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Rimandare a do man i 
o rispondere oggi ? 

R1CONOSCIAMOLO: que-
sta campagna elettorale 

ha aspetti singolari. Ecco 
una citazione puntualc (sen
za « censure », compagni del-
VAvanti!) da un documento 
reso noto ieri dalla Federa-
zlone provinciate socialista: 
€ // Comitato esecutivo ri-
badisce la convinzione che 
una reale svolta politico esi-
ge un mutamento projondo 
nella DC, il cui gruppo di-
rigente deve comoiere una 
revisione di tutta la politica 
passata, interrompendo quei 
legami, e quegli interessi 
che lo hanno fin qui legato, 
soprattutto, alia rendita fon-
diaria ed alia speculazione 
edilizia >. State attenti. In 
questo documento si accusa 
la DC di essere legata non 
dico a gruppi capitalistic!, 
ma alle forze piu odiose del-
la rendita parassitaria, alia 
speculazione edilizia: e — 
per essere piu chiari — si 
specifica che non si tratta so
lo di legami « politici >, ma 
di precisi e concreti «inte
ressi ». Non e uno zuccheri-
no. Ma non e tutto. Sullo 
stesso numero dell'Avanti! 
si legge il resoconto di un 
discorso del segretario na-
zionale del • Partito sociali
sta, compagno Giacomo Man-
cini. in cui si attacca la De-
mocrazia cristiana « per la 
prevalenza piena e incon-
trastata che ancora nell'iso-
la (cioe in Sicilia, n.d.r.) 
hanno gruppi e uomini as-
solutamente insensibili a 
qualsiasi esigenza di pro-
gresso e di vita civile e mo-
derna e legati ad interessi 
di conservazione ed a con-
cezioni superate e antisto-
riche ». 

Dunque, insieme con Ro
ma, la Sicilia; e insieme con 
il legame con la rendita piu 
sporca ed infame, il vincolo 
addirittura con gruppi > in
sensibili - a qualsiasi esigen
za di « vita civile e moder-
na ». E potrei eompletare il 
quadro citando le cose che 
sulla gestione di Roma ca
pitate ha detto Ton. Ugo La 
Malfa, parlando di « gravis-
sime carenze, di miopia, di 
mancanza di fantasia e di 
lungimiranza ecc. ecc. ». Ma 
ce n'e quanto basta. E il let-
tore ha gia capito. 

10 NON MI sogno mini-
mamente di domandare 

all'on. Forlani che cosa 
pensi di questi pesanti giu-
dizi, oppure di chiedere al 
PSI e al PRI come e perchc 
hanno collaborato per tanti 
anni con un partito che ha 
tali legami con la conserva
zione piii rozza. Dio ci li-
beri dal porre queste do-
mande e dal sottolineare che 
il rispondere ad esse ci sem-
bra dovere elementare ver
so gli elettori e verso i pro-
pri stessi militanti. 

Lascio da parte il passa-
to e mi limito ad un'osser-
vazione che riguarda il pre-

I salari 
in Cina 
• II viaggio di Luca Pa-

volini nella Repubblica 
popolare cinese. Visita 
ad una fabbrica d'au-
tomobili di Scianghai. 
Ritmi di lavoro che 
scandaliiiano i nostri 
industrial! 

A PAGINA 3 

Le Region i 
rosse 
• Ad un anno dal veto 

dove ha vinto la sini
stra, in Emilia, Tosca-
na e Umbria, si af-
ferma un nuovo modo 
di governare dalla 
parte dei lavoratori 

A PAGINA 7 

sente. Ogni giorno i gover-
nanti italiani fanno la pre-
dica a! Paese, lamentano il 
« disordine », e profetizzano 
il caos se il centrosinistra 
dovesse cadere. II segreta
rio della DC e arrivato ad
dirittura a dichiarare che il 
suo partito — se e neces-
sario — e pronto a supera-
re le t strettoie costituzio-
nali» del semestre bianco, 
quasi che avesse obbedienti 
al suo comando questo o 
quel Presidente della Repub
blica. ' 

Ebbene, nessuno di que
sti predicatori si cimenta 
a spiegarci quale sia la con-
creta prospettiva che pos-
sa venire al Paese da una 
coalizione di governo in cui 
si registra oggi una tale 
divaricazione di posizioni. 
Domando: sono falsi i giu-
dizi sulla DC che ho rica-
vato testualmente dalle co-
lonne dell'Avanti/ ? In que
sto caso come i dirigenti 
della DC accettano di colla-
borare con un partito che 
lancia contro di loro una 
calunnia cosi pesante? So
no esatte e pertinenti, in-
vece, quelle accuse. E allo-
ra, come il Partito socialista 
pensa di poter continuare a 
collaborare con una forza 
politica che e segnata in 
questo modo da orientamen-
ti conservatori? 

O O BENE CHE il Partito 
•^ socialista, aggiunge un 
« se »...; e dichiara infatti 
che se la DC non si schiere-
ra per le riforme, i sociali
st! usciranno dalla coalizio
ne; e riconosce inoltre che 
senza di noi comunisti non 
si mutano le strutture e il 
tipo di sviluppo del Paese. 
Ma questo riguarda il do-
mani. E invece noi dobbia-
mo affrontare il problema 
dell'oggi, se e vero che gli 
stessi socialist! dichiarano 
che la DC non ha saputo 
recidere i suoi legami con 
i gruppi conservatori, ed an-
zi ha accentuato il suo spo-
stamento a destra. Riman
dare a domani e una posi-
zione di attesa e di passi-
vita E invece il problema 
e di cio che adesso faccia-
mo per rispondere alia ster-
zata a destra democristiana, 
per aprire uno spazio a quel
le forze cattoliche democrati
z e che oggi sono soffocate 
dalla pesante involuzione 
dell'attuale gruppo dirigen-
te democristiano. E direi che 
questo problema si presenta 
in modo ancora piu urgente 
proprio per quelle forze che 
sono invischiate in una col-
laborazione con la DC. 

Noi abbiamo indicato una 
strada: quella dell'unita a 
sinistra. E abbiamo propo-
sto qualcosa di assai diver
se dalla pura denuncia. Ab
biamo proposto atti politi
ci: scelte di alleanze, con-
fronto di programmi, lavo
ro comune fra tutte le forze 
di sinistra laiche e cattoli
che, concreta assunzione di 
impegni e di responsabilita 
la dove gia oggi una alter-
nativa di sinistra e possi-
bile. Non so se ha molto pe
so la dichiarazione che a Ro
ma assai prnbabilmente, nel 
futuro. il PSI si schierera 
aU'opposizione. So invece 
quale forza vera avrebbe 
I'annuncio di un'alleanza 
concreta a Roma di tutte le 
forze di sinistra. Non mi pa
re che dica molto la richie-
sta generica. avanzata dal 
PSI a Genova, di un sinda-
co socialista. Credo invece 
che avrebbe un'incidenza 
reale a Genova una lotta 
aoerta del PSI per dare una 
giunta di sinistra al Comu
ne. Cosl si indica e si pre-
para una prospettiva, sen
za rimandare a domani. Co
sl si aiutano realmente le 
forze cattoliche avanzate a 
liberarsi dai vecchi lacci del-
rinterclas«n*mo. 

x . Pietro 

FORLANI IMBOCCA LA STRADA DELL'OLTRANZISMO 
PER COLPIRE IL MOVIMENTO UNITARIO DELLE MASSE 

L'anticomunismo della DC 
nasconde Tattacco 

Amendola a Bari: « I dc sono incapaci di esprimere una nuova politica per il Mexzogior-
no » — Tortorella a Roma: « La funzione del.PCI deterrriihante per leI riforme» — Da-
rida va a firmare da: Gedda la. petizione antidiyorzio — L'ex; segretario dei giovani 
democristiani, Benadusi, lascia la DC e raccomanda una scelta elettorale a sinistra 

Ingrao 

L'ultima fase della campa
gna elettorale segna anche 
una piu accentuata mobilita-
zione inlorno al PCI a Roma, 
a Genova, in Sicilia. in Pu-
glia e nelle altre localita chia-
mate alle urne domenica pros-
sima. Per oggi e per domani 
sono previste grandi manife-
stazioni di chiusura nelle citta 
e nei centri piu important!. 
Ma anche ieri si sono svolti 
centinaia di comizi: Alinovi 
ha . parlato a Marigliano. 
Amendola a S. Severo. Di Giu-
lio a Frascati, • Galluzzi a 
Gela. Macaluso a BiancaVil-
la. Novella a Genova, Napo-
litano a Caltanissetta, Occhet-
to a Palermo e Monreale. Tor
torella a Roma, Romeo a 
Avetrana: Ingrao ha avuto a 
Roma numerosi incontri con 
i lavoratori. Le ultime c usci-
te ^ elettorali della Democra-
zia cristiana. intanto. conten-
gono nuovi inasprimenti ol-
tranzisti dell'attacco alle lotte 
operaie ed ai sindacati. L'an
ticomunismo di cui Forlani ed 
il gruppo dirigente dc fanno 
sfoggio in questi giomi in 
ogni comizio (e che trova eco 
immediata nei titoli dei gior-
nali borghesi) nasconde. in 
realta. un attacco alle rifor
me, ed alia spinta che viene 
dai lavoratori. e quindi an
che dai lavoratori cattolici. 

Nello stesso tempo, il go
verno ha rinviato ogni deci-
sione — e addirittura ogni 
riunione — a dopo il 13 giu-
gno. La paralisi di ogni atti-
vita. il blocco di ogni deci-
sione, sono in questi ul-
timi giorni le condizioni. ac-
cettate per evitare il fermen-
tare delle polemiche all'inter-
no del governo e della 
maggioranza e gli scogli di 
nuovi contrast!. II governo. si 
polrebbe dire, ha chiuso botte-
ga. Ieri mattina vi e stato un 
incontro tra il ministro del Bi-
lancio Giolitti e quello del Te-
soro Ferrari Aggradi per met-
tere a punto le « leggine > sui 
prowedimenti destinati alia 
congiuntura economica (fisca-
lizzazione degli oneri sociali, 
accelerazioni delle agevolazio-
ni fiscali e creditizie. ecc.); al 
termine deU'incontro k stato 
confermato che queste misure 
saranno portate dinanzi al 

C. f. 
(Segue in ultima pagina) 

Stasera 
Berlinguer 

TV 
II compagno Berlinguer ri-
volgora stasera, dopo • le 
ore 21, I'appello del PCI 
agli elettori, nel corso del
la trasmlssione dedkata a 
tutti I partiti. 

ORGAN IZZATE 
L'ASCOLTO 

Oggi nuovi incontri al ministero 

in un clima di grave incertezza 

FIOM-
mobilitano i metallurgici 

per la vertenza della FIAT 
A pag. 4 

diPino 

Giuseppe Vassallo (nella foto, in una recentisslma immagine) fig Ho del potente « boss » 
dell'edilizia Francesco, e stato rapito in pieno centro di Palermo mentre stava entrando 
in casa. E' un altro episodio della feroce «guerra > tra cosche mafiose A PAGINA S 

All'ombra della DC 
Dopo il sequestro del /i-

glio dell'industriale Caru
so (e figlioccio dell'ex mi
nistro dc. Mattarella), do
po I'assassinio del procu-

, ratore Scaglione (amico del 
defunto ministro e dell'ex 
sindaco di Palermo Cianci-
mino), ecco il clamoroso 
sequestro del figlio del tan-
to discusso boss della spe
culazione edilizia France
sco Vassallo, di cui VAnti-
mafia ha lumeggiato t lega-

.. mi strettissimi, economici 
e politici col capo della DC 

palermitana, on. Giovanni 
Giota. •" >: :.'" ;•.••••> 

Sembra di assistere alia 
proiezione di un film: si 
snodano le tragiche sequen-

, ze di una guerra fra orgd-
nizzazioni potenti. Dopo la 
rottura verificatasi all'in-' 
terno del gruppo di potere 
dc palermitano, d evidente 
che. si sta conducendo una 

: lotta all'ultimo sangue fra 
> grandi cosche mafiose. E in 
questa rottura di equilibri, 
e probabile Vinserimento 
di un gruppo piu giovane-

col • metodo gangstehstico 
piu virulento. Tutti hanno 
modo di vedere, cosi, lo 
spaccato del sistema di po. 
tere dc a Palermo e in tut
ta la Sicilia occidentale. 
Tutti hanno modo di capi-
re da che cosa nascono il 
vero disordine, la vera vio-
lenzd, e dove stanno le co-
perture politiche. 

Chi vuol dire ' basta a 
tutto questo, deve battersi 
per assestare un colpo de-
ciso al sistema di potere 
della DC. • • • : . . • . • • • • -

Dopo Fassassinio delTex ministro democristiano Edmundo vie 

IN CILE DURO MONITO DI ALLENDE 
eversiye e reazipnarie 

« E' un crimine contro il paese, contro il governo, contro iI popolo » ha detto il presidente — Tensione nel paese — Stato di 
emergenza nella provincia di Santiago e coprifuoco notturno nella capitale — La polizia annuncia di aver identificato uno dei 
killers — L'esponente dc e stato ucciso con la stessa tecnica usata contro il generate Schneider, assassinato da sicari di destra 

. •• ~~ •• •.-•;- • ,' .;- — - — — - — — Grave gesto 

Dati preziosi da Cosmograd 

I tre astronaut! sovietki che si trevano a bordo del gigantesco laberatotio orbitante Hitorno 
alia Terra hanno prosoguito anche ieri il loro lavoro di controllo. La base spaziale, che quel-
cuno gia cWama Cosmograd, dope aver subito una ulteriore cortoiiono di rotta, e stata 
sottoposta a coHandi severi o verifier* di ogni genera. Totti I dati raccolti, considerati 
preziosissimi, sono statl trasmossi alle basi terrestri per essere immediatament* analizzati 
dagli scienziati o dai tecnici. Nella foto: Velkov, Dobrovolsky o Patsaev. A Pag. 11 

LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO E PROSELITISMO AL PARTITO 

Aumentano gli iscritti al PCI e alia FGCI 
43 Federazioni superano le cifre del 1970 — La FGCI gia al 110% — Oltre novantamila compagni per la prima volta con 
la tessera del PCI — Signrficativi risultari nei centri in cui: si votera domenica — Una dichiarazione del compagno Pecchioli 

Gli iscritti al partito per 11 
1971 sono gia 1.460.801, una ci-
fra che supera di 27.927 quel
la dei tesserati alia stessa da
ta dello scorso anno. 

Altre 17 Federazioni nanno 
supereto in quest! giorni 11 
100 per cento. Esse sono: Btel-
hi, Crema, Cremona, Trevl-
so, Gorizia, Ravenna, PI ren
te, Grosseto, Fenr.o, Chietl, 
Campobasso, Avellino, Caser-
t«, Bari, Lecce, Capo d'Orlan-
«o, Nuoro. La Federazione di 

Bologna che In tutti questi an
ni ha accresciuto la sua gran-
de forza, e notevolmente avan-
ti rispetto alia stessa data del 
*70. Sono cosl 43 le Federa
zioni che hanno gia superato 
1 tesserati dello scorso anno 
(per un totale complessivo di 
4837 iscritti - in piu). Pre le 
reglonl sono gia, pervenu-
te a questo risultato le Mar-
che, il Mollse, il Frlull Vene-
zia Giulia, la Val d'AosU. I 
nuovi reclutati ml PCI aono 

90.105. Ancbe le Federazioni 
degli emigrati di Ginevrm, Zu-
rigo, del Belglo, della RFT e 
del Lussemburgo, hanno lar-
gamente superato gli iscritti 
del 70. 

Con slgniflcatlvl success! 
procede anche 11 tessenunen-
to della F.G.C.I.: al 31 mag-
gio gli iscritti erano pari aJ 
110 per cento di quell! regl-
strati alia fine del 70. Oltre 
15.000 sono 1 giovani che al 
sono Iscritti per 1* prima vol* 

ta alia FGCI dopo 11 Congres-
so di Firenze. 

Da sottolineare t slgnifica-
tivi successi di numerose or-
ganizzazioni impegnate. nelle 
elezioni del 13 glugno. Mi-
glials e migliaia sono 1 la
voratori e i giovani che han
no chiesto la tessera del PCI 
o della FGCI nel corso della 
campagna elettorale a Roma, 
Genova, Bari, Foggla, in Si
cilia, e nelle altre centinaia 
di comunl dove si vote. 

