
- ABBONAMENT1 UNITA 
(vertamento ra e/e postale 
D. 3/5531 ixiteatato a: Anwni-
nistraziooe de rUnit*. vUle 
FulTlo Teati. 75 - 2O100. Mila-
no) - ABBONAMENTO A SEl 
HUMERI: 1TAUA anno lire 
21000. semeBtrell.OOO, trlme 
sue 5.750 - ESTERO: anno lire 
33000. aemeatre 17 000, tiime-
stre t.750 - Co* L'UNITA 
DEL LUNEDI': ITALIA an
no L. 24.500. semestre 12S00 
trlmeatre 8 700 - ESTERO an
no L. 38 000. oemesire 19.500 
trimestre 10 000 - PUBBLICI 
TA'; Concewtonarla eocliuiva 
S.PI (Societa per la PubbHcl-
ta In Italia) Roma. Piazza San 
Lorenzo In Lucina. a 26 e sue 
succursali in Italia - Tele 
fono 688 541 - 2 - 3 - 4 - 5 -
TARirFE (al mm. per coton-
na) - Commerclale. Gdizlone 
fenerale: feriale L 500. festl-
va L. 600 Ed Italia aetten-
trionale: L. 400-450. Ed Italia 
centro-meridlonale L. 300-350 
Cronache local!: Roma L 130-
200: rtrenze 130-200: Toacana 
L. 100-lJO: Napoli - Campania 
L. 100-130: Regionale Centra-
Sud L. 100-120. Milano - Lom
bards L 180-250: Bologna 
L. 150-250: Genova - Ugurir 
L. 100-150: Torino - Piemonte 
Uodena. Reffio E, Emllia-Ro-
magna L. 100-130: Tre Vene 
tie L 100-120 - PUBBLICITA 
FINANZIARIA. LEGALE, RE-
DAZIONALB: Edlztooe fene
rale L 1000 al mm Ed Italia 
•ettenulonal* L. 600: EdUUo 
o« Italia Centro-Sud L. 500 

9Ub. TIpofraAco OATS 00185 
Boma - Via dal Taurlnl. n. 18 
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stra, il gruppo dirigente della 
DC ha detto di essere « al cen
tre*. ma in rcalta ha scelto a 
destra. 

In questi ultimi' giorni, poi, 
pare che alcuni degli esponen-
ti massimi della DC stiano per-
dendo la testa perche sono ar
rivati anche ad attaccare aper-
tamente i sindacati e a minac-
ciare il ricorso a leggi che ne 
< disciplinino ^ il diritto di scio
pero, la loro libera ed autono-
nia attivita. E oggi, oltre al 
consucto e grossolano attacco 
anticomiinista, sono perfino 
giunti aH'intimidazione nei con
fronti del PSI, pretendendo che 
esso ritorni alia politica di di-
visione del movimento operaio 
e delle sinistre. 

II PSI non sembra aver trat-
to tutte le conseguenze di que
sto attacco. dal quale risulta 
invece la necessita. per andare 
avanti sulla via delle riforme, 
di combattere a fondo e scon-
flggere l'attuale linea della DC 
e di operare coerentemente per 
I'unita di tutte le forze di si
nistra. 

Solo I'unita a sinistra, solo 
I'avanzata del processo di con-
vergenze, di alleanze e di in-

tcse anche parziali a tutti i li-
velli tra le foize popolari e de 
mocratiche, quale viene realiz-
zandosi pur tra mille resisten-
ze nel Paese, e capace di spez 
zare c di far fnllire il contrat-
tacco di quei gruppi die dal-
l'esterno e dall'interno della 
maggioranza governativa fo-
mentano il disordine e nurano 
a dare uno SIXK;CO di destra 

'' alia crisi del centro sinistra 
La Democrazia cristiana deve 

fiagare a sinistra il prezzo del-
a dissennata politica del suo 

attuale grupiM) dirigente Per 
questo noi ci rivolgiamo anche 
agli strati popolari dell'elctto-
rato democristiano. agli operai. 
ai lavoratori, alle donne. ai gio
vani. che militano nella CISL. 
nelle ACLI, nelle organizzazio-
ni e nelle associaziom cattoli-
che, nello stesso partito demo
cristiano. Anch'essi, pur non 
condividendo tutte le idee dei 
comunisti, sono interessati ad 
un successo comunista il 13 giu
gno. perche tale successo co-
stituisce la piu salda garanzia 
politica che le loro istanze di 
progresso. di giustizia. di nn-
novamento, di solidarieta. che 
i valori stessi in cui credono 
non vengano ancora una volta 
mortificati e traditi. 

Forlani conferma il ricatto 
(Dalla prima pagina) 

TO, prospettandone la limita-
zione. 