' Sul signlficato di questi ri 
sultati 11 compagno Ugo Pec
chioli della Direzlone del Par
tito, ci ha rilasciato la se 
guente dichiarazione: 

«I1 Partito e la FGCI ac-
crescono nazlonalmente la lo
re forza organizzativa. I dati 
complessivi sono buoni, ri-
specchlano una adesione cre-
scente agli ldeall e alia politi
ca del Partito, esprimono la 
volonta di tanti lavoratori e 
di tanti giovani di essere i 

protagonisti della grande lot
ta per una nuova Italia nella 
organlzzazione comunlsta che 
del successo di questa lotu 
e la forza garante e decisiva, 
Ogni passo In avanti nello svi
luppo del Partito e della FGCI 
come organlzzasionl dl mas-
sa e dl lotta e sempre ripaga-
to dairavanzamento della 
causa del lavoratori, delle loro 

(Segue in ultima pagina) 

di Forlani 
11 segretario delta DC For

lani, nella sua corsa a destra, 
na raggiunto oramai il limite 
del delirio. Ora, frnchi cib si 
mantiene nei limiti nazionali 
la vergogna, sebbene sia gran
de essendo il Forlani segreta
rio del partito che governo, 
ancora I'Italia, rimane entro 
le mura di casa Ma, ieri, il 
Forlani ha voluto esorbitare 
anche questo confine. Egli ha 
lornito una dichiarazione sul 
delitto avvenulo in die che 6 
cosa gravissima. Egli ha osato 
dire che il delitto ae matu-
rato nel clima di odio che si 
sta instaurando in Cile contro 
elementi deU'opposizione de-
mocratica ». Ora, questa 6 una 
menzogna che e smentita da 
ogni fatlo. Ma e'e di peggio. 
II segretario della DC ha osato 
aggiungere- « Si ripete cosi in 
CUe, in una siluazione rove-
sciata, la stessa logica oppres-
siva e spietata che potto in 
Italia al delitto Matteotti*. 
Come si sa a mandante del 
delitto Matteotti fu Musso
lini (quel Mussolini a cui, 
in odio ai socialisti e ai comu
nisti, era andato U sostegno 
del partito popolare di allora). 
Questa frase paragona, quindi, 
a socialista AUende a Musso
lini. Ora cib i semplicemente 
infame: AUende ha gia denun-
cktto il delitto come una con-
giura di destra per screditare 
il regime popolare e democra-
tico. Poco conta di quale ma-
schera si sia travestito rassas-
sino. E" evidente che i provo-
catori di destra amano ma-
scherarsi col volto della * si
nistra ». Cio lo sa e lo intende 
ogni persona di sentimento de-
mocratico. II governo popolare 
di AUende, sorto dalle ele
zioni, & odiato daU'imperiali-
smo america.no e da tutti i 
gorilla che hanno preso il po
tere con colpi di stato appog-
gkxti dalle armi americane e 
che hanno soppresso in Ame
rica latino ogni forma di de-
mocrazia, 

Tl fatto che Forlani si schie-
ri con gli USA e con i goriOa 
sud-americani, contro U go
verno democratico costttuzio-
nale di AUende qualifica que
sto segretario delta DC sul 
piano politico e fa ricadere 
sopra di lui tl fango che egli 
vorrebbe gettare sul governo 
popolare. Ma questa presa di 
posizione del segretario dc, e 
cib & ancora piii grave, dimo-
stra anche Vavventurismo in-
ternazionale cui porta la lo
gica della sterzata a destra 
attuata dalla DC, 

• SANTIAGO DEL CILE, 9 
«Un crimine contro il pae

se, contro il governo. contro 
11 popolo; - una provocazione 
deliberata tesa ad alterare la 
vita istituzionale del paese». 
Con queste dure parole 11 pre
sidente Allende — che hapro-
clamato tre giorni di lutto na-
zionale — ha severamente con-
dannato, in un raessagglo al
ia nazione diffuso ieri sera 
dalla radio e dalla televisione, 
I'assassinio dell'ex ministro 
democristiano Edmundo Pe
rez Zujovic. che f u titolare del 
dicastero degli Intern! nel go
verno di Prei. « I criminal! 
— ha continuato Allende — 
saranno presi, processati e pu-
niti In modo esemplare; ter-
ro fede senza vacillare a quel

lo che e il mio dovere di man-
tenere l'ordine. la pace :n*ep-
na e la legge ». L'impegno tel 
governo di Unita popolare si 
e immediatamente concretis-
zato in una aerie di misure 
atte da un lato a scoprire i 
responsabili dell'assassinio c 
daH'altro a garantire la st% 
(Segue in ultima pagina) 

« Provocazione in Cile » 
un articolo 

di Renato Sandri 

A pag. 13 

OGGI 
liturgia 

I A OISCUSSIONE in cor-
Ma so tra i sindacati e la 
Fiat a proposUo dei prov-
vedimenti presi dall'azien-
da nei confronti dei quat-
tro operai accusati di vk> 
lenza, off re ai giontali ben-
pensanti I'occasione di pre-
diche che ci riempiono di 
ammirazkme e di reveren-
za. Con questo di parUco-
lare: che quelle dell'azien-

. da vengono sempre definite 
« ragioni», mentre quelle 
dei sindacati si chktmano 
sempre • pretest», e la 

: conseguenza e che la ra-
: gione deWazienda conttnma 
nelle ragioni con cui di-

: fende i suoi provvedimen-
• U discipunari, mentre la 
• viotenza dei lavoratori si 
perpettm netie pretese dei 
sindacati, • che - diventano 
anch'esse, cost presentate, 
una forma di violenza. 
> Voi non immagtnate, 
quando si tratta di difen-

'; dere la Fiat, come £ com-
• mossa e profonda Visprra-
zione della stampa padro-

• note, che si rifa perttno ai 
Vangelt Ieri il Messagge-
ro active va che da parte 
degli operai vtoteatt sono 
stati infrantl «tutti i carto 
ni di umana convives**, 
da quello crisUano " del-

" r "ajiia 11 pTOtttmo too co
me te stesso", a qoello che 
e 11 cardJne di una demo-
crtzia e cioe "rispette le 

" optnioni altnii"™». Ora, 
voi ricorderete sicuramen-
te che al * canon* crisUa
no* aaVCama il protsimo 
tuo com* te stesso si e tern-

- pre immancabilmente rife-
rito il giornale dei Perro-
ne ogni volta che sono sta
ti evocati e descritti que-

- gli autenUci massacri uma-
m che sono le catene di 

. montaggio, e che al «car-
dine della democrazia» 
rappresentalo dall'impera-
tivo m rispetta le opinioni 
altnii», non ha mai man-
cato di richiamarsi il Mes-
saggero, rampognando a-
spramente la Fiat quando 
ha spiato, perseguitato e 
licenzialo i lavoratori co
munisti. Come mat, quan-

. do si tratta di Agnelli, non 
si citano i Vangeli? 

Perchi Agnelli & un pa
drone (i il padrone per 
antonomastai, e ta stampa 
padronale ama dire di lui 
che c da lavoro a centocin-
quantamua operai; come 
se fosse lui a dar loro il 
pane. 11 Messaggero sareb-
be pronto, per quanto lo 
riguarda, a riformare la li-

iturgia la dove, rivolta a 
Dio, dice « ̂ jtalla tua bon-

t ta abbiamo ricevuto que
sto pane, frutto della terra 

. e del nostra lavoro...». Se-
condo i giornali di lor si-
gnori bisognerebbe prega-
re cosi: «..jdall'awocato 
AgneUl, dal dottor Costa, 
daWingegner Lombardi ab
biamo ricevuto questo pa
ne. m e, in piu, amarli co-

,me se stessi. Son solo si 
: pretende che gli operai non 
siano violcnti, ma si vaole 
anche che non soffrano di 

' voltastomaco. 
. . - Farlebraccla, 
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Prepotenza dc 
alia RAI-TV 

SITUAZIONE caotica, bi-
lanci contestati ' anche 

all'interno del quadriparti
t e nomine in sospeso (non 
per rispetto della opinione 
pubblica o della giustizia) 
perche non e'e accordo tra 
le correnti dc (anche qui 
gioca la seelta del candida
te alia presidenza della Re-
pubblica), cioe complete il
legality e marasma * alia 
RAI-TV; ma alia resa dei 
conti, dopo tutte le parole, 
11 potere e rimasto piu che 
mai nelle - mani di quella 
parte della DC che all'ente 
televisivo lo detiene da 
troppi anni. 

Tutto fermo, tutto soffo-
cato cd intanto sotto a can-
oellare le ultime finzioni di 
imparzialita perche ci sono 
le elezioni e bisogna fare 
quadrato attorno alia DC, 
soprattutto alia DC sicllia-
na e romana, dove le paren-
tele di certe correnti con la 
mafia rischiano di provocare 
qualche vuoto che potrebbe 
non solo portare a fare per-
dere voti ai vari Ciancimi-
no, ma aprire loro eontem-
poraneamente le porte del-
le patrie galere. 

Ed ecco allora a cosa ser
ve la RAI-TV. Parlano al 
teleglornale per lo meno 
tre esponenti dc (con la scu-
*a che l'uno e al governo, 
l'altro al Senato, l'altro al 
partito) ed uno, quando e'e, 
degli altri partiti. Gii asses-
sori di Roma, Pala ad esem-
pio, sono di seen a in tutti i 
programmi. Peccato • non 
sappia ballare e cantare per
che ci sarebbero cosl ancora 
altre ore da occupare. 

Ecco, ancora una volta, 
che il rinvio delle famose 
nomine e l'atrofizzazione 
della commissione interpar-
lamentare, si da eliminare 
di fatto ogni controllo del 
Parlamento, hanno recato 
frutti alia DC. L'utile e uni-
to alia menzogna, l'assoluto 
potere nelle mani dc per 
fare il bello e il cattivo tem
po prima del tredici giugno 
e poi riprendere a fare trat-
tativa al vertice e a fare 
promesse (false) al Parla
mento. 

MA TUTTO questo pud es-
sere ancora accettato? 

Per esempio questo convul-
6o appoggio elettorale alia 
DC sara senza conseguenze? 
Dawero e'e ancora chi pud 
ritenere che, finita la festa, 
la commissione di vigilanza 
sulla RAI-TV torni a riu-
nirsi per sentire le • equa-
nimita* del sen. Dosi o la 
esaltazione del pluralismo 
cui deve tendere la RAI-TV 
dell'on. Arnaud? 

Credo che la scelta da fa
re stavolta deve per forza 
essere piu radicale. Per noi 
e per quei partiti che non 
possono piu accettare di 
portare il sacco alia DC. 
Perche i socialisti, gli al-
leati piu forti della DC nel 
quadripartito, pensano che 
possono dawero continuare 
a fare politica contro la TV 
all'interno del partito e a 
battersi per una libera in-
formazione nei loro conve-
gni, e poi continuare a fa
re deU'aziendalismo all'in
terno della RAI-TV? In que
sto senso preoccupante e 

grave e la dichiarazione di 
un uomo responsabile del 

}PSI che parla, praticamen-
t te , di un accordo gia con-
rcluso per perpetuare lo sta-
to di fatto. -• • 
< Dawero bisogna quanto 
meno buttare all'aria il piat-
to di lenticchie come han
no fatto i repubblicani. - -
' E * i repubblicani, dopo 
Fatto delle dimissioni dalla 
< lottizzazione » sono d'ac-
cordo nel sostenere che ci 
sono nel pluralismo politi
co anche i partiti di opposi-
zione di sinistra, che hanno 
1 diritti e la forza che han
no, per trovare una soluzio-
ne politica non azlendalisti-
ca cominciando a chiedere il 
distacco della RAI-TV dal-
l*esecutivo e la sua naziona-
lizzazione? Oppure su que
st! teml politic! i repubbli
cani sono pront! a schierar-
s! ancora con la DC, quan
do si sara al dunque, dopo 
avere rotto ora con la DC 
sul piano aziendale? 

QUELLO che deve essere 
certo e che, o alia com

missione di vigilanza (pri
ma della nuova legge di ri-
forma e con un accordo po
litico) si attribuiscono su-
bito poteri prowisori in 
quest'anno in cui deve es
sere varata la riforma per 
essere pronta prima dello 
scadere della convenzione, 

, oppure il Parlamento chie-
da di assumere tutti i poteri 
che gli competono gia per 
legge circa la effettiva vi
gilanza sulla RAI-TV, solle-
citando lo scioglimento di 
una commissione che cosl 
com'e oggi non garantisce 
nessun controllo del Parla
mento. 

La decisione e politica 
s'intende, e grave; ma da 
ormai vent'anni la Demo-
crazia cristiana si e seduta 
sulla RAI-TV e da vent'anni 
dice si alia riforma e da 
vent'anni impedisce con tut
ti i mezzi leciti ed illeciti, 
legali ed illegali, che le pro-
poste di legge di riforma 
vengano semplicemente po-
ste in discussione. Perche 
non usare a nostra volta 
tutti i mezzi legali, e solo 
legali, contro la DC? 

Bisogna far la finita anzi-
tutto sullo scandalo delle 
campagne elettorali e su tut
to il resto assumendo tutti 
le proprie responsabilita, 
dai presidenti delle due Ca-
mere, per verificare come 
mai per la durata di cinque 
legislature non si e riusciti 
a fare discutere una sola 
legge sulla RAI-TV; eppu-
re le proposte di legge e'era-
no. E deve finire lo scon-
cio rappresentato dal fatto 
che le due Camere figura-
no come tutelatrici deU'indi-
pendenza e della imparziali
ta della RAI-TV e invece 
contano meno di un funzio-
nario della RAI-TV, arri-
vando fino alle responsabi
lita dei partiti e dei singoli 
deputati. 

Se le altre riforme sono 
decisive, questa della RAI-
TV e indispensabile per fa-
cilitarle e garantirle. 

Divide Lajolo 
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Feltrinelli 
n o v i l j in tutte le l ibrene 

A < Milano laK polizia interviene per della Procura 

I baraccati scacciati 
i l V 

di nuovo dal Politecnico 
•* i * * 

Donne e bambini trasportati ai dormitorio pubbiico — li Senato accademico decide la serrata fino 
a lunedl — II ministero della P. I. annuncia un'jnchiesta amministrativa — Rinviati, per I'au-
topsia, i funerali del piccolo Massimiliano — Una conferenza stampa del professor Portoghesi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 9 

La polizia e nuovamente in-
tervenuta al Politecnico per al- ' 
lontanare le famiglie senza tet-
to ospitate da due giorni nel- , 
la Facolta di Architettura:' an- ' 
cora bambini buttati giu dai gia-
cigli in piena notte, freddo, pau-
ra, visioni di uomini armati. 
La crudele vicenda di queste 
famiglie alia rherca di una ca-' 
sa dura da nove giorni: e ini- -
ziata il 1. giugno con l'occupa-
zione della palazzina di via Ti-
baldi ed e assai lontana dal con-
cludersi. 

La polizia 6 intervenuta alle 
prime luci dell'alba. a nulla e 
valso 1'intervento della ammi-
nistrazione comunale presso il' 
prefetto perche fosse risparmia-
to a questa povera gente lo' 
strazio di un altro sgombero. 

La Procura della Repubblica 
si e dimostrata inflessibile. Po: 
co dopo le 5, ploloni e plotoni 
di carabinieri e agenti hanno 
circondato la Citta degli Studi. 
Delia minacciosa tenaglia hanno 
avuto sentore gli occupanti del
ta facolta: in fretta sono stati 
svegliati le donne e i bambini. 
H hanno caricati sulle macchi-
ne: ma le auto sono state bloc-
cate dal dispositivo poliziesco 
che. strada per strada, con-
trollava l'intero quartiere. Le 
donne. i bambini sono stati fatti 
scendere e trasportati, sui pull-
man della polizia, al dormitorio 
pubbiico. 

Quindi si e stretto t'assedio 
della Facolta. dove era in cor-
so un seminario di studi sul pro-
blema della casa. 300 studenti 
ascoltavano il prof. Carlo De 
Carlo. Un funzionario di polizia 
e entrato nell'edificio, ha per 
qualche minuto ascoltato la le-
zione, quindi ha perentoriamen-
te in vita to i presenti a disporsi 
noH'atrio, con le mani alzate. 
contro il muro. A uno a uno, 
tutti i presenti, studenti e pro-
fessori, sono stati caricati sui 
cellulari e portati in questura, 
Identificati, sono stati rilascia-
ti nella tarda mattinata. Alio 
sgombero della Facolta e se-
guita la decisione del Senato 
accademico di sen-are il Poli
tecnico sino a lunedi. Verso 
mezzogiorno la polizia e nuova
mente intervenuta: senza inci-
denti. l'Ateneo e stato sgombe-
rato dagli studenti. che si era-
no riuniti in assembles. 

Gli episodi di questa dura vi
cenda si accavallano; nella mat
tinata si sarebbero dovuti svol-
gere i funerali del piccolo Mas
similiano Ferretti, figlio di due 
baraccati. ospitati con le altre 
famiglie nella sede di Architet
tura. 

Come e noto, il piccino, sof-
ferente di una malattia cardia-
ca. era dereduto nel pomerig-
gio di domenica nella clinica 
universitaria pediatrica «De 
Marchi >: la sua debole fibra 
non aveva resistito alio sgombe
ro della palazzina di via Ti-
baldi e alia lunga sosta sotto la 
pioggia battente. 

Secondo la versione fornita 
dal padre nella conferenza stam
pa di ieri. il bimbo, prima che 
all'ospedale. venne accompagna-
to in questura. 

II questore afferma, invece. 
che padre e piccino furono tra
sportati direttamente alia clini
ca. Ma e un particolare che non 
muta la sostanza dell'episodio 
e non sposta le responsabilita per 
la tragica sorte del piccino. La 
lunga attesa sotto la pioggia. le 
due ore passate dentro e fuori 
la palazzina. sono state fatali. 

Per l'accertamento delle cau
se della morte del piccolo Mas
similiano sono stati rimandati 
i funerali previsti per questa 
mattina. II Sostituto Procurator 
re. dottor Spinaci. ha ordinato 
I'autopsia della salma. 

La cronaca di questa vicenda 
tragica. amara. mortificante. non 
e pero conclusa: motti dei sen-
zatetto. prima di occupare la 
palazzina di via Tibaldi. si era-
no tagliati tutti i ponti alle 
spalle. portando con loro ogni 
massenzia. abbandonando abitu-
ri ai quali affermano di non vo
ter fare piu ritorno: molti sono 
anche incalzati dallo sfratto. 
Qualche famiglia ha accettato 
la momentanea e dura ospi-
talita del dormitorio pubbiico. 
altre la precaria ospitalita di 
qualche amico. tante sono lette-
ralmente in strada. con i figli. 
le pentole e i materassi. 

I drammatici awenlmenti 
della mattina, la inammissibi-
le presa di posizione della se-
gTeterla cittadina delta DC. 
giunta, ieri. a chiedere in un 
suo documento la chlusura del
la Facolta di ArchiteUura. gli 
atteggiamenti del Rettore del 
Politecnico sono stati breve-
mente trattati in un incontro 
tra il prof. Portoghesi. preside 
della Facolta di ArchiteUura, 
altri docenti e la stampa. 

« La richiesta della chiusu-
ra di Architettura — ha detto il 
prof. Portoghesi — si insensce 
nella caccia alle streghe. ali-
mentata dallo stesso Rettore, 
tesa a scorporare dal Polite
cnico una Facolta considerata 
infetta » perche cerca, sia pure 
tra errori e travagli, di dare 
una risposta ai probemi del 
rinnovamento deH'Universita. 
Altresl inammtssibile e il mo-
do con cui e stata decisa la 
• serraUs del Politecnico: il 
Senato accademico si e riunito 
senza il prof. Portoghesi, pre
side di Architettura. 

In scrata anche il ministero 
della P.I. ha voluto dire la sua 
sulla vicenda. con una nota in 
cui. dopo aver messo sotto ac-
cusa il tipo di sperimentazione 
in corso nella facolta di archi
tettura. giudicata non sufficien-
temente « cauta», si annuncia 
la decisione del ministro Misasi 
di disporre «una approfondita 
inchicsta amministrativa. affi-
dandone 1'incarico a tre ispet-
tori ministexiali >. 

La Facolta di Architettura del Politecnico di Milano presldiata da cordonl di pollziotti e 
da carabtnleri dopo II nuovo sgombero delle famiglie dei baraccati eseguito teri mattina 

Lo scandalo del processo sulla morfe di Pinelli 

Perche Biotti fu scelto 
presidente del Tribunale? 

Furono indubbiamente determinant! gli stretti rapporti tra il magistrato 
e I'awocato difensore del commissario Calabresi - La decisione sulla pe-
rizia aH'origine del conflitto che ha portato alia ricusazione della corte 

, -' "u MILANO. 9. ' 
La sostituzione del presidente 

del tribunale che giudicava il 
processo Calabresi-Baldelli con
tinue ad essere al centro della 
attenzione degli ambienti giudi-
ziari. Gli interrogativi che ora 
si pongono. sono sostanzialmen-
te tre: il consigliere Carlo Biot
ti ricorrera in Cassazione con
tro t'ordinanza della Corte di 
Appello. che l'ha sostituito ac-
cogliendo la richiesta di ricu
sazione avanzata dal patrono di 
Calabresi. awocato Michele Le-
ner? Quando verra decisa la 
famosa prrizia sulla morte del 
Pinelli. che e stata chiaramen-
te la causa prima della ricusa
zione? Inline come sara compo-
sto il nuovo tribunale? ' 

At primo interrogativo non si 
pud ancora dare una risposta. 
Infatti il Biotti. per ricorrere 
in Cassazione. ha tre giorni di 
tempo, a partire dal momento in 
ctd gli verra notiflcata l'ordi-
nanza. Ora, come e noto, il ma
gistrato si trova a Roma per 
rispondere del soo operato al 
Consigbo superiore della magi-
stratura. L'ordmanza potra quin

di essergli notiflcata solo al 
ritorno. dopodiche dovranno tra-
scorrere tre giorni. 

In ogni caso. dalla decisione 
del magistrato dipendera anche 
la possibility o meno di risolve-
re a breve termine la questione 
della perizia sui resti del Pinel
li. Come si ricordera infatti. il 
patrono di Calabresi. dopo esser-
si opposto in ogni modo alia pe
rizia stessa. quando questa fu 
decisa dal tribunale presieduto 
dal Biotti. sollevo un incidente 
di esecuzione. Ufficialmente que
sto mirava a precisare i termini 
deU'accertamento; in sostanza 
era un mezzo per con testa rlo. 
Manco a dirlo. il PM si dichiard 
d'accordo. Ma il tribunale re-
spinse le richieste di Lener. 
Questi allora sollevd un nuovo 
incidente di esecuzione, e subito 
dopo presento la richiesta di ri
cusazione. 

Cos] alia data in cui il tribu
nale avrebbe dovuto discutere 
0 secondo incidente. Vudienza 
fu rinviata poiche il presidente 
Biotti risuttava ormai ricusato. 
La prossima udienza col nuovo 
tribunale. dovrebbe tenersi il 

Per iniziativa dei parlamentari milanesi del PCI 

Chiesto 1'intervento 
del, Consiglio superiore 

della Magistratura 
I parlamentari comunisti 

milanesi in un comunicato 
sulla situazione della Giusti
zia a Milano affermano che 
tutti i procedimenti che nan-
no tratto origine da episodi di 
scontro politico e sociale in 
questi ultimi anni, dalla mor
te deH'agente Annarumma a 
quelle dell'anarchico Pinelli 
e dello studente Saltarelli, da
gli attentaU terroristici del 
25 aprile '69 alia strage di 
piazza Fontana. per citare 
soltanto i piu clamorosi, han
no dato luogo a provvedimen-
ti che hanno eluso totalmen-
te la sete di verita dell'opi-
nione pubblica democratica, 
offrendo insieme il quadro di 
una gestione deiramministra-
zione della giustizia, in setto-
ri di pnmaria importanza, 
che. deprecabile per la sua 
palese parzialita, eslge l'ado-
zione di immediati rimedl. 

Nello stesso tempo, i par
lamentari comunisti hanno ri-
levato come, proprio dalle ri-
sultanze dibattimentali di ta-
luni • processi polltici, siano 
emersi comportamenti arbi-
trari o addirittura oggeUiva-
mente deliUuosi di funziona-
ri e agenti di P.S. soprattutto 
della squadra politica della 
questura dl Milano; compor
tamenti che, pur censuratl 
dalla magistratura gludlcante, 
non hanno sin qui dato av-
vio ad alcun procedimento 
penale o discipllnare. 

Tutte queste vicende ap-
paiono Unto piu gravl ed ai-

larmanti In quanto si inseri-
scono In un contesto che ve-
de sviluppaxsi a Milano. con 
particolare intensita. le mano-
vre reazionarle ed eversive 
Intese ad alterare ed esaspe-
rare 1 termini dello scontro 
politico e sociale in atto. 

I parlamentari comunisti 
hanno percio deciso di espor-
re e denunziare I fatti emersi 
ed accertati al Consiglio su
periore della Magistratura, 
supremo organo di autogover-
no deU'Ordine. ed alia Procu
ra delta Repubblica, per la 
adozione delle misure ripara-
trici di rispettiva competen-
za, e di chiamare il governo 
ed i ministri di Grazia e Giu
stizia e deirintemo a rispon
dere davann al Parlamento 
ed al paese delle responsabi
lita politiche che ad essi com
petono. 

I parlamentari comunisti. 
nel dare incarico ad alcuni 
compagnl deputati e senator! 
di attuare le initiative delibe
rate, fanno appello ai lavora-
tori ed ai democratic! milane
si, ovunqque collocati, anche 
all'interno della magistratura 
e tra le forze di polizia. per
che. con la loro mobilitazio-
ne e la loro vigilanza, diano 
11 contribute decisivo per lm-
pedire un uso di parte ed an-
tipopolare dell'apparato stata-
le e per lmporre rincondizlo-
nato rispetto della legalita 
repubbllcana. 

18 giugno prossimo. 
Ma cio dipendera appunto dal

la decisione del Biotti di ricor
rere o meno in Cassazione. Se 
infatti egii ricorrera. il procedi
mento di ricusazione rimarra 
aperto fino al giudizio definitivo 
dela suprema corte: e quindi il 
tribunale non potra decidere 
sulla perizia. 

Infine sulla composizione del 
nuovo tribunale regna ancora 
l'incertezza. C'e solo da sperare 
che i giudici prescelti siano e so
prattutto dimostrino di essere al 
di sopra di ogni sospetto. an-

" dando finalmente a fondo in 
questo gravissimo caso. 

Ma cio e tutt'altro che sicuro. 
Infatti. si ha i'impressione che 
il Biotti, rivelatosi certamente 
non aU'altezza del suo compito, 
stia pero ora diventando il ca-
prio espiatorio di tutte le re
sponsabilita. I suoi precedenti 
stretti legami con I'awocato Le
ner erano notissimi negli am
bienti giudiziari. come nconosce 
la stessa ordinanza della Corte 
d'Appello che ha accolto la ri
chiesta di ricusazione. D'altra 
parte, era evidente che il pro
cesso Calabresi-Baldelli sarebbe 
stato grave e delicato; e- che 
1'awocato Lener non rappresen-
tava probabilmente solo il com
missario (il quale non avrebbe 
potuto permettersi un awocato 
di grido) ma anche il ministero 
degli Intemi. 

Ora un roinimo senso deH'op-
portunita e delta tanto concla-
mata indipendenza della magi
stratura. avrebbe consigliato di 
affidare il dibattimento ad un 
altro presidente. Invece - si - e 
scelto proprio il Biotti: perche? 
Ne vale dire che i processi di 
stampa sono generalmente affi-
dati alia prima sezione: questo 
infatti e vero. ma e anche vero 
che la sezione ha un presidente 
vicario. 
' Ora. stando alle indiscrezioni. 
anche il nome di questo secon
do magistrato. sarebbe stato fat
to nella richiesta di ricusazio
ne per altribuirgli la parte di 
intermediario tra le «pressioni 
daU'alto* e il Biotti: una circo-
stanza che basterebbe ad esclu-
derlo dal nuovo dibattimento. 

Comunque. tornando al pcrio-
do della scelta del collegio giu-
dican'e. e'era un mezzo' per evt-
tare ogni sospetto: e cioe it 
presidente capo del tnbunale 
consigliere Mario Usai avrebbe 
potuto assumere di persona la 
direzione dei -giudici. come tal-
volta awiene in casi di partico
lare gravtta (ricordiamo in pro-
posito i precedenti " deH'allora 
presidente capo del tribunale, 
consigliere Luigi Bianchi D'Bspi-
nosa, che Scelse di dirigere i 
processi delta < Zanzara a e 65 
Felice Riva). Perche anche que
sto non e stato fatto. e sofo 
ora si riaflaccia una simile ipo-
tesi? Forse s«' vojeva un giudice 
«comodo»? 

La faccenda pare tanto piu 
grave, se si considera che. co
me ricordavamo ieri,' un giu
dice. il dott. Domenico Pulitand. 
fu escluso dal collegio giudican-
te solo a causa delle sue dichia-
rate idee democratiche: ma nes-
suno pensA ad escludere I'c apo-
liticoa Biotti. nonostante i suoi 
noti legami coo una delle parti. 

ABRUZZO 

Paralisi della Regione 

per la crisi della DC 
Un discorso del dc Fabiani sollecita nuovi rapporti con I'oppo-
sizione comunista - Le dimissioni del presidente Crescenzi 

Manifesto unitario all'Aquila di DC, PCI, PSI, PSIUP, PRI 

Dal nostro inviato 
L'AQUILA. 9. 

In Abruzzo, l'uomo di cui 
piu si parla in questi giorni, 
pro o contro accanitamente, 
e il professor Fabiani. segre-
tario della DC dell'Aquila, ade-
rente alia corrente fanfania-
na del ministro Natali, il gran-
de rivale, qui, del ministro 
Gaspari, cui fa capo il grup-
po clientelare tavianeo. 

Forse un comprensibile ri-
serbo, in tanta polemica, ha 
indotto il prof. Fabiani ad evi-
tare un colloquio con l'invia-
to dell'l/nitd. nonostante i no-
stri tentativi. Prudenza: dopo 
la i bomba » del discorso di 
Fabiani in consiglio regiona-
le cui e stata attribuita la 
responsabilita d'aver fatto fal-
lire il tentativo del gaspa-
riano Crescenzi di formare la 
nuova giunta da mesi in cri
si, vi e oggi nella DC chi 
chiede se non la sua testa, 
la sua resa a discrezione. 

Un gaspariano, il segreta-
rio della DC di Chieti. Arte-
se, ha parlato fuori dei den-
ti, con un minaccioso richia-
mo alio statuto ed ai regola-
menti del partito. cioe all'ob-
bedienza: che la corrente di 
Fabiani si rassegni ad esse
re una minoranza (ma, biso
gna osservare. una minoranza 
ben consistente. se pud con-
tare su otto consiglieri regio-
nali contro i dodici delle al
tre correnti): che si adottino 
misure per impedire nuove 
«improvvise imboscate i . 

Siamo davanti a un defini
tive < regolamento dei conti * 
tra i due fondamentali tron-
coni della DC abruzzese? E 
cosa si nasconde dietro l'ac-
canita contesa? 

Se non abbiamo potuto in-
terpellare personalmente il 
piu diretto interessato, siamo 
perd in grado di trarre qual
che indicazione dal clamoro-
so discorso pronunciato dal 
prof. Fabiani il 27 maggio 
scorso nel Consiglio regiona-
le. Sulla base del resoconto 
stenografico, con una certa 
liberta. ma sicuri di non tra-
dirne la sostanza. possiamo 
cosl riassumere le posizioni 
dell'esponente aquilano: 

c Dobbiamo evitare le con-
trapposizioni frontali di schie-
ramento nella Regione abruz
zese >. E* positivo che in Par
lamento ogni tanto accada 
qualcosa che dimostra la pos-
sibilita di rompere gli schie-
ramenti rigid! (e Fabiani ha 
ricordato esplicitamente la 
astensione comunista. che ha 
salvato la legge sulla casa 
daH'attentato dei < franchi ti-
ratori » della destra d.c). Nel
la Regione perd non si do-
vrebbero avere soltanto occa
sion!" episodiche in questo sen
so. bensi una maggioranza tal-
mente aperta al dialogo ed al 
concorso delle altre forze (Fa
biani non ha indicato quali. 
ma si e inteso bene ch'egli 
si riferiva precisamente alia 
opposizione comunista. e piu 
in generale alle forze vitali 
del mondo del lavoro, rap-
presentate dalle organizzazio 
ni operaie e sindacali), tal 
mente aperta che tutti. mae 
gioranza e minoranza, c si sen 

tano dentro il discorso sulla 
attivita della Regione >. E lo 
esponente d.c. ha lamentato 
che tale visione non avesse 
caratterizzato le dichiarazio-
ni programmatiche di Crescen
zi per la formazione della 
nuova giunta di centro sini
stra, pur elogiste dai sociali
sti, muovendo inoltre alcuni 
precisi appunti critici sul pro-
gramma. 

Un discorso da fanfaniano? 
Non pare dawero. E questo 
esempio dimostra, intanto, 
con quanta cautela devono 
essere considerate le disloca-
zioni nelle varie correnti in
terne della DC, appena si esce 

Dal pretore di Roma 

Proibito I'uso 
della sigla ACLI 
agli scissionisti 

Con provvedimento di ur-
genza, il pretore di Roma ha 
inibito alia «Federazione na-
zlonale libere ACLI» (Porga-
nizzazione scissionista che si 
e staccata dalla associazione 
su posizioni di destra) l'uso 
della sigla ACLI. La deci/.io-
ne del magistrato era stata 
sollecitata con una istanza 
presentata per conto delle 

ACLI dagli awocati Nicol6 e 
Lipari, il 27 maggio scorso. 
II provvedimento del magi
strato e stato notificato ieri 
alle parti interessate. 

II presidente 
dellONPI 

si autonomino 
Sull'ONPI, l'organismo che 

gestisce le case di cura e l'as-
sistenza ai pensionatt, il com-
pagno on. Mario Pochetti ha 
rivolto un'interrogazione al 
presidente del Consiglio 

Nell'interrogazione si chie
de di conoscere a se risponde 
al vero la notizia secondo cui 
il dott. Guzzaniti avrebbe ras-
segnato le dimissioni dalla ca-
rica di presidente dell'ONPI, 
dopo essersi fatto nominare 
direttore generale» e di sa-
pere quali misure intendono 
adottare per impedire questa 
nuova scandalosa redistribu-
zione di posti operata fra di-
rigenti della DC. 

Smentito 
il viaggio 

di Paolo VI 
nell'URSS 

Paolo VI non andra nel
l'URSS. La notizia, pubbli-
cata dal quotidiano libanese 
«Orient» e ripresa da una 
agenzia di stampa internazio-
nale, secondo cui il Papa si re-
cherebbe il 22 agosto prossimo 
nell'Armenia sovietica e pre
cisamente ad Etchmiadzin, se
de del Patriarca ortodosso ar-
meno Vasken I, che nel mag
gio dello scorso anno era sta
to ospite ufficiale di Paolo VI 
n Vaticano. e stata smentita, 
eri. dal direttore della sala 
stampa della Santa Sede. 

Diritto alio studio e riforme 

p. I. g. 

I sindacati scuola 
discutono con Misasi 

Dichiarazione congiunta delle delegazioni CGIL, 
CISL, UIL - II ministro ha prospettato Topportu-

.nita di un incontro con il presidente del consiglio 
Serio avvertimento al governo - II SNAFRI revoca 

il blocco degli scrutini 

Le delegazioni dei sindacati-
scuola della CGIL, della CISL 
e delllJlL — rispettivamente 
guidate dai responsabili del 
pubbiico impiego compagno 
Bondioli. Ghezzi e Mauro — 
sono state ricevute ieri matti
na (anziche luned). come era 
stato preannunciato) dal mini
stro della P.I on Misasi. 

Al termine dell'incontro i 
sindacaltsti hanno d iff uso una 
dichiarazione congiunta nella 
quale e detto fra l'altro che 
sono stati esaminati i proble-
ml tuttora aperti riguardanti 
la scuola media Inferiore, la 

, scuola media superiore e la 
Universita. «AUe richieste di 

erecisi impegni ml diritto al-
t studio il ministro ha rispo-

sto prospeltando Vesigema di 
un incontro con il presidente 
del Consiglio. Anche a tale li-
veUo — proseguono I sindacali-
sti — dovranno essere appro-
iondile le questioni concernen-
U la posizione economica e 
giuridica degli insegnanti. 

m Questo primo contatto si & 
concluso con Vavvertimento al 
governo che, ove non si desse 
inizio ad un concreto processo 
di soluzione dei problemi, il 
prossimo autunno sarebbe col-
do per la scuola ». 

Soddisfatti dell'eslto .degli 
Incontrl che hanno avuto con 

Ton. Misasi lunedi. e ancora 
ieri mattina, si sono detti i 
rappresentanti del SNAFRI 
(il sindacato che raccoglie una 
parte degli insegnanti fuori 
ruolo), i quali hanno annun-
ciato. percio. la revoca del 
blocco degli scrutini. che il 
SNAFRI aveva proclamato. 
pur mantenendo lo stato di 
agitazione della categoria. 

dai chiusi giochi dei loro ver-
tici romani. 

Rinunciamo per il momen
to a tentare di decifrare quan
to di strumentale possa esser-
vi in un discorso di questo 
genere: strumentale, voglia-
mo dire, ai fini contingenti 
della lotta interna nella DC, 
alia rivalita diretta fra « na-
taliani > e « gaspariani ». Que
sto elemento indubbiamente e 
presente e pesa. Ma i compa-
gni dirigenti delle organizza-
zioni comuniste abruzzesi, dal 

segretario regionale Trivelli, ai 
segretari di Pescara e L'Aqui-
la, Sandirocco e Jovannitti, ci 
mettono in guardia dal con-
centrare tutta l'attenzione su 
questi aspetti solamente. 