Nel clima arroventato della 
polemica elettorale, che d'al-
tronde lo coinvolge, il gover
no resta immoto. Colombo ha 
fatto sapere che prima del 13 
giugno egli non riunira ne 
il Consiglio dei ministri, ne 
i massimi rappresentanti del 
centro-sinistra. Nulla si deve 
muovere in questi giorni. An
che l'avvilente polemica tra 
il ministro del Lavoro, Donat 
Cattin, e quello della Sanita, 
Mariotti, e stata smorzata con 
una serie di note ministeria-
li; ultima, ieri, quella della 
Sanita, che ammette i dissen-
si nel governo sulla legge sa
nitaria ma che non esclude 
possano essere superati. L'uni-
ca realta e che i ritardi, per 
questa legge, si aggiungono 
ai ritardi. 

Riguardo alia sorte del go
verno, il capo-gruppo dc An-
dreotti ha detto ieri che « chi 
pensa a una prossima crisi 
ministeriale non considera che 
anche un mese perduto po-
trebbe essere disastroso in 
questo momento». Mancini, 
parlando a Foggia, ha detto 
dal canto suo che una crisi 
comporterebbe «conseguenze 
gravi» e si e pronunciato con
tro «frenate brusche e mano-
vre interruttive». II ministro 
del Tesoro, Ferrari Aggradi, 
ha dichiarato ieri che il go
verno ha «predisposto un 
"pacchetto" di proposte che 
tengono conto delle varie in-
dicazioni formulate» sulla 
congiuntura economica. Non 
ha precisato tuttavia il con
tenuto del provvedimento. 

Colombo si e incontrato ieri 
con i rappresentanti dei grup
pi dc, Andreotti e Bartolomei, 

nel quadro delle consultazioni 
per la revisione del Concorda-
to. Andreotti ha detto di non 
sottovalutare le «difficolta 
esistentin, ma ha aggiunto di 
reputarle « superabili». 

Sono state smentite, Intan 
to, incontri di Fanfanl con 
Moro e Andreotti. 

PSIUP II segretario naziona-
le del PSIUP, on. Tullio Vec-
chietti, ha chiuso ieri la cam 
pagna elettorale a Roma. Par-
lare ancora oggi di politica 
del centro-sinistra, come fan-
no i dc e lo stesso PSI — egli 
ha affermato —, e contraddet-
to da quanto dicono e ripe-
tono. in questi ultimi giorni 
di campagna elettorale, gli 
stessi Forlani e Rumor da 
una parte, Mancini e De Mar-
tino dall'altra. Quanto piu la 
DC si sposta a destra e pole-
mizza con il PSI sui nuovi 
equilibri piu avanzati, tanto 
piu il PSI parla strumental 
mente di apertura a sinistra 
che dovrebbe essere fatta pro 
prio con la DC. 

Noi confermiamo non solo 
che il centro-sinistra e ormai 
flnito, come indirizzo politico. 
ma che il PSI non ha neppu 
re la possibilita di condizio 
nare la corsa a destra demo 
cristiana che va oltre le ele 
zloni, puntando alia presiden 
za della Repubblica e alia ri 
conquista della fiducia di tut 
ti gli interessi privilegiaii 
Questo dimostra — ha detto 
Vecchietti — ancora una volta 
la necessita deU'unita a sini 
stra a Roma • come nel resto 
del paese, alio scopo di apn 
re anche ai lavoratori cattoh 
ci una prospettiva nuova. lr 
alternativa al blocco di pntt 
re conservatore che dirige • 
DC. 

I massacri USA a Bong Son 
(Dalla prima pagina) 

damento di una serie di ac
cuse secondo cui i soldati a-
mericani avrebbero massa-
crato una quarantina di donne 
e bambini vietnamiti su una 
spiaggia vicino a Bong Son, 
nel settembre 1968. 

Queste accuse sono state 
formulate da William Ma-
rhoun, di 30 anni, un ex spe-
cialista dell'esercito, secondo 
quanto si rirerisce in un arti-
colo pubblicato sul Chicago 
Sun Times. 

Marhoun ha affermato, si 
legge sul giornale, che civili 
vietnamiti vennero massacrati 
nel giro di due minuti infer-
nali da una compagnia del 2. 
battaglione del 503° reggimen-
to di fanteria della 173J brigata 
aerotrasportata. Marhoun ha 
ricordato di essere sceso a ter
ra in quella occasione per ri-
parare degli apparecchi radio 
che si erano guastati. 

Anche un'altra testimone, 
Tran Thi Phuoc, di 27 anni 
ha affermato che tutte le vol
te che gli americani arrivava-
no al villaggio sparavano su 
qualsiasi persona che incontra-
vano e die alcuni di loro han
no anche violentato delle don
ne. La Phouc ha detto che 
una volta vide a una diecina 
di persone che sedevano al 
mattino presto su dei pesche-
recci tirati a riva. Poco tem
po dopo arrivarono gli ameri
cani e spararono su tutta quel
la gente ». 