«Sono aspetti gravissimi, 
beninteso — dice Sandirocco 
— La paralisi che la DC im-
pone alia Regione (dove pure 
dispone di 20 seggi su 40), 
ai Comuni capoluogo (la giun
ta di Pescara e in crisi ad
dirittura da un anno!), in de-
cine di altri Comuni e di enti 
pubblici locali, rappresenta 
un pericoloso elemento di di-
scredito delle istituzioni de
mocratiche e di concreto dan-
no per le popolazioni. offren
do spazio fra l'altro al qua-
lunquismo ed alle forze ever
sive deH'estrema destra ». 

Ma nello scontro attuale al
l'interno della DC. e da ri-
conoscere il verificarsi di quel 
che i comunisti avevano pre-
visto: da una parte 1'impossi-
bilita. di fronte alia nuova 
realta regionale. e quindi al-
l'esigenza di una visione uni-
taria dei problemi abruzzesi, 
di mantenere in piedi le vec-
chie strutture clientelari di 
potere. a base provinciale. che 
hanno finora spadroneggiato: 
dall'altra — e come conse-
guenza — il tentativo di nuo
ve aggregazioni. e l'esigenza 
di trovare un nuovo collega-
mento con le masse popolari, 
sulla base della nuova dimen-
sione regionale. Un'esigenza 
resa piu acuta anche dai 
fatti dell'Aquila. che hanno 
dimostrato fra l'altro. oltre 
alia virulenza di gruppi ever-
s'vi, anche il distacco tra ver-
tici clientelari e base. 

Di qui. e non solo da par 
te di un esponente come Fa
biani. ma anche da altre for
ze della DC. la ricerca del col 
loquio con le altre forze. e 
fra queste. sia pure nel con 
trasto e nella dialettica poll 
tica, in primo luogo con i 
comunisti 

Proprio oggi ne abbiamo 
una nuova prova. Un mani
festo e stato redatto congiun-
tamente dalle segreterie pro
vincial! della DC. del PCI. 
PSI. PRI e PSIUP. ed e af-
fisso oggi sui muri dell'Aqui
la. Esso invita la popolazione 
a partecipare domenica pros
sima a una manifestazione 
unitaria per celebrare 1'anni-
versario delta liberazione del
la citta dall'oppressione nazi-
fascista. 

< Al grande moto rinnova-
tore che scuote il Paese — 
dice il manifesto, sottoscritto 
anche dalla DC — si oppone 
oggi una controffensiva rea-
zionaria tesa a impedire le ri
forme necessarie per assicura-
re soprattutto l'occupazione 
nel Mezzogiorno e lo svilup-
po della democrazia... Lo scon
tro aperto nel Paese sta fa-
cendo sal tare gli equilibri or
mai rotti, sui quali ha pog-
giato lo sviluppo monopoli-
stico negli anni trascorsi, e 
che ha comportato l'arretra-
tezza e l'abbandono del Mez
zogiorno e dell'Abruzzo. Nasce 
dalle lotte e si afferma an
che con la Regione l'esigenza 
di costruire una altemativa 
nuova. democratica. che nel
la chiarezza delle posizioni 
politiche realizzi l'unita delle 
forze popolari e democrati
che, l'unita delle sinistre lai-
che e cattoliche per lo svi
luppo civile del Paese, per la 
difesa delle istituzioni repub-
blicane dal fascismo risorgen-
te e per lo sviluppo della de
mocrazia ». 

Come si e lontani, nella 
realta della vita del Paese. 
dalle posizioni affermate dal-
l'on. Forlani! 

Andrea Pirandello 

I comizi elettorali I 
OGGI " ""'••'" ' - *• 

Castclvoltumo: Alinovi; 
Carlentinl: BufaUnl; Bacoli 
(Napoli): Chtarofnonte; Mcr-
cate Saraceno (Forl i): Ca-
vina; Bagnacavallo: Fanli; 
Comiw: Gal luui ; Civitavtc-
cHia: Ingrao; Porlofcrraio: 
Minucci; < Milittllo in Val 
(Catania): Macalino; Mar 
sala: Napolilano; Ganova 
Ptntl: Novella; Genova 
Qvinto: Nalta; Partinko: Oc 
chetto; Roma • Montetacro: 
Pajetta; Mattafra (Taran-
to): Romeo; Ganova (P.za 

Leopardi): Adamoli; Floridia 
(Siracusa): Cardia; Glampi-
IJtii (Messina): De Pasqua-
le; Avezzano: Gabbuggiani; 
Roma - Ouartlcclolo: Petro-
selli; Catania (P. Bonadies): 
La Micola; Patli (Messina): 
G. PajeHa; Barcellona: G. 
Paietla; Gravina di Sicilla: 
RIndone; Giarre (Catania): 
Rubbi; Rionero (Polenta): 
Trlva. 

Oggi a Castelvetrano, per 
la Sinistra Indipendente, par-
ler» il compagno on. Ander-
lint. 
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«II dolore e la pietd »: una citta francese sotto i nazisti 

UN FILM CHE COSTRINGE 
I BORGHESI A RICORDARE 

I parigini fanno la coda per vedere il documentario sull'occupazione tedesca di Cler

mont Ferrand — Proibito alia televisione — II collaborazionismo del benpensanti 

Dal corrispondente 
PARIGI, giugno. 

Da piu di un mese, in due 
sale cincmatografiche parigi-
ne. viene proiettato un film 
documentario fuori del co-
mune: « Le chagrin et la pi-
tie - cronaca Hi una citt& 
francese sotto l'occupazione » 
di Marcel Ophuls, Alain de 
Sedouy e Andre Harris, gior-
nalisti, ex collaborator! della 
televisione francese, licenzia-
tl per eccesso di obiettivita 
o, se si vuole, per amore del-
la verita. Migliaia di parigi
ni, giovani e anziani, affron-
tano coraggiosamente un'ora 
di coda, eppoi quattro ore e 
mezzo di proiezione, per sco-
prire o rivivere i quattro 
anni piu oscuri, piu tragici 
e piu ingloriosi della storia 
francese moderna. 

Anzi, dopo avere anche noi 
affrontato questa prova e sco-
perto quale pud essere la 
forza del cinema-verita, sia-
mo tentati di parlare del 
quattro anni piu ingloriosi 
della storia della borghesia 
francese: perche questo mo-
numentale documentario e, 
prima di tutto, il processo, 
la condanna — e anche la 
amnistia, poiche trent'anni 
sono passati dal reato — di 
una classe. 

Tremenda, cinica, intelli-
gente borghesia francese che 
da una parte, e nella sua 
enorme maggioranza (« se al-
lora fosse stato fatto un re
ferendum — dice il compian-
to Emmanuel d'Astier de la 
Vigerie — 1'80 per cento dei 
francesl avrebbero votato per 
il maresciallo))), appoggia 
Petain e Laval, fa scaturire 
dalla polvere della storia 
l'antica anglofobia per giu-
stiflcare l'accettazione della 
collaborazione col nazista, ri-
scopre il vecchio antisemiti-
smo quando viene 1'ora della 
caccia all'ebreo, manda mi
gliaia di giovani nelle Waf-
fen-SS in nome della crociata 
antibolscevica perche la pau-
ra del Fronte popolare e an-
cora viva e dunque « meglio 
Hitler che Blum», meglio il 
nazismo del socialismo; e 
dall'altra, anche se a stento, 
esprime il proprio orgoglio 
nazionale con De Gaulle a 
Londra e quando la potenza 
nazista comincia a declinare 
scende in armi a fianco dei 
gruppi operai che i comuni-
sti hanno saputo organizzare 
assai prima. Sicche alia fine 
della guerra l'onore e salvo, 
e non importa chi lo ha sal-
vato, e la borghesia francese 
attraverso il gollismo pud di
re di aver combattuto e con-
tribuito alia disfatta nazista 
e sedere al tavolo delle gran-
di potenze vincitrici del con-
flitto. 

Involontariamente forse — 
perche il suo scopo era la di-
struzione appunto del mito 
della borghesia resistente — 
questo documentario ci co-
stringe a riflettere sulla ca-
pacita della borghesia fran
cese di assorbire e di digeri-
re tutto grazie ad un istinto 
di conservazione che se pri
ma di ogni altra cosa e con-
servatorismo, diventa a lun-
ga scadenza forza di adatta-
mento alle situazioni piu di
verse e difficili; quindi pos-
sibilita di avere sempre una 
via di uscita: digerire ad 
esempio i massacri operai 
del 1848 e del 1871 e rico-
struire 1'Impero o la repub-
blica, digerire la perdita di 
un immenso impero colonia-
le e di colossal! fortune 
spese nel tcntativo di con-
servarlo senza rinunciare ad 
un ruolo mondiale. digerire 
ancora 1'umiliazione atroce 
della « debacle » del '40 e n- -
trovare l'orgoglio nazionale 
nel gollismo degli anni 60: e 
se questo documentario ha un 
merito e quello di farci capi-
re perche la borghesia fran
cese fu la sola, tra i regiml 
borghesi d'Europa aggrediti 
dai nazisti, a macchiarsi del.a 
vergogna della collaborazione 
e perche la Francia degli 
anni 70, ridimensionata fin 
che si vuole dopo la morte 
di De Gaulle, continua ad 
essere considerata e a con-
tare effettivamente tra le 
grandi potenze mondiali. 

De Gaulle a Londra 

Un manifesto collaborationists. Petain proclama: 
c Frances), non slete venduti, ne tradit i , ne abbando-
natl. Venite a me con f iducia ». 

La citta di cui Marcel 
Ophuls traccia la storia « sot
to l'occupazione » e Clermont 
Ferrand: una scelta non ca-
suale e vediamo subito per
che. Clermont Ferrand e una 
citta industriale a poche de-
cine di chilometri da Vichy 
dove s'era installato il go-
verno collaborazionista di Pd-
tain. A Clermont Ferrand, nel 
1941, il tribunate petainista 
aveva giudicato e condannato 
a sei anni di reclusione Men-
des France. Dalla prigione di 
Clermond Ferrand, qualche 
mese dopo, lo stesso Mendes 
era evaso per raggiungere De 
Gaulle a Londra. In un vil-
laggio attorno a Clermont 
Ferrand era nato e viveva 
Laval, presidente del consi-
glio del governo collaborazio
nista. A Clermont Ferrand 
era nato il movimento «Li
beration » di d'Astier de 'a 
Vigerie. E nelle campagne 
attorno alia citta, infine, si 
erano sviluppati i primi mo-
vimenti di resistenza fran
cese. 

Cuore politico e geografl-
co della Francia degli anni 
40, Clermont Ferrand e dun
que un nodo di intrighi, di 
figure, di situazioni cosl raro 
da poter rappresentare tutta 
la Francia dell'epoca e su 
questa citta. logicamente, ca
de la scelta dei tre documen-
taristi: che cominciano a cer-
care negli archivi tedeschi, 
svizzeri, inglesi e francesi, a 
scovare pellicole dimentica-
te. a intervistare occupati e 
occupanti trenfanni dopo rin-
tracciandoli nella loro vita di 
oggi ma immutati nella men-
talita, nel loro modo di esse
re e quindi di ricordare. E ne 
esce, con un montaggio im-
peccabile, la storia della « de
bacle » senza finzioni e senza 
pieta: una storia che tende 
a demolire i miti creati dalla 
storiografia ufficiale piena di 
belle pagine sull'unita dei 
francesi di fronte all'invaso-
re, sul potere mobilizzatore 
dello nstorico appello» lan-
ciato dal generate De Gaul
le il 18 giugno 1940. sulla 
partecipazione della polizia 
alia resistenza e sulla resi
stenza come fatto di tutti i 
francesi. borghesi e prole
tary cattolici ed ebrei. coma-
nisti ed anticomunisti. 

Trentamila metri di pelli-
cola girati in nove mesi, ta-
gliati, epurati fino a conser-
varne duemilaquattrocento 
per uno spettacolo di quattro 
ore e mezzo, martellante. in-
sistente, senza concession! ne 
al dolore ne alia pieta. Ep-
pure non un minuto e super-
fluo, dalle prime battute del
la lunga intervista con Men
des France (straordinario 
nella sua semplicita di te-
stimone) — interrotta e ri-
presa per far posto ad altre 
interviste. o ai document! 
dell'epoca — fino alle ultime 
inquadrature di una Parigi 
finalmente llberata dai te
deschi e dall'ombra tragica 
della storia appena vissuta. 

II titolo parla di dolore e 
di pieta. Ma quanta vergo
gna, e tristezza. e odio ac-
cumulati e forse stratificati 
per sempre e riaffioranti nel
la testimonianza di questo 
mercante che aveva tenuto a 
precisare sul giornale di non 
essere ebreo (« per difender-
si dalla concorrenza dei com-
mercianti ebrei»), di questo 
onesto farmacista che ha avu-
to per solo ideale «la bouf-
fe», il mangiare become la 
maggior parte dei france
si»), di questo aristocratico 
finito con le SS naziste sul 
fronte russo («non potendo 
scegliere per ragioni fami-
liari la rivoluzione bolsce-
vica ho scelto la rivoluzione 
fascista »), nelle immagini di 
questi poliziotti francesi ir-
rigiditi a salutare Hitler che 
visita Parigi, nelle delazioni, 
nella tragica notte del Vel 
d'Hiv dove Laval fece am-
massare migliaia di ebrei. e 
tra questi quattromila bam
bini, di cui pochi tornarono 
dai campi nazisti. 

E quanto coraggio, per con-
tro. e pieta, in questi conta-
dini socialist!, entrati - nella 
Resistenza, denunciati da un 
compatriots, deportati e tor-
nati senza piu voglia di ven-
dicarsi, nei ricordi di Jacques 
Duclos, nell'elogio di un 
agente segreto bntannico agli 
operai parigini, apronti a 
rischiare tutto» a differen-
za deU'egoismc dei borghesi 
«che hanno paura di com-
promettersi o di perdere 
qualcosa mentre il paese ha 
perso l'indipendenza ». 

Signorilmente Eden dice: 
« Non posso giudicare. II mio 
paese non ha conosciuto l'oc
cupazione ». Ma il suo giudi-
zio sulla Francia che ha ac-
cettato la collaborazione a 
differenza della Norvegia, 
dell'Olanda, del Belgio ugual-
mente occupati. e un giudi-
zio diretto e duro. 

I miti cadono. L'appello di > 
De Gaulle? Nessuno lo ha 
ascoltato, ma tutti invece 
conoscono quasi a memoria , 
le tirate del vecchio mare- • 
sciallo Petain. II generale De ' 
Gaulle a Londra e uno sco-
nosciuto che deve batters! 
per farsi riconoscere prima 
dagli inglesi eppoi dai fran
cesi. La Francia, fino al 1942, 
e quella di Petain e di La
val, dove una maggioranza 
approva il vecchio padre della 
patria e cerca di trovare nel
la collaborazione la propria 
sopravvivenza contro tutti, 
contro l'alleata Inghilterra, 
contro la tradizione democra-
tica francese, e soprattutto 
contro i comunisti, i massoni, 
gli ebrei. 

Eppoi nel 1942 i francesi 
si accorgono, come dice can-
didamente un testimone, che 
la collaborazione per I te
deschi si riduce a questo: 
«tu mi dai il tuo orologio e 
io ti dico l'ora». E c'e del-
l'altro. Stalingrado resiste e 
finisce per battere Von Pau-
lus. I tedeschi perdono l'Afri-
ca. E in Francia «il buon 
tedesco » col quale si e fatta 
coabitazione per due anni, 
attaccato dai primi reparti 
di «maquisards», mostra i 
denti e la Gestapo entra in 
azione. L'idillio finisce. Si co
mincia ad ascoltare De Gaul
le e De Gaulle ordina ai 
suoi uomini di prendere con-
tatto con le forze di resisten
za comuniste in nome del-
l'unita nazionale. 

Ma come colmare il fossato 
d'odio scavato dalla propa
ganda borghese prima e fa
scista poi? Un dirigente cat-
tolico di Clermont Ferrand 
dice: « Si. ho disubbidito agli 
ordini di Londra. Non ho 
preso contatto coi comunisti 
che gia facevano la guerri-
glia perche ho sempre pen-
sato che fosse pericoloso ar-
mare i comunisti. I comuni
sti non si battevano per la 
Francia ma per la Russian. 

E Duclos contrappunta: 
« Un giovane comunista fran
cese fucilato dai nazisti e 
morto gridando " Viva il par-
tito comunista tedesco ". Non 
dimenticatelo ». 

La gente nella sala applau-
de. E applaude ancora quan
do Duclos ricorda: «Se la 
Gestapo non avesse avuto la 
collaborazione zelante della 
polizia francese, le file della 
Resistenza, e non parlo solo 
dei comunisti ma di tutti i 
resistenti, non avrebbero su
bito i terribili vuoti che 
abbiamo dovuto Iamentare». 

In fondo. crediamo che il 
maggior premio per questi 
tre coraggiosi registi, che 
hanno trovato in Svizzera e 
in Germania i soldi per rea-
lizzare il loro documentario 
e che alia fine se lo sono 
visti rifiutare dalla televi
sione del loro paese. sia la 
accoglienza del pubblico. Un 
pubblico che, abbandonato il 
dolore e la pieta, e pur ri-
conoscendosi in quel tragico 
quadro. reagisce positivamen-
te come liberato da una vec-
chia angoscia, ammette in
somnia che quelle cose dove-
vano essere dette e nel mo
do in cui sono state dette. 
Un pubblico cosciente di un 
passato non certo esaltante 
che con i suoi applausi. i 
suoi mormorii di disappro-
vazione, e anche coi suoi 
silenzi gelati di fronte a ri-
velazioni che tolgono il re-
spiro. si rivela maggiorenne 

II governo, invece. lo ha 
creduto minorenne ed ha ri-
fiutato questo documentario 
per la televisione. Ma c'e da 
meravigliarsene? F/ proprio 
dei regimi paternalistic! di 
voler evitare ai « minorenni » 
scosse psicologiche troppo 
rudi. E questo film, non c'e 
dubbio. e uno scossone di 
forza otto. 

Augusto Pancaldi 

VIAGGIO NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

14 giugno 1940: i nazisti cntrano a Parigi. 

I salari in Cina 
Visita a una fabbrica d'automobili di Scianghai con il vicepresidente della Fiat e con il presidente del-

I'Alfa Romeo - II livello della tecnologia - Ritmi di lavoro che scandalizxano i nosfri managers 

Scala e struttura delle refribuzioni - E' monetizzabile Tideologia ? - Quanto costano la casa, la 

mensa, la bicicletfa - Uno standard di vita sobrio e dignitoso, una mefropoli ordinate e pulita 

DI RITORNO DALLA CINA. 
giugno. 

Visitare una fabbrica d'au
tomobili cinese insieme con 
il vicepresidente della Fiat. 
Giovanni Nasi, e con il pre 
sidente dell'Alfa Romeo. Giu
seppe Luraghi. non e cosa 
che capita tutti i giorni. A 
me e capitata, e ne rifensco. 
L'officina d'auto di Scian
ghai, 1300 operai. non e de-
stinata alle produzioni di 
grande serie. Ne escono una 
ventina di veicoli al giorno. 
tra camion e grosse ^etture 
di rappresentanza. Qual e il 
parere degli « esperti » iUl'.a-
ni? Positivo per quanto ii-
guarda il prodotto finito: au
to comode. ben costruite. do 
tate di moderni sistemi-di so-
spensione. L'attrezzatura wc 
nica della fabbrica e giudi-
cata alquanto vecchiotta. sal
vo pero alcuni macchinari as
sai aggiornati. E in genere 
— l'abbiamo costatato anche 
durante la visita all'Esposi-
zione dei prodotti industriali 
d: Scianghai — le osservazio-
ni che industriali e operator! 
di casa nostra andavano fa-
cendo erano appunto di que
sta natura: in Cina coes'sto 
no (e lo si comprende) t-w-
nologie che da noi veogono 
considerate superate, e acqui-
sizioni che viceversa anche in 
Occidente sono attu^"ss:me. 
di questi ultimi mesi. 

Senza 
frenesia 

Ma cid che nell'offic.ra di 
auto ha letteralmente sranda-
hzzato i nostri capi c! jz:cnda 
e l'utilizzazione della m.in^ 
dopera. il fatto cioe .'ne qui 
come negli altri paesi so».:a-
listi neirorganizzaztone dei la
voro la preminenza non viene 
data alia massima proif.tiv:-
ta da ottenere con TI:I..S ati 
mezzo. In questa fabbr?a :;OQ 
vi e davvero la frenesia o^lla 
«catenas fatta co,re.e aiia 
piC alta velocita possiluic ne 
del lavoro scomposto e cro-
nometrato in mille miruECo-
li gesti ripetitivi. Ecco. que-
st'operaio sta in piedi n. una 
sorta d; trincea sca-au nel 
pavimento, gli arriva ;o jhos-
sis d'un'auto. lui avvira un 
pezzo. poi si volta per cf̂ r 
came un altro. Io conj.ingp 
al primo. effettua ancora di
verse manovre. prima che la 
auto proceda verso il suo com 
pagno piu avanti e a lui ne 
sopraggiunga una nuova Ec 
co. diceva Ting. Nasi scuoten-
dc la testa, i nostri operai 
a Torino vogliono tornare a 
questo punto: gia. le mae-
stranze Fiat si battono infat 
ti contro la parcellizzazione 
esasperata del lavoro. per jna 
ncomposizione delle mansio-
ni che renda la fatica piu 
umana. meno alienante. Ma, 
aggiungeva l'ing. Nasi, se qae-
ste auto dovessero venderle. 
sarebbero costretti anche lo
re* a spezzettare le mansion) 
per aumentare la produttivi-
ta Be', come si fa a preten-
dere, siamo giusti, che i capi
talist! raglonino in termini 
diversl da quelli del massimo 
profitto? 

Intendlamocl. Gli operai ci-
nesi — cosl come tutti i ci-
nesi — lavorano molto. Otto 
ore al giorno (con un inter-
vallo di meu'ora) per ad dor* 

ni la settimana. Ma i ritmi 
appaiono ovunque sopportabi-
li, e gli obiettivi assegnati dal 
Piano alle singole fabbriche 
risultano fissati con modera-
zione, in modo da poter es
sere raggiunti. ed - eventual-
mente superati. senza eccessi-
va tensione. Insomma. coeren-
temente col particolare mo-
dello di sviluppo di cui parla-
vo l'altro giorno. si evitano 
le forme che potremmo de-
finire di incentivazione esa
sperata. e nella struttura dei 
salari non si fa ricorso ai 
cottimi. 

Quali sono dunque 1 livelli 
dei salari? Esiste una effetti-
va tendenza egualltaria o no? 
Alia fabbrica tessile Numero 
3 di Pechino ci hanno dato 
queste cifre: salario medio 
60 yuan al mese; un operaio 
parte in pratica da 50 yuan 
e quando ha raggiunto la 
massima qualifica ed e alia 
vigilia della pensione pud ar-
rivare oltre i 100 yuan; un 
ingegnere entra con 80 yuan 
mensili e pud arrivare a 160 
Come si vede. il rapporto tra 
livello minimo e livello mas
simo e di uno a tre. Nono-
stante l'assenza di premi e 
di incentivi di altro genere, 
v4 e una scala di guadagni 
determinata per lo piu da! 
tipo di lavoro. dalla qualifica 
e daU'anzianita. Vi e poi un 
altro parametro che si intro
duce nella definizione dei sa
lari. e che consiste nel ecom-
portamento ideologico e poli
tico » e nell'atteggiamento ver-
so i compagni Con tutta fran-
chezza. non sono riuscito a 
capire come valori di questo 
t;po possano essere monetiz-
zati. Non posso dunque non 
lasciare aperta un'incertezza 
(anche politica) al riguardo 
Comunque si tende — si as-
sicura — ad accorciare ulte-
normente le distanze. Gia og
gi si puo verificare che 
operaio di alta qualifica tec* 
n:ca guadagni piD di un in 
gegnere alle prime armi. 

I dati raccolti in altre fab
briche confermano piu o me
no queste cifre. Seteria di 
Hangciow: salario minimo 
(awentizi) 31.50 yuan, medio 
6o. massimo 82, Complesso di 
fertilizzanti chimici di Nan 
chino: minimo 34. medio 53 
massimo 108 per gli operai; i 
tecnici e gli impiegati arriva-
no a 110 yuan mensili. gli in-
gegneri a 150 Tra gli scarica-
tori del porto di Scianghai, 
prima della rivoluzione cultu
re !e. vi erano nove classi di 
saiart con premi mensili col-
legati alia ^ lantita di merce 
s» aricata Ade^o questo siste-
aw e stato abtilito. ma occor-
le aggiungere che a. momen-
to della trastonnazione una 
pfc'te dei premi * stata tra 
slerita nel salario: per cui og-
g. la media sVd'-fale dei do
ckers e relativameiHe alta, 75 
Juan con purte di 90. 

Naturalmente il lettore vor-
ra sapere a quanto ccrrispon-
dono queste cifre. se cioe gli 
operai cinesi guadagnano 
• molto » o « poco ». Credo 
che occorra rifiutarsi netta-
mente di istituire confronti 
cervellotici basati sul cambio 
ufficiale tra yuan e lira o al
tre equiparazioni di questo ti-
pc. La sola cosa che conta e 
quel che si pu6 comprare 
con questi salari. e se ess! 
corrispondono o no alle est-
genze vital!. Ebbene. giudlchl 
il lettore. L'affitto di caaa co-
s u cif r« lrrlaorle, 2 o «.vuan 

al mese per due stanze e ser-
vizi. La frequenza alle mense 
aziendali — colazione, pranzo. 
cena — grava per soli 12 yuan 
mensili; e alle mense posso-
no mangiare anche i familia-
ri. Accanto alle fabbriche di 
una certa dimensione vi so
no asili d'infanzia gratuiti; 
negli ospedali aziendali i la-
voratori sono curat! gratis, i 
loro familiari pagano meta 
retta: in caso di malattia, si 
riceve il salario completo per 
I primi sei mesi, poi ridot-
to al 60 per cento; gli uomini 
vanno in pensione a >% anni. 
1P donne a 55. col 60-70 per 
cento deU'ultimo salario; la 
parita salariale tra uomini e 
donne e assoluta; non esiste 
perd un sistema di assegni 
familiari come da noi. tutta-
via le famiglie particolarmen -
te numerose e che si trovano 
In difficolta ricevono un'afsi-
stenza particolare dallo Stato. 

Da questo complesso di da
ti risulta gia con sufficiente 
evidenza che i salari — spe
cie quando. ed e la maggioran
za dei casi. sono due o tre 
le persone che lavorano in fa-
miglia — consentono un deco-
roso, anche se certo non lar
ge. tenore di vita .Si tenga 
presente che il riso, alimen
ts fondamentale. costa 028 
yuan al chilo; che i generi di 
piu largo consumo sono ac-
cessibili a prezzi francamen-
te bassi. grazie anche al man-
tenimento. in forme cooperati
ve della massa di piccoli ne-
gozi e botteghe; che un ve-
stito di cotone della foggi a ci
nese universale costa attorno 
ai 10-12 yuan, e una biciclet-
ta. mezzo di trasporto altret-
tanto universale. 150 yuan; ed 
evidentemente nelle famiglie 
quest! 150 yuan e possibile 
risparmiarli. sia pure con fa
tica. dal momento che quasi 
tutti vanno in bicicletta. Nei 
negozi si trovano anche. a 
prezzi tuttavia per adesso 
inaccessibili. radio a transi
stor. motociclette, televisori. 

Nel parco 
pubblico 

~ Sarebbe del tutto ridicolo 
mettersi a cercare le tracce 
di un qualche avvio a un 
t consumismo » cinese. Vorrei 
solo ricordare una gradevole 
impressione visiva e acusti-
ca ricevuta in un piccolo, de-
lizioso parco pubblico ne! cen
tra della citta vecchia di 
Scianghai. La vanno ragazzi 
e ragazze. e possono SDerare 
di trovarvi tutto, salvo la soli-
tudine: poiche. come dovun-
que. si e letteralmente som-
mersi da sciami di bellissi-
m: e simpaticissimi - ragazzi-
ni. E allora i giovanotti si 
sfogano a fotografare 1'inna-
morata. in giubba e panta-
loni della festa. con un con-
tinuo ticchettio di macchine 
fotografiche. 

Ma e il tono. il ell ma ge
nerate a essere improntato a 
una dignita, a una pulizia che 
rappresentano la migliore con 
ferma di un raggiunto accet 
tablle livello. Le abitazioni so
no modeste, spesso modestis-
sime. e occorrera certo una 
lunga serie di anni prima che 
questo problema gigantosco 
powa uiere avviato a solu-
nion»i Q> non r1 aeatono ^*» / 

cattivi odori, nelle citti so-
vraffollate, le case non sono 
cadenti, i cortili sono spaz-
zati con cura, dovunque emer
ge quel gusto del particolare 
che dei cinesi e caratteristica 
spiccatissima. 

Non sono qui per fare del 
«colore». Ma come non re-
stare colpiti dal prodigio di 
una metropoli come Scian
ghai, pochissimi decenni or-
sono centro di corruzione e 
di vizi, e dove oggi non si 
vede un mendicante, un 
ubriaco, una prostituta, un 
drogato? Dove le mance ven-
gono rifiutate con fermezza' 
Dove gli abiti da lavoro pos
sono a volte avere la toppa o 
i! rammendo, ma non soio 
mai miserabil! e stracciati? 
Dove — insomma — nessuno 

si lascia andare?. Non cons! 
glierei di sorridere di questo 
rigore morale, che e un'lndi-
scutibile forza; anche se, co
me ho gia accennato, e ben 
Iecito discutere il numero li-
litato di concetti Ideologici 
con cui si mira a ottenere ta
le tensione. la semplificazione 
estrema delle conoscenze su 
cid che accade nel mondo. 
sui termini stessi dello scon-
tro di classe a livello inter-
nazionale. E' una discussione. 
questa, che certo non posso 
affrontare ne esaurire qui. 
poiche investe questionl an
che assai drammatiche del 
nostro movimento e si lega 
alle stesse prospettive future 
dell'esperienza cinese. 

Luca Pavolini 

Un libro di Max Nicholson 

Pellegrinaggio 
attraverso 
la natura 

Ma., Nicholson, una delle 
massime autorita nel campo 
della ecologia, si spoglia di 
ogni accademismo scienti
fic© per affrontare nel suo 
libro c La rivoluzione am-
bientale » i problemi del rap
porto fra uomo e natura. 

L'Autore si rifa a tem
pi lontanissimi descrivendo 
quelle lotte fra gli ominidi 
che feccro emergere fra tut-
te le specie come dominato-
re 1'Homo sapiens. I primi 
uomini pero sono prescntati 
nel grande scenario della 
preistoria in balia a fattori 
ambientali che li costringe-
vano a vivere confinati nelle 
praterie. soggetti a catastro-
ft naturali improwise ed in
tegral! in questo ecosistema 
alia pari di tutti gli altri 
component! del regno anima 
le. II lento evolversi della 
civilta attraverso i millenni 

e trattato in maniera assai 
originate, non come progres-
so delle conquiste umane. 
ma come la storia di un gra-
duale sfruttamento delle ri-
sorse dell'ambient e fino ai 
giorni d'oggi quando. quasi 
al limite delle sue disponi-
bilita. questo comincia a de-
nunciare tutti gli squiUbri 
creati dalla disarmonia tra 
progresso umano e spano 
vitale. 

La descrizione deU'evotu-
zione e delle caratterisbebe 
deirambiente naturale mse-
gna a vedere il moodo che d 
circonda con un nuovo ac-
chio: 1'ecologia cessa di es
sere una scienza e divient 
amoroso pellegrinaggio tra 
la natura. una guida per sa-
per godere quanto di bello 
e ancora rimasto intatto mal-
grado l'interferenza sempre 
piu pesante dell'uoroo neDo 
ambiente. . ' 

Un linguaggio comune 
Quando tuttavia lo svilup

po e I'apphcazione della tec
nologia moderna o qualun-
que intervento artificiale 
comportano la rottura degli 
equilibri ecologici allora tro-

' viamo in Nicholson un impla 
cabile accusatore. un seve-
rissimo giudice dei proccssi 
dislruttivi in" atto su scala 
mondiale K' pertanto su sea . 
la mondiale che deve essere 
mtrapresa I'opera di conser 
vazione e di difesa di quel : 
bem naturali che in quanto 
tali sono beni comuni. 

L'erologia e nmaMa fino- . 
ra una pura astrazione scien 
tifica: non esiste un linguag 
gio comune che leghi su que- ^ 
sio tcrreno il hiologo. I'ar-
chitetto. I'agricoltore. i'virba- -

nista. l'industriale e mai CO- . 
me in questa epoca di cos) 
avanzata speciauzzazione tec-
nologica si e giunti ad un 
gnido cosi spinto di degrada- -
zione ambientale. Bisogna 
quindi riparare i danni ope-
rati nel passato, trovare una 
nuova maniera di vivere. a-
dattare le attivila umane 
all'uso piu economico dello 
ambiente per mezzo di prov-
vedimcnti autolimitanti che 
contemplino radeguamento 
al paesaggiA di ogni opera, lo 
sfruttamento razionale delle 
risorse naturali. I'abolizioiie 
di una societa che antepona -
il profitto al benessere ge
nerate. - - ' 

. Laura Chill j 
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Oggi nuovi incontri al ministero In un clima di grave incertezza ! . 

FIOM FIM UILM M0B1LITAN0 
i metallurgici per la vertenza 

« Perdurando I'attuale stato di cose si rende indispensabile chiamare I'intera categoria ad una 
prima azione di sciopero» — I padroni insistono nella pretesa di prowedimenti punitivi 

Cli «Mcutivl delta FIOM, FIM • UILM che si sono riunltl 
lert a Roma hanno dalo mandato alia segreterie dl esplorara 
«flno dagli incontri cha si svolgono oggl alia 17 al m'nistero 
del Lavoro» le possibility di avviare i negoziati per la ver
tenza FIAT verso uno sbocco positivo. Gia da ieri sera sono 
state predisposte le misure necessarie per mobilitare tutti i 
metalmeccanici Italian!. Le se 
greterle della Piom. Film e 
Uilm — come afferma 11 co-
munlcato che pubblichiamo 
qui sotto — hanno ricevuto 
anche 11 mandato di procla-
mare 11 primo sciopero gene-
rale della categoria. Nella 
glornata di sabato le tre se-
greterle si rlunlranno per fa
re 11 punto della vertenza al
ia luce delle decision! degli 
esecutivl. 

Questa decisione e stata pre-
sa dopo una nuova glornata 
dt incontri al ministero del 
lavoro. 

I dlrigenti dei slndaca-
ti e la delegazlone della 
_azienda guidata daU'avvoca* 
"to Cuttlca capo del perso-
nale. hanno ripreso ieri mBt-
tina 1 colloqul lnterrottl mar-
tedl a tarda notte senra che si 
fossero registrati passl avantl. 

Si procede in un clime di 
incertezza con incontri sepa-
rati tra ministro e sindaca-
listl, ministro e delegazlone 
PIAT. II grosso scogllo da sU-
perare per entrare nel merito 
della plattaforma rlvendlcatl-
va dei sindacatl e quello rela-
tivo ai prowedimenti punitl-
vi che la direzione intende 
adottare nei confront! di quat-
tro sindacalisti accusati dl 
avere provocato incldenti. 
benche le testimonianze di de-
cine di lavoraiori affermino il 
contrario. 