Le due donne hanno affer
mato anche che molte volte 
gli americani sparavano con
tro gli abitanti del villaggio 
dagli elicotteri che sorvolava-
no la zona da bassa quota e 
hanno aggiunto che nel 1968 
il villaggio di Lo Dieu, che 
si trova a 80 chilometri a nord-
est di Qui Nhon. contava un 
migliaio di abitanti. « Molt! di 
loro. in quell'anno, furono uc-
cisi, ma non potrei precisare 
quanti ». ha detto la Phuoc. 

Le donne hanno ricordato 
che gli americani sparavano 
non appena qualcuno faceva 
ca poi ino da una porta. Tutti 
percib avevano paura ad an
dare in strada. 

Dopo il 1970 gli americani 
non sono piu venuti e il vil
laggio passava sotto 11 control
lo delle forze del regime fan-
toccio. Ora Lo Dieu fa parte 
del territorio libera to dal 
Fronte. 

La signora Thanh ha affer
mato che gli abitanti di Lo 
Dieu erano contadini e pesca-
tori e che nessuno di loro era 
TOWjpjano DODO le stragi del 
1968, ha aggiunto, molti se ne 
sono andati oer cercare lavo
ro in altre parti del paese. 

Tin portavoce del comando 
della 173' brigata americana si 
c rifiutato di commentare le 
affermazioni delle due donne. 
Ma un ufficiale americano che 
ha fatto parte della 173' briira-
ta, il ten. col. Anthony Her
bert ha denunciato alia magi
stratura 19 crimlni di guprra 
cui afferma di avere assisti-
to mentre serviva nelle file 
della brigata nel settembre del 
1968. Herbert si trova ora ne-
gll Stati Uniti. 

• • • 
PARIGI, 8. 

Le Monde pubblica oggi la 
letters che tro cattolici nord-

vietnamiti — due preti e un 
laico — hanno inviato a Pao
lo VI. Essi affermano che la 
chiesa del Nord Vietnam vivc 
« in uno stato di persecuzio-
ne » a causa dell'intervento di 
forze esterne. cioe gli Stati 
Uniti. Essi affermano che dal 
1965 al 1969 gli aerei ameri
cani hanno distrutto circa 5(H) 
chiese e ucciso moltissimi 
cattolici, fra cui quattro pre
ti. a La Chiesa nel Vietnam 
del nord — essi senvono al 
Papa — e veramente un;t 
chiesa perseguitata, non dal 
governo del paese o dai v:ei 
namiti, come afferma certa 
propaganda, ma precisamen-
te da forze esterne e in pri
ma istanza dal governo degli 
Stati Uniti». Fino a che que
sto governo si ostinera nei 
suoi obiettivi di aggresstone 
e nella sua politica di guer 
ra, essi affermano, « la nostra 
Chiesa vivra in uno stato di 
persecuzione... le buone rela-
zioni fra la Chiesa del Viet
nam del nord e la Repubbli
ca democratica vengono con-
tinuamente rafforzate ». 

La lettera e firmata dai sa 
cerdotj Giovan Battista Than 
Bien e Antonio Nguyen The 
Vinh, e dal laico Pietro Phani 
Van Kham. 

SAIGON. 8 
Numerosi scontri sono av 

venuti nella zona presso la (a 
scia smilitarizzata del 17. pa-
rallelo, mentre le forze di li
berazione hanno proseguito i 
loro bombardamenti di bav. 
americane e dei fantocci. A 
Saigon varie fonti hanno n 
ferito che e probabile il ailu 
ramento del maggior generale 
Nguyen Van Hieii, comandan-
te della quinta divisione del 
l'esercito fantoccio. Si tratta 
del generale che comandava 
le forze di Saigon a Snoul. 
in Cambogia, messe in rotta 
dai patriot! cambogiani alia 
fine di maggio. Le truppe che 
occupavano Snoul fuggirono 
abbandonando 80 veicoli mih-
tari, compresi autocarri, au 
toblindo e carri armati. e tut
ta I'artigHeria pesante. ri aje 
nerale Nguyen Van Minh. co-
mandante del corpo di spedi-
zione in Cambogia. e la cm 
posizione e pure traballante. 
ha detto che 1 duemila uo 
mini che occupavano Snoul 
hanno avuto «soltanto oltre 
quaranta morti a, 160 feriti e 
4 dispersi. Ma un altro uffi
ciale americano ha detto che 
i morti sono stati oltre cen 
to, 1 feriti oltre trecento. « ne 
condo una valutazione molto 
prudente e restrlttiva a. 

• • • 
WASHINGTON. 8. 

In una seduta a porte chin 
se il Senato americano ha 
ascoltato ieri nuove testimo
nialize sulla «guerra segre-
ta» che gli USA conduconn 
nel Laos. Numerosi senatori. 
fra cui Symington e K>nno 
dy, hanno duramente critica 
to la Casa Bianca per aver 

' condotto operazioni militari 
proibite dal congresso. II por 
tavoce del dipartimento di 
Stato dal canto suo ha am-
messo che gli USA finansia-
no i mercenari thailandesi 
che combattono nel Laoo. Ha 
sostenuto che cio • plena 
mente • Iefal* ». 