La FIAT nella intera gior-
nata di martedl, ha teso a 
drammatlzzare la situazione 
mettendo in piedi un inconsl-
stente castello di accuse con-
tro membri di commlsslo-
ne interna 

La montatura e resa anco-
ra piu evidente dal rlllevo da-
to alle notizie che la direzio
ne della FIAT ha diffuso dai 
servizi e dai titolt che com-
paiono oggi su alcunl giornall 
cosiddetti « indipendenti » le-
gati al grande padronato e 
alle forze conservatricl. E an
che ieri mattina quando le de-
legazioni si sono ripresentate 

II comunicato 

di FIOM FIM UILM 

Sabato 
la riunione 

delle tre 
segreterie 

Questo il testo del comu-
nicato cmesso al tcrminc del
la riunione dei Comitati ese-
cutivi della FIOM. FIM e 
UILM che si e svolto ten 
sera: 

c I Comitati esecutivl han
no esaminato I'andamento 
delle verlenze aperte nel 
gruppo FIAT e nel gruppo 
ZANUSSI. Essi ravvedono nel 
comportamento delle direzio-
ni padronali di questi due 
complessi una volonta persi-
slente di colpire i diritti 
sindacali dei lavoraiori e il 
potere contrattuale del sinda-
calo alio scope di conseguire 
anche nel merito dei pro-
blemi rivendicativl che sono 
al centro della vertenza, dei 
risultati che precoslituiscano 
soluzioni sostanzialmente ne
gative per I'intero movlmen-
to sindacale, e pregiudichi-
no ogni prospettiva di inter-
vento reale del sindacato sui
te condizioni di lavoro e sulla 
organizzazione del lavoro. Al 
tempo stesso le denunce alia 
magistratura, I'arresto di di-
rlgenti e militanti sindacali, 
la parzialita della RAI-TV, 
I'opera di intimldazlone per-
saguita da I la grande stampa 
padronale attestano di una 
volonta della forze conser-
vatrici e reazionarie del pae-
se di utilinare I'aziona pa
dronale alia FIAT e alia 
ZANUSSI coma leva di un 
attacco gentrale contro II 
sindacato >. 

• L'attacco della FIAT in 
particolare muove alle liber-
fa sindacali, la polifica di re
pression* contro I militanti 
del sindacato a Torino a a 
Milano, sono I'altra faccla 
di una volonta flnera naga-
tiva, di affrentare con reali-
smo I'esame dell* rivendlca-
zioni avanzate dai sindacali. 
I Comitati esecutivl rilengo-
no di contegutnra che per-
durando I'attuale stato di co
se e in presenia di un pro-
lungamento inconcludanta 
delle Irattalive si renda in
dispensabile chiamare I'inte
ra categoria ad una prima 
azione di sciopero predispe-
nendo subito la mobilitazione 
dal lavoraiori. Essi Imptgna-
no quindi I* Segreterie na-
zionali ad asplerara sin dalla 
glornata di domani I* possi
bilita concrat* di acqulsir* 
d*ll* soluzioni in ordine alle 
rapprasaytia mlnacclate a in 
ordine al cmtenuti della ver
tenza FIAT che consmtano 
di awiara I negrziali In s*d* 
mlnVerlale vtrso uno sboc
co poslt'vo; * | tin-oo stesso 
essi cenfariscone ail* Segre-
t»rl« n'w.'on*!! (a d*l»oa di 
proclamar* II primo sclcpiro 
gineral* di caleg?r!a c di d»-
flnlrne I* modaH'i secondo 
I* indication) enwrse nella 
rianlon* ©dlerna. In relnz'o-
n* a quanto sopra le Segre-
torit national! si riuniscono 
nallt giomata dl sabato ». 

al ministero del lavoro s! e 
fatto presente da parte del 
rappresentante della az:enda 
che prima dl discutere sul 

firoblemi reall che stanno al-
a basa della vertenza occor-

re sisiemare la questione del
le punlzionl. • 

I sindacatl hanno detto chia-
ramente che non vl devono es-
sere licenziamentl di rappre-
saglia e che 1 lavoratori della 
FIAT e tutti J metalmeccanici 
Italian] sono prontl a respln-
gere ancora una volta cosl 
come hanno fatto nel passa-
to le provocazioni della dire
zione. -' ' ' 

La realta e che la FIAT e la 
Confindustria (alcunl dlrigenti 
si agelravnno Ieri np| corridol 
del ministero del Lavoro) 11 
grande Dndronatn e le forze 
conservatricl, stanno giocan-
do una Partita grnssa: non so
lo si cerra dl annullare le con-
quiste che l lavoratori hanno 
realizzato con le grandi lot-
te contrattuall ma — e que
sto e cib che piu conta — si 
vuole bloccare. proprio par-
tendo dalla piu grande azien-
da italiana, il movimento ge-
nerale dei lavoratori che stan
no affrontando 1 probleml di 
fondo riguardanti la intera or
ganizzazione del lavoro della 
quale si reclamano profonde 
moriifiche. 

E' in questo quadro che an
che la drammatizzazione del
la situazione, il continuo ri-
ferimento della direzione al 
clima dl « violen7a » assume 
una sua losira. E' in atto un 
tentativo palese dl isolare 
questa combattiva classe ooe-
rala che non pub essere pie-
gatn con la rappresaglia e le 
repressioni, facendo apparire 
decine dl mlgllala di lavora
tori in lotta come una mas-
sa di facinorosi. 

Ma anche questo e un ten
tativo destinato al fallimen-
to perche attorno al lavora
tori della FIAT non vi sono 
solo tutti i metalmeccanici 
Italian!. Come hanno afferma-
to anche di recente le Confe-
derazioni, tutti i lavoratori 
italiani si sentono investiti in 
prima persona da questa forte 
lotta operaia. Cosi le forze 
democratiche ed in primo luo-
go 11 nostro partito che pro
prio in questi giorni ha sotto. 
lineato il slgnificato della ver
tenza FIAT e 1'impegno dei 
comunisti nella costruzione di 
un vasto schieramento capace 
di battere la FIAT e il pa
dronato. Di questo la stessa 
FIAT non pub non tener con-
to. Dopo le dichiarazionl fat-
te daU'avvoca to Cuttica, che 
ha lanciato una provocatoria 
sfida al movimento sindacale 
italiano, nella stessa delega
zlone presente al ministero del 
Lavoro vi sono pareri non uni-
voci sul modo di condurre 
avanti la vertenza. 

Ogni giorno la direzione 
passa alia stampa le cifre 
« addomesticate » sul risultato 
degli scioperi. Secondo tali 
dati per esempio ieri solo il 
10-15 per cento dei lavorato
ri avrebbe preso parte alle 
astensioni, ai cortei che sfila-
no dentro le sezioni. Come 
spiegare allora una diminu-
zione della produzione tale da 
desiare sene preoccupazioni 
nella direzione? La realta e 
che propno in questi giorni la 
FIAT e di fronte a una seel-
ta precisa- se tanto al dot tor 
Agnelli stanno a cuore le sor-
ti dell'economia italiana. co. 
me afferma, occorre entrare 
al piu presto nel merito del
la trattativa affrontando con 
i sindacatl il discorso di fon
do sulla organizzazione del 
lavoro. sui tempi e sui cari-
chi di lavoro, sullo sfrutta-
mento. sui cottimi. sulle quali-
fiche. sul potere delle organiz-
zazioni dei lavoratori dentro 
la fabbrica. sui delegati. su! 
consigli. Oppure vi e la stra-
da di inaspnre ancora piu la 
vertenza come si e tentato 
di fare in questi giorni per 
dare vita ad un braccto di 
ferro, ad una sfida aperta a 
tutti l lavoratori italiani. Ma 
allora, anche i richiami alia 
Kenerale situazione della eco
nomia italiana mostrano tutta 
la loro strumentalita 

Da qui le incertezze che si 
vanno oa'^ando nella delesa-
zione FIAT proprio al mini
stero dpi lavoro in tutti aue-
sti incontri e di riunioni sepa-
rat*» Anche ieri. rome d'oe-
vamo. e stata una glornata 
abhastanza intensa. Donat 
Cattin ha parlato separata-
rnpnto con Trentin. Carniti e 
Benvenuto. con Tawocato 
Cuttira Pol ' pnMooni «onn 
stati a«»eiorn^ti alle 17 di og-
ef. T' «*ooo del np^^nale ftpl-
la FIAT conversando con i 
«r->mj»'-sti ha t*»<;o a riaff"r. 
mare rhe il nodo da scioglie-
re P qupi'o d*l!a « violpn^a » 
e che non si erano snstan-
z'f>trr>pnte fatti dei passi in 
awintl. 

Dal sun canJo. il ministro del 
lavoro DfHiat Cattin. dopo un 
hreve incontro con la dolcca-
zione dpi sindacati enn i ran-
preson'anti della FIAT, ha di-
chiarato: * Non ci sono elempnti 
nuovi. Domani potrpmo appro 
fonriirc I'psamp di merito con 
una snluz'one dplle quest ioni 
pr"«iudi7-flli Wlla ste*sa «jior 
nata - b» ageiunto il ministro 
— prectsero la pô '?'nnp dol 
ministero sii tutta la qucstiono » 
Donat Cnttin ha poi n««i»nto 
che Tincontro Hi ogei avra luo 
go indip^nrt̂ ntpmcnte dalle de 
ci«ioni di azione sindacale che 
avrchhpro prê < in strata 
FIOM FIM e UILM 

T«rminnta oue$ta fase dt 
colloqul si sono riunltl gll 
esecutivi della FIOM. FIM, 
e UILM delle cui decisionl 
abK'-»*Tin detto aU'lnizlo 

Alessandro Cardulli 

ZANUSSi: martedl riprendono le tratfative 

Possente lo sciopero 
nelle tre province 

Migliaia di persone di tutte le catego
ric hanno parted pa to alle manifestazioni 

Le trattative sulla vertenza 
del gruppo Zanussi-AEG. che 
si svolgono al Ministero del 
lavoro dal 1. giugno 1971 so
no state aggiornate — Infor-
ma un comunicato dei sin
dacatl — sul rapporto del sot-
tosegretario Toros e ripren-
deranno martedl 15 giugno, 
alle ore 17. Per quella data 
11 ministero ha invltato la 
azienda a presentare delle 
proposte precise per iscritto 
e su tutti i punti della plat
taforma, chiarendo -cost le 
real! Intenzloni della direzio
ne che volutamente si e man-
tenuta ftnora sul generico. Al 
fine dl dare all'incontro di 
martedl un carattere di con-
fronto sui nodi del salario 
garantito, organic!, aumento 
salariale; dove le distanze so
no ancora sensibili i sindacatl 
avevano proposto alia direzio
ne il provvedimento della 
trattativa sugli altri problemi 
quail: salute, diritti sindacali, 
impiegati, ecc; punti questi 
su cui la Zanussi aveva ma-
nifestato l'intenzione di con-
frontarsi positivamente sulle 

v proposte del lavoratori. La di
rezione assumendosi invece la 
responsabilita del protrarsi 
della lunga vertenza ha re-
spinto la proposta della dele

gazlone del lavoratori, deman-
dando la definizlone di tutti 1 
punti della plattaforma alia 
ripresa di martedl prossimo 
al Ministero del lavoro. Le 
federazionl nazionali FIM-
FIOM-UILM nel condannare 
il comportamento dilatorio ed 
elusivo - della direzione, sot-
tolineano che fu proprio la 
Zanussi a resplngere il con-
fronto a Pordenone, asse-
rendo che al Ministero del la
voro l'azienda si sarebbe pre-
sentata su posizlonl che per-
mettessero - una raplda solu-
zlone della vertenza. Lo scio
pero generate a sostegno dei 
contenuti della vertenza Za
nussi svoltosi oggi nelle pro
vince di Pordenone. Treviso e 
Belluno ha avuto la comple-
ta partecipazione dei lavo
ratori. A Pordenone e a Cone-
gliano si sono svolte manife
stazioni alle quali hanno par-
tecipato migliaia di persone 
di tutte le categone. 

Venerdl e lunedl si svolge-
ranno in tutte le fabbriche 
del gruppo assemblee per va-
lutare I'andamento della trat
tativa e discutere ulteriori ini-
ziative di lotta a fronte del 
comportamento fin qui mante-
nuto dalla Zanussi. 

Dalla mezzanotte di sabato in vigore l'obbligatorieta 

L'ASSICURAZIONE PER LE AUTO 
RINCARERA DEL 25 PER CENTO 
La trappola preparata dal governo: prima costringera tutti ad assicurarsi, poi approvera I'aumento - La spesa per 
la polizza tende a superare nel tempo quella per I'acquisto del mezzo-Con la proposta del PCI si puo ridurre Tone-

re alia meta, facendo risparmiare 750 miliardi all'economia nazionale - Una battaglia da portare avanti 

MONTEDISON 

Riprendono 
gli scioperi 

. I cinquantamila lavoratori chi-
mici della Montedison scende-
ranno in sciopero venerdl 18 
giugno: questa la decisione sea-
turitn dai consigli general! dei 
tre sindncati (FILCEA CGIL. 
Federchimici - CISL. UILCID-
UIL) riunitisi a Roma martedi 
e ieri per discutere I'impegno 
della categoria per la costruzio 
ne del sindacato unitario in rap 
porto al movimento di lotta nel
le fabbriche e nel paese. La 
protesta che impegnera per un 
minimo di due ore operai e im
piegati e che sara accompagna-
ta da numerose assemblee, rap-
presenta una qualiflcante rispo-
sta di massa alia politica re-
pressiva del grande monopolio. 

La lotta per un nuovo indi-
n>zo dello sviluppo dell'indu-
stria chimica e stato uno dei 
temi di fondo della discussione. 

I consigli generali hanno de-
ciso altresi di trasferire i) di-
battito in ogni posto di lavoro e 
di convocare una conferenza 
unitaria nazionale dei lavora
tori chimici cntro il 10 ottobre. 
Sull'importanza e il significato 
dei lavori torneremo piu am-
piamente. 

ALBERGHIERI 

Di nuovo 
in lotta 

Un gludlzlo negatlvo sull'e-
slto delle trattative contrat
tuall di lerl e stato espresso 
dal sindacatl dei 200 mlla la
voratori alberghieri della 
CGIL, CISL e UIL. che dl 
conseguenza hanno ripreso da 
ieri la loro liberta d'azione 
con effettuazione di nuovi 
scioperi articolati. In alcune 
province tra cui Roma. Mila
no. Napoli e Venezia le asten
sioni dal lavoro sono gia co-
minciate. 

Un < comunicato sindacale 
precisa che «nel corso del-
Tincontro di Ieri con la FAIAT 
(La federazione che rappre-
senta gli albergatori) si sono 
veriflcati nuovi gravi contrast} 
nel merito delle richleste 
avanzate dai sindacatl». No-
nostante che da parte sinda
cale siano state riviste alcu
ne posizlonl specialmente sugli 
istituti piu qualificati come 
quello del minimi nazionali. la 
parlta operai impiegati e la 
riduzione dell'orarlo di lavoro. 

«La FAIAT — prosegue il 
comunicato — ha frapposto 
nuovi irrlgidlmenti conferman-
do la propria linea di intran-
sigenza ». Le trattative ripren-
deranno sabato al ministero 
del Lavoro. 

PARASTATALI 

Via aperta 
all'accordo? 

E* stata progettata Ieri la 
possibilita di un accordo per 
la vertenza sul riassetto del 
200 mlla dipendenti parasta-
tall. II ministro del Lavoro 
Donat Cattin ha ricevuto ieri 
1 rappresentantl sindacali del
la categoria illustrando 6 pun
ti di convergenza e 5 di di-
vergenza circa il contenuto 
dello schema di disegno di 
legge per il riassetto economi-
co e normativo del parastato, 
elaborato dal ministero del La
voro sulla base dei contatti a 
livello tecnico svoltlsi in que
sti ultimi giorni tra 1 rappre
sentantl sindacali e funziona-
rl del ministero. 

Donat Cattin ha dato incarl-
co ai propri funzlonari di mo-
dlficare lo schema del DDL 
inserendo I punti di conver
genza, mentre per quanto ri-
guarda le parti ancora in di
scussione e stato stablllto che 
venerdl prossimo avra. luogo 
una nuova riunione a livello 
tecnico. 

Una nuova riunione a livel
lo politico avra luogo il 17 di 
giugno: il ministro ricevera 
le federazioni dei parastatali 
per esprimere il definitivo 
orientamento del ministero 
sulla questione. 

Dopo I'approvazione della legge sulle autorizzazioni a vendere 

Iniziativa del PCI per il commercio 
e per ridurre i costi di distribuzione 

I punti principali: fare subito i programmi, aiutare col credito l'associazionismo, ridurre 
l'imposta sui consumi (IVA) . In preparazione la seconda conferenza nazionale 

II Senato ha approvato in 
due sole sedute, pochl giomi 
fa. la nuova disciplina per le 
autorizzazioni delle vendite al 
dettagllo, senza modificare il 
testo approvato alle Camere. 
La nuova legge ha avuto al
le Camere un iter duro. dif
ficile, lungo: il dibattito era 
cominciato nel giugno del '69 
per concludersi nelf'aprlle del 
1971. Perche tale divarsita nel 
due rami del Parlamento? 
Perche dal 1969 ad oggi molte 
cose sono cambiate e il Se
nato ha preso atto glustamen-

Una smentita 
della FIM CISL 

sul caso 
di Trento 

In relazione alia notizia dif
fusa da alcunl giomali relati
ve alia espulsione di Mattei 
«• del Direttivo FIM di Tr»nto 
dalla oreanizzazione la Segre 
teria della FIMCISL di-
chiara: 

1) contro Mattei ed il Dj 
rettivo della FIM di Trento 
non e stato adottato alcun 
provvedimento di espulsione 
per la semplice e buona ra 
gione che tall prowedimenti 
competono esclusivamente alia 
Federarione nazionale e sono 
leeittimati da gravi ragioni po-
Iitiche e non amministrative 
quali sono quelle che stanno 
alia base della controversia tra 
rUnione sindacale provmciale 
e la FIM di Trento e che 
hanno determinato la richiesta 
di pronunciamento dei Probi-
viri confederali da parte del-
1TJSP di Trento; 

2i la linea politica della 
FIM di Trento part!co!armen 
te In materia di unita e del 
tutto corrispondente agli indi-
rizzi della Federazione naziona
le nessuna divergenza eslste 
quindi a questo riguardo Al 
contrario la Federazione na
zionale. riconferma la propria 
solidarieta ed il proprio ap-
poggio all'impegno di Mattei 
e del Direttivo provinciate del
la FIM di Trento nella bat
taglia. che e di tutta la cate
goria. di pervenire in tempi 
brevi aU'unita; 

3» mentre si riconferma 
pertanto che le notizie appar-
s^ sulla stampa (non sull't/ni 
In naturalmente. ndr. i sono 
dest:tuite di ogni fondamento 
s< deplora che la tmlafede e 
u irresponsabilita di quaiche 
dirlgent« dell'Unlone sindaca 
le provinciate di Trento ab-
bia permesso la strumentaliz-
zazione e la deformazione del 
lodo dei Probiviri confederal!. 
che, nel rispetto delle norme 
statutarie. hanno invece for
mulate delle indicazioni del 
tutto opposte a quelle che 
sono loro attribulte. 

te delle conclusion! di una 
lunga lotta non solo parla-
mentare, che fa parte ormai 
del grande movimento rinno-
vatore che k in atto nella so

ciety italiana. 
In questi anni e accadu-

to questo. Innanzitutto 1'inter-
vento nel settore distributive 
dei gmppi flnanzian e indu
strial!, italiani e stranieri. per 
rafforzare il loro dominio eco-
nomico, i loro profitti e poter 
decidere del tipo e della qua
nta dei consumi' privati. Da 
qui la ensi di circa un mi-
Iione di plccole e medie azien-

de commercial!, crisi econo-
mica e quindi sociale. Gli 
esercenti si sono chiesti qua
le sarebbe stato 11 loro desti-
no e come e con chi decide
re del loro destino. 

II 19 novembre 1969 tutte le 
categorie dei lavoratori auto-
nomi del commercio parte-
cipavano con i lavoratori di
pendenti al grande sciopero 
per la casa e le riforme, col 
locandosi per la prima'volta 
nella storia italiana in posi-
zione antagomsta ai ceti do
minant! dei quali quasi sem-
pre erano state supporto e 
strumento. 

Cib provocava una conse
guenza: la crisi della - Conf 
commercio. organizzazione dei 
grandi finanzieri e commer-
cianti. e anche del piccoli. 
proponeva a tutte le cate

gorie di esercenti attivlta 
commercial! la neoessita dl 
una nuova organizzazione uni
taria e democratica delle pic-
cole Imprese. Questo proces-
so si e sviluppato durante 
tutto il 1970 e nel febbraio del 
1971 si fondava la Confeser 
cent], sindacato dl tutte le im
prese esercenti e turistiche 
piccoie e medie. 

I due fatti ncordat! hanno 
portato le categone commer
cial! a manifestazioni. agita-
zioni. I'ultima delle quali. dl 
grande rilievo. del 28 aprile 
scorso Infine in -\ lesti pro-
cessi. grande e stato il con-
tributo politico e pratico del 
comunisti. tra le categone e 
nel Parlamento. 
^ Gia nel 1967. il segretario 
generale del PCI. Luig: Lon-
go. in un convegno sui pro
blem! della distribuzione af
ferma va- « Contro. le piccoie 
imprese. contro la funzion* 
del piccolo e medio •ommer 
cio si sta scatenando un a^ 
tacco da parte del grande ca
pitate e della grande indu-
str'a. attacco che tende a pre
sentare il settore del com
mercio al minuto come una 
sorta di peso parassitano. co
me una forza incapace di tin 
novarsi. superata dai tempi.. 
Nol comunisti. sos tenia mo che 
non e'e contraddlzlone tra 
sviluppo del benessere gene 
rale e il permanere di una 
sfera di piccoie e medie Im
prese. Anzl la eslstenza di 
queste pub aiutare il pleno 

utilizzo di tutte le energie pro-
duttrici del Paese ». 

Su queste indicazioni ci sla-
mo mossi sia per la legge del
le autorizzazioni delle vendite 
al dettaglio che per le altre 
leggi. Certo il commercio al 
dettaglio deve rinnovarsi, am-
modernarsi, applicare nuuve 
tecniche di vendita, e sopra-
tutto puntare decisamente sul
le forme associative e coope
rative, in primo luogo per 
la gestione di piu ampi punti 

Ldi vendita. C'e oggi una nuova 
legge per il dettaglio I pun 
ti principali sono: tutte le au
torizzazioni, anche per 1 su-
permercati, e I grandi magaz-
zini, sono rilasciate dal Sin-
daco, i consigli comunali de
vono approvare piani qua-
driennali di sviluppo della re-
te di vendita, fissando per i 
genen di largo consumo le 
superfici di metri quadratl di 
vendite oltre le quali non si 
possono concedere licenze. le 
Eegioni devono dare il nulla 
osta per negozi di grand] di
mension!, che influenzano ol
tre il Comune; e istituito il 
Registro dei commerciantt. 

La legge ha anche difetti 
che no! comunisti abbiamo in
dicate e cercato di correggere. 

Oggi il problems decisivo e 

quello da parte di tutti i Co-
muni di applicare rapidamen-
te e democrat icamente la leg
ge, eleggendo subito le com
mission] previste, e elaboran-
do al piii presto possibile pia-
ni per la rete dl vendita. Ana-
logamente le Region! debbo-
no fare subito proprie le nor
me previste dalla legge. So
no interessate a questa legge 
le categorie. i lavoratori, I 
consumatori tutti. 

Ma questa legge. non basta 
per rinnovare il settore com-
merciale: k stata approva-
ta la legge per il riposo do-
menicale. le 44 ore settima-
nali, la chiusura di mezza 
giomata nella settimana, si 
dovrebbe presto discutere la 
legge suH'awiamento com-
merciale. e soprattutto una 
nuova legge sul credito agevo-
lato per le forme associative 
degli esercenti e infine rlve-
dere le norme che riguarda-
no la riforma tributaria, in 
particolare 1'tmposta sul va-
Iore aggiunto per le norme ri
guardanti il piccolo esercizio 
commerciale e per la sua in-
cidenza sui prezzi dei consumi 
popolari. 

Due conclusion! a questo 
punto e opportuno trarre: la 
prima che i problemi della di

stribuzione non si fermano al 
dettaglio ma che devono es
sere affrontati i nodi princi
pal! e cioe un nuovo asset-
to nelle campagne nella fase 
delle intermediazioni specula
t e d nelle Industrie manifat-
turiere, soprattutto di Stato, 
nella importazione. e In una 
politica incisiva degli Enti Lo
cal!. 

La seconda ooncluslone e 
questa: i ceti commercial!, e 
tra questi ci metto anche i 
piccoli operator! turistici, de
vono sentirsi parte integran-
te del grande movimento rin 
novatore che c'e nel Paese. 
Una politica dl riforma che 
vada nel senso della trasfor-
mazione socialista dell'Italia 
avra successo se la classe 
operaia. i lavoratori e 1 ceti 
medi delle citta e delle cam
pagne. sapranno batters! per 
vincere insieme. In questa 
prospettiva noi comunisti stia-
mo preparando la II Confe
renza Nazionale sui problemi 
del commercio e del commer-
clanti. al fine di impegnare 
tutto il Partito attorno a que
sta battaglia di rinnovamento 
della societa italiana. 

Carlo Olmini 

Dalla mezzanotte di sabato 
l'automobllista che non si e 
assicurato andra a piedl. E, 
asslcurano le fontl minlsteria-
11, gli automoblllsti che non 
avranno pagato saranno an
cora moltl; presumlbllmente 
perche mancano loro le 50 ml
la lire, non per opposizlone al-
l'obbligatorieta. Ma l'entrata 
In vigore deU'obbligatorieta 
avviene In forme legittime? 
La legge e stata approvata 
nel 1969. Essa prevede che le 
compagnle dl asslcurazlone 
private, cui e demandato il 
servizio pubbllco, presentino 
delle tabelle col tarlffario 
«tecnicamente giustificato ». 
A noi questa «giustlficazlone 
tecnican, che pu6 essere ma-
nipolata, non dice nulla; ma 
e un fatto che le tabelle sono 
state presentate soltanto nel 
febbraio 1971, a segulto dl dis-
sensi fra governo e compagnie 
private sul livello delle tarif-
fe (altro che «giustificazione 
tecnica»! Tutti sapevano che 
si trattava dl una decisione 
politica). Comunque, la legge 
dice che 11 governo ha un me-
se dl tempo, dalla presentazio-
ne delle tabelle, per contro-
battere; II ministro dell'Indu-
strla, il democrlstiano Gava, 
non ha fatto le osserva-
zionl che gli competevano al
le tabelle. Non ha rispettato 
la legge. 

Scaduto 11 mese, in pratlca 
oggi 11 governo pub non ap
provare le tabelle, ma le com
pagnie private possono fare 
cib che gli pare. E' quanto 
la DC ed II governo hanno 
voluto, plenamente d'accordo 
col president© della Associa-
zione delle compagnle assicu-
ratrlci, l'esponente del PLI. 
on. Artom. Liberal! o demo-
cristiani, al governo o fuori, 
esponentl polltlcl dl primo pia
no hanno manomesso la leg
ge in una delle sue garanzie 
formal 1, per quanto anch'essa 
aleatorla* la tariffa tecnica. 
Chi ha una polizza di asslcu
razlone, o la contrae In que
sti giorni, non sa infatti co-
sa paghera; alia scadenza se-
mestrale o annuale si vedra 
notificare un aumento della ta
riffa, questo e certo, la cui en-
tita non conosce e che sara 
fissata dalle stesse persone 
«he non hanno applicato la 
legge. Nonostante cib, gover
no e compagnie assicuratrici 
sono concordi su dl un pun
to: da domenica chi viaggia 
senza asslcurazlone potra es
sere multato o eventualmen-
te arrestato. Abbiamo un e-
sempio classlco di come la DC 
abbia modificato, col suo com
portamento politico, il rappor
to Stato-cittadino; chi sta al 
vertice pub infischiarsene del
la legge mentre chi sta al bas
so deve subirla. Un argomen-
to di grave riflessione politi
ca per tutti in rapporto a quei 
diritti dl «liberta» di cui la 
DC, nei manifest! elettorali, 
parla tanto a sproposito. 

II governo e l'ANIA (asso-
clazione delle compagnie) non 
pubblicano le tariffe, ma han
no gia deciso come le faran-
no, in comune accordo. Ap-
plicheranno un trucco tipico 
del commerciante disonesto: 
aumenteranno la tariffa del 
25%, rispetto ai livelli medi 
attuali, e poi la ridurranno 
del 10%. Cosl il governo po
tra dire ai clttadini che ha 
ridotto le tariffe e le com
pagnie introitare il 15% in 
piu Ma anche quel 10% le 
compagnie sono pronte a ri-
prenderselo, poiche sara dato 
come « sconto anticipato » per 
chi non avra incident!. Se al
ia scadenza del contratto il 
cliente non avra avuto lnci-
denti, lo scontro e rinnovato; 
altrimenti scattera per lu] il 
secondo aumento. 

La intera operazlone, che 

Cresce la solidarieta col sindacalista Severino Maurutfo 

I sindacati di Ginevra difendono 
1' italiano minacciato di espulsione 

Particolarmente attivi anche i nostri emipati - Chiesto I'intenrento dell'Unione sindacale svizzera 

Nostro servizio 
GINEVRA, 9 

L'azione dei sindacati di Gi
nevra in d.fesa del lavorato-
re italiano Severino Maurutlo. 
minacciato dl espulsione dal
la Svizzera. In seguito alia 
sua attlvita sindacale. trova 
sempre piu larghl appoggi. 
tanto nel mondo operaio sviz 
zero, quanto fra lemigrazio 
ne italiana. In questi ultimi 
giomi la direz.one del sinda 
cato dei metallurgici di Gine 
vra ha fatto diffondere un 

volant 1 no in tutte te fabbn -
che del cantone. per tenere 
desta I'attenzione dei lavora 
tori riguardo al prnblema e 
rhiedere loro di rlmanere vi 
gilantl. -

« La liberta dl espresslone e 
della vita sindacale in tutte le 
fabbriche sarebbe messa In 
pericolo — si legge nel vo-
lantlno — se la misura dl 
eapulslone da parte della po-

lizia politica fosse attuata, II 
nostro sindacato ha impegnato 
tutte le sue forze e la sua in
fluenza, tanto a Ginevra quan
to a Berna, per evitare que
sta tngiusucia. Esso vi chle-
de di appoggiare la sua azio
ne, dl rafforzarlo e di re

splngere le provocazioni». -
Di grande importanza e sta

ta la presa dl posizione del 
sindacato dei tranvieri dl Gi 
nevra, una categoria tra le 
piu compatte. « Noi • siamo 
prontl — dice II loro comu
nicato — a partecipare a qual-
siasi azione che fosse neces 
saria per difendere Maurutto 
e di conseguenza le liber
ta sindacali di tutti I lavo 
ratori svizzeri e stranieri a. 
Altre risoiuzlonl sono venule 
dalla sezlone ginevrina del 
sindacato de! tlpografl, da) 
sindacato degli impiegati tec-
nici e dalla federazione me
tallurgici ed orologiai dl De-
lemoot, 

Anche negli ambienti della 
emigrazione italiana rlmane 
vivo 11 fermento e si molti-
plicano le attestaziom di so 
lidarieta verso il nostro com-
pagno dlrlgente dello sciope
ro del metallurgici ginevrini 
del marzo scorso; la solidarie 
ta si fa sempre piu intensa 
Dopo la federazione delle colo 
nie iibere italiane e stata la 
volta del comitato nazionale di 
intesa (che raggruppa diri 
genti di parecchie decine di 
associazionl dl emigrati di va 
ria tendenza) che riunitosl sa
bato scorso a Berna. ha de 
ciso di inviare un ordine del 
giorno di solidarieta ai sinda 
cat! di Ginevra * per l'azione 
che stanno conducendo in di 
fesa di Severino Maurutto. 

D'altro canto, perb. preoc-
cupa 11 sllenzio della dire
zione centrale della FOMO e 
della stessa Unione sindacale 
svizzera. Malgrado le soiled* 
Uulonl dal aindacatl dl Glna-

vra queste due central! non 
si sono finora pronunciate. Di 
fronte al loro sllenzio, alcune 
diecine di attivisti sindacali 
italiani, membri di commis
sion! interne e di comitati sin

dacali. provenienti dalle prin
cipal! fabbriche della Svizzera 
tedesca, si sono rluniti a Zurl-

go. Erano present! attivisti 
sindacali di varie grosse fab
briche di Zurigo. Winterthur 
Baden. Sciaffusa. Olten, So-
letta. ecc. Dopo un rapido 
scambio di opinloni. essi si 
sono trovati unanlmemente di 
accordo nel chiedere, alia di 
rezione nazionale della FOMO 
ed alia presidenza dell'Unio
ne sindacale, una netta pre 
sa di posizione in d.tesa di 
Maurutto A tale scopo, e sta
to deciso di inviare una let
ters aperta al presidente del-
ITJninne sindacale, Ernst Wu-
thrich. 

Etffore Spina 

consiste nell'assicurare gll In 
teress) delle compagnie tra-
sferendo onerl e profitti a ca-
rico dell'assicurato a colpo sl-
curo, va avantl compatta. Tut
te le compagnle, meno tre, 
hanno presentato le stesse ta
riffe: 11 che esclude qualsia-
si rapporto tecnico con la dl-
versa situazione d! cost) di 
ciascuna compagnia. In effet. 
ti, una compagnia con un mi-
lione dl asslcurat! dovrebbe 
avere meno spese dl un'altra 
che ne ha 100 mila; invece 
hanno presentato tutte le stes 
se tariffe, attivando un slste-
ma nel quale 1 mlnorl costi 
si trasformano In profitti per 
la compagnia piu forte, Le 
tre eccezioni sono 11 Lloyd 
che si specializza nella poliz 
za Quattro Ruote; il gruppo 
MATER (Mutue aziendali de) 
settore elettrlco) che ha pre 
sentato tariffe piu basse; la 
Latlna. che assicura i risen' 
soltanto al dtsopra dl un ml 
ntmo o franchieia che rlma 
ne a carico dell'assicurato. 

L'eccezlone piu estesa rl 
mangono tuttavia le Murue 
poiche queste. In conslderazio 
ne del loro carattere solidar) 
stico e della dipendenza dal 
ministero del Lavoro. recla 
mano giustamente la loro ap 
partenenza al settore previ 
denziale e non a quello del 
la speculazione finanzlaria 
ANIA e governo, ancora una 
volta, si sono accordatl per 
tentare dl escludere persino 
la possibilita d! uno sviluppo 
del settore mutuallstico. me 
diante assnciaz'nne volontnr'p 
fra automoblllsti. chiedendo al 
Consiglio di Stato una pro 
nuncia sulla quale pende il 
peso di colossal! lnteressi fi 
nanziari. 

II programma del grossi 
gruppi. come la SAI-FIAT. si 
e andato sviluppando gia ne 
gli anni scorsi per taooe: 1) 
fortl sconti sulle tariffe del 
1965. fino all'entrata in vigo 
re delle tabelle ministerial!, in 
modo da ellminare o mettere 
in gravi difficolta le piccoie 
compagnie fil rinvio dell'ap 
provazione del tariffario mira 
proprio a prolungare questa 
situazione, danneggiando al 
massimo le piccoie compa
gnle); 2) aumento delle tarif 
fe con l'aiuto del governo. che 
le rendera s uccessivamente 
obbligatorie a livelli piu alti 
rha remunerativi soltanto per 
4 o 5 delle grandi compaenlp 
e non per le piccoie in modo 
da costringerte a cedere il 
campo allargando la base di 
profitti sicuri delle grosse so 
cleta. 

L'automobllista pub persino 
rallegrarsi di questa futura 
concentrazione. ma deve sa 
pere fin d'ora che non ne be-
neficera poiche la legge sul 
l'obbligatorieta, cosl come e 
stata voluta dal governo, lo 
impedisce. L'enorme costo 
dell'assicurazione auto — cir
ca II 10% del costo dell'auto 
stessa. ogni anno e quindi il 
raddoppio del costo dell'auto 
In 7-8 anni — nasce Infatti da 
due fattorl: le elevatissime 
spese di esercizio. che vanno 
dalla rete pleton'ca di agen-
zie alia Htlgiositfa del tribu
nal!; II meccanlsmo di vere e 
proprie truffe che si innesta 
sulla mancanza di limitazio-
ni all'indennizzo. La sola eli-
minazione della rete di con-
quista di un cliente che in 
realta, come per le tasse, non 
ha scelta, assorbe il 25% dei 
ricavi di polizza. II pagamen-
to tramite una tassa incor-
porata nel prezzo della ben-
zina, come proposto dal PCI. 
consente gia una riduzione de] 
25% delle tariffe. VI e po! il 
fatto che 1*80% degli inciden-
ti riguardano danni infenori 
a 50 mila lire mensili: la 
escluslone dei piccollssimi 
danni daU'lndennlzzo elimina, 
insieme ad una massa di la
voro burocratico e di tribuna-
Ie, un altro 25-30% della spesa 
attualmente dedicata agli m-
dennizzi. In conclusione. il si-
sterna proposto dal PCI — 
incorporazione nel prezzo del
la benzina e servizio danni af-
fidato ad un solo ente pubbli-
co —- unito ad altri accorgi-
menti, pub ridurre 11 costo 
deU'assicurazlone del 50%, con 
un risparmio dl almeno 750 
miliardi all'anno per il siste-
ma di gestione economica e 
gli utenti. 

Come far capire a obi ci 
fa la lezione. ogni giorno, sui 
• costi crescenti » dell'econo
mia e poi m;ra a compnme-
re solo l salari e la spesa so
ciale, ia necessita di buttare 
a mare questa nuova legge-
truffa delta DC? C'e uno spa-
zio d'lniziativa per tutti, dal 
movimento cooperativo (che 
e impegnato nel settore sia 
con le Mutue che con Ia pro
pria assicuratrice, la UNI-
POL), ai sindacati. Certo, e 
deplorevole che l'ACI abb^ 
sentito il bisogno di solidanz-
zare con le compagnie, la cui 
politica non mira a rldurm . 
costo dei ' servizio, ma ad 
aumentarlo, tanto piu ora che 
na ia tsaianzia stataie dl poterlo 
trasferire sui clttadini. Ma co
me e cambiata la posizione 
aeil'ACI sul prezzo della ben 
zma contro il cui aumento si 
e schlerata recentemente, an
che qtiesia presa dl posizio
ne si pub far cambiare. E so
prattutto e sulla DC e sugli al
tri parttti di governo che oc
corre far pesare il giudizio 
politico del cittadlnl che paga-
no lo scotto di questa optra-
•lona. 

4 
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Dopo I'assassinio di Scaglione e I'esilio dei notabili divampa a Palermo la guerra fra le cosche 

t UNA SflDA TRA MAF10SI I t SEQUESTRO PI VASSALLO 
. 1 

Scateriati alia ricerea anche i «bravi» del boss 
Ricosfruite le fasi del drammatico episodio avvenuto davanti a decine di persone e a pochi passi dalla casa del ropito - L'anziano cosfruttore, gia proposto al confino, dopo la depo-

sizione in questura resta attaccato al felefono in atfesa del primo messaggio - 1 precedent! sgarbi» - Le inevitabili, violente ripercussioni della baftaglia per il potere in seno alia DC 

Nostro servizio 
PALERMO, 9 

Esattamente a ventiquattro ore dall'agguato sulla C irconvallazione dove un tiomo e stato ucciso ed un altro 
ridotto in fin di vita, Palermo e stata scossa ieri sera da una nuova impresa criminale. L'audacia e la 
spregiudicatezza degli autori lasciano atterriti. In una affollata strada cittadina e stato rapito, mentre 
rincasava con un amico, il figlio di una delle potenze finanzia rie della citta, il famoso coslruttore Francesco Vassallo. Martedi 
sera, ore 21,45: Giuseppe Vassallo, figlio primogenito di France sco Vassallo, sta rientrando nella sua abitazione di via Tren-
tacoste 32 dove vive con la moglie Giuseppina Grasso e due fi gli. Francesco di cinque anni e yittorio di tre. Con lui si trova 

Franco Longobardi, un fanti 

La camera di un boss 

Mafia, Dc, affari: 
da carrettiere 

a miliardario 
Francesco Vassallo ha cominciato come povero ven-
ditore di crusca - La questura di Palermo lo ha pro
posto per il confino, nel 1970, come « elemento so-
cialmente pericoloso» » I legami coi gruppi di 

potere della Democrazia cristiana 

Dalla nostra redazione 

PALERMO. 9 
1947. Ha cominciato tnolti 

anni prima come carrettiere 
c venditore di cantgghia, di 
crusca. Francesco Vassallo 
durante la guerra traffi-
ficava col mercato nero. Da 
poco si e messo nel giro del-
l'edillzia, in una citta mar to-
riata dalle bombe. Chiede un 
fido di tre milionl. La banca 
chiede informazionl: « e un po
co mafioso ». Richiesta di fido 
accolta, ma solo per mezzo 
milione. 

1966. n mezzo milione dl 
vent'annl prima si 6 evange-
Ucamente moltiplicato. Ltiomo 
che nel '41 s'era fatto becca-
re con ottanta litri d'olio ver-
gine nascosti sotto 11 letto, ora 

' ha un patrimonlo accertato dl 
cinque miliardi. II fido ban-
carlo dl cui gode k esatta
mente dl 1.816 milionl, quasi 
due miliardi giocati su due-
tre sportelli contemporanea-
mente. 

1970. Nel proporlo per 11 
sogglomo obbligato come ele
mento socialmente pericoloso, 
la questura ne fa al'esem-
plificazione dl un sistema in 
cul la mafia, intesa come un 
complesso dl pericolosi. sot-
terranei e molteplici rapport! 
lltecitl sa bene inserirsi in set-
tori importantlssimi della vita 
economics di una citta ». Ma 
Vassallo e ancora qui. 

Ecco, 11 punto e questo: che 
cos'e che trasforma in meno 
di trenta anni Francesco Vas
sallo «un poco mafioso» in 
Vassallo Francesco «social
mente pericoloso», boss po* 
tentissimo, praticamente intoc-

cabile? E' un impressionan-
te, massiccio (e tutt'altro che 
sotterraneo) concorso e so-
stegno di forze politlche, di 
scelte economiche, di appara 
ti pubblici. E della mafia. Non 
a caso la fortuna di Vassallo 
esplode in coincidenza con lo 
avvio del massacro urbanlsti-
co dl Palermo. 

Certo, cl sarebbe da rlsana-
re 11 centro storico, quell'ag-
glomerate di orridi ghettl in 
cul centomila palermltanl si 
affollano In spaventosl condl-
zlonl sub-umane. Ma e piu fa
cile, piu reddiOzio, piu logico 
radere al suolo 1 villini liber
ty del Viale persostitulrll con 
mostruose, lnforml masse di 
cemento armato; e sopratut-
to seminare a macchla d'olio 
oolossali palazzi seguendo le 
direttrlcl fissate non da un 
piano regolatore ma dalle raf-
flche dl mltra dei gangster; 
0 decidendo in proprio do
ve mangiarsi una piazza, sof-
focare una strada, aumentare 
1 volumi. 

No, Ciccio Vassallo e tut-
t'altro che un self-made-man, 
un uomo che s'e fatto tutto 
da solo. Piuttosto, lo hanno 
fatto gli altri, tanti altrl. Vas
sallo e fatto dalle cricche de-
mocristlane del comune dl Pa
lermo, che prima firmano le 
licenze (direttamente per lui 
o piu spesso attraverso aei 
prestanomi), poi «tollerano» 
gli abusi sulle illegalita ,po! 
addirittura si prendono in con-
segna 1 suoi palazzi per ospi-
tarci le scuole e gli uffici mu
nicipal! e pagare cosl miliar
di di canoni d'affitto a Ciccio 
Vassallo. 

f gangsters al Comune 
(Per i Vassallo, insomma. co

me per i La Barbera e tanti al-
' tri boss, il Comune tanto ineffi-
ciente per tutto e per tutti gli 
altri. funziona. eccome. Tanto 
bene che. appunto. <in partico-
lare l'attivita edilizia e quella 
dell'acquisizione delle aree — 
leggeremo tutti in un ormai fa
moso rapporto dell'Antimafia — 
hanno costituito, con il concorso 
deternrinante delle irregolarita 
amministrative rilevate nel set-
tore delTurbanistica e della con-
ccssione delle licenze di costru-
lione. un terreno quanto mai pro-
pizio per il prosperare di attivita 
illecite e di poteri extralegali* 
in un Municipio «permeabile> 
alia mafia). 

Vassallo t fatto dagli uffici 
tributari, che prima gli asse-
gnano degli imponibili di co-
modo e poi <si dimenticano* 
persino dl esigere I credit! 
pregressi sino a quando essl 
cadono In prescrizione. Vas
sallo i fatto dalla mafia, che 
se a Palermo riesce a relegare 
In un angolino persino l'lm-
mobiliare vaticana, a lui non 
torce manco un capello. Vas
sallo i fatto dalle banche, cioe 
da una delle articolazlonl piu 
efficient! e decisive del siste
ma di potere della dc siciliana. 

B qui la parentesi l'apre 
l'Anti mafia mettendo In luce 
la singolarita degli event! del 
periodo fine degli anni "50-prI-
mi anni '60 che s'apre con 
una situazlone debitona di 
Vassallo dl un 250 milioni nel 
confront! del Banco di Sicilia 
e di appena 5 nel confront! 
della Cassa di risparmio. e 
che si chiude con una situa
zlone talmente ribaltata che di 
1! a poco il Banco per Vas 
sallo praticamente non esiste-
ra piu, mentre la Cassa tanto 
si fa in quattro per lu: che 
roezza parola e sufficiente per 
concedergli in quattro e quat-
tr'otto anche un prestito di 
700 milionl. 

E* presidente della Cassa 11 
sen Gaspare Cusenza. ex sin-
daco di Palermo ma soprat-
tutto suocero dell'on. Gioia, 

nconsole siciliano di Fan-
, per lungo tempo vicese-

gretario nazionale della Dc Li
ma e il braccio destro di Oloia 
in Municipio, in quegli anni. 

Quando Vassallo costrulra e 
permutera per gli eredi Cu
senza (Gioia compreso) salte-
ra fuori la storia, vera o 
verosimile o credibile, della 
societa VaLIGIo, tra Vassallo 
appunto. e Lima, e Gioia. Poi, 
le societa verranno anche re-
gistrate dal notaio: come la 
DiVa. societa per la prodiudo-
ne di filmetti sexy costituita 
tra Vassallo ed Ernesto Dl 
Fresco, assessore municipale 
alle tasse e. guarda caso, pa-
rente stretto anche lui del
l'on. Gioia 

E" una sequenza dl vlcen-
de impressionanti sempre 
punteggiate da indebite ores-
sioni, da inaudite scorrettez-
ze, da aperte provocazioni In 
cul a brillare non sono tanto 
e soltanto le lmprese dl Vas
sallo (11 quale per glunta co-
struisoe cost male e cosl in 
fretta che i rivestimenti dei 
suoi palazzi possono ammaz-
zare anche 1 passant!: cosl e 
morto qualche settimana fa un 
magistrate) quanto e sopra-
tutto quelle di chi — uomini 
dello stampo di un Ciancimi-
no, per fare un altro nome 
familiare alle cronache politi-
co-mafiose — le ha avallate, 
le ha sostenute .le ha cri 
deggiate in ogni modo e con 
tutti i mezzi. 

D'altra parte, a dire della 
sua natura di intoccabile ba-
sti ancora il licordo d'una il-
luminante vicenda. Quando per 
breve tempo l'assessorato co-
munale all'urbanisUca fu ge-
stito da un buon socialista 
(Guarracl) fu ordinata la de 
molizlone dl alcune part! dl 
edifici costruite abusivamente 
da Vassallo. Bene: le ordinan-
ze son vecchie di quattr'annl, 
e in quattr'annl non s'e tro-
vata una Impresa, una qualsia-
s« piccola ditta disposta ad ac-
cettare 1'appalto per la demo-
llzlone di un po' di attici da 
cul 1'ex venditore di cantgghia 
pud tuttora godersi II panora
ma d'una citta meno devasta-
U dalla mlseria e dalla disgre-
gazione di quanto non lo sia 
stata dalla speculazlone • dal
la mafia. 

Giorgio Frasca Polara 

no napoletano amico dei fra-
telli Vassallo, Giuseppe e 
Gianni, appassionato di auto-
mobill II primo (che e amico 
dell'ex sequestrate Mariano 
Spadafora) e II secondo di 
cavalll. Poco prima di par-
cheggiare la 125 1 due amlcl 
si sono fermati ad acquistare 
pizze e gelati. 

Giuseppe Vassallo scende 
dalla macchina mentre 11 Lon
gobardi si attarda a raccoglie-
re I pacchi. La via e ancora 
affollata, numerosi negozi so
no aperti, l'illuminazione piut
tosto Intensa. Improwisamen-
te una invocazione: tiAiuto! 
Aiuto!». u fantino napoleta
no molla i pacchi sul sedile 
posteriore per vedere cosa sta 
accadendo. Dairaltra parte 
della vettura scorge Giuseppe 
a terra che si sta dimenando 
mentre tre individul cercano 
dl immobilizzarlo. U Longo
bardi istintivamente fa per 
preclpitarsi sul malcapitato 
amico, ma due figure anna
te sbucano da dietro un ca
mion posteggiato a pochi me-
tri e gli sbarrano la strada. 

« Hanno alzato di peso Giu
seppe — ha dichiarato piu tar-
d! alia polizia — e Vhanno 
scaraventato sul sedile poste
riore di una 1100 grigio-sab-
bia targata Reggio Calabria. 
Alia guida c'era un altro com
plice che teneva il motore ac-
ceso: la macchina e riparti-
ta a fortissima velocita». 

Tutto e accaduto In pochls-
simd secondl. 

Le grida dl Giuseppe Vas
sallo hanno perb richiamato la 
attenzdone dl numerose perso
ne, compreso il gestore di un 
bar che si trova di fronte al 
punto del rapimento. TJ fan
tino, dopo la tragica soena, 
non aveva manco la forze dl 
parlare, le gambe parallzzate 
e 11 corpo percorso da un 
tremito telle. Soccorso dal ba-
rista venlva fatto sedere vi-
clno al telefono affinche pax-
lasse alia polizia. Si perdeva-
no cosl mlnuti preziosi prima 
che al 113 giungesse l'allar-
me, il tempo sufficiente al 
malfattori per dileguarsi. 

Scattavano i soliti dispositivi 
dl sicurezza, venlvano forma-
ti 1 post! di blocco alia peri-
ferla della citta, all'aeroporto 

Poco piu tardi, mentre alia 
Centrale il Longobardi era ffi-
terrogato da! f unzlonarl di po
lizia In questura giungeva la 
segnalazione dl una pattuglla 
della Mobile in perlustrazlone 
nella zona di Borgo Nuovo 
(uno dei dormltori costruitl al-
1'estrema periferia della cit
ta dall'edilizla pubblica): in 
via Borsellino la 1100 usata 
dal bandit! era In flamme. I 
Vigil! del Fuoco, subito inter-
venutl, evitavano la totale di-
struzione dell'auto, ma 1'oblet-
tivo del rapitori era stato co-
munque raggiunto: le fiamme 
hanno distrutto In pochi mlnu
ti ogni traccia. 

Pol, In questura, venlva m-
terrogato II padre del rapito. 
L'incontro tra I funzionari dl 
P.S. con Francesco Vassallo 
non e stato dei piu cordial!. 
Sono stati Infatti I dlrigenti 
della polizia palermitana a 
proporre alia magistratura lo 
Invio al confino del costrut-
tore perche sospetto mafioso. 

Dopo rinterrogatorlo. del 
tutto inutile, il boss della edi
lizia palermitana visibilmen-
te scosso se ne e subito anda-
to In ufflcio, a Via Vincenzo 
Di Marco 4. it Si e seduto vi-
cino al telefono — hanno det-
to 1 suoi collaborator! stama-
ne — e non si e mosso in 
attesa di ricevere il primo 
"segnale" ». 

Per tutta la notte intanto, 
oltre alia polizia e al oara-
binieri, sono stati visti in azio-
ne gli uomini di Vassallo: 
una cinquantma di persone che 
svolgono strane mansion! nei-
Ie aziende (in cui sono oocu-
pate oltre 700 persone): cca-
picantiere *, guardian!, autisti, 
uomini di fiducia, ecc. Nes-
suna traccia pero del giova-
ne rapito. La prima ipotesl 
fatta stanotte dalla polizia 
tenderebbe ad orientare le ri-
cerche nel settore della nuova 
malavita siciliana, la stessa 
che ha tentato una declna di 
giomi fa il sequestro del ric-
chissimo commerciante Ono-
frio Niceta, andato a monte. 

Non si pud ignorare a 
questo punto la situazio-
ne venutasi a creare qui a 
Palermo, in queste ultime set-
timane dopo la tragica mor-
te del procuratore Scaglione, 
il rastrellamento e il confina* 
mento nelle isole di Linosa e 
Filicudi, di alcun! conosciuti 
esponenti della mafia sicilia
na. E' chiaro a tutti che gli 
equilibri su cul si reggevano i 
rapport! tra le varie cosche so
no stati infranti. Prima an
cora della morte di Scaglione 
c'e stato II sequestro di un 
altro rampollo «tutto d'oro>, 
quello del figlio dell'industria-
le trapanese Caruso amico 
dell'ex minlstro dc Mattarel-
la e dello stesso Scaglione. 
Allora si era esplicitamente 
parlato dl < sgarbo » voluto da 
una delle cosche mafiose plO 
potent! legate ad una delle fa-
zlonl della DC che dominano 
la soena poliUca nella Sicilia 
occldentale. Era in ntto In 
quel periodo lo scontro (se-
gulto alia rottura della cor-

rente fanfanlana) tra 11 grup-
po che fa capo all'on. Gioia 
e all'ex sindaco Ciancimino 
— rimastl fedell a Fanfanl 
— e quello capeggiato dal-
1'on. Lima (passato ora con 
Andreotti). 

La guerra, come abbiamo 
potuto constatare, fu condot-
ta senza risparmio dl colpl: 
Ciancimino (inqulsito dall'an-
timafia) fu costretto a dimet-
tersl. Lima scatenb In citta, 
servendosi dl alcuni « slndaca-
list! gialli» la guerra al co
mune controllato dal suoi ex 
amici bloccando 11 servizio dl 
nettezza urbana 

La battaglia fratrioida per 11 
potere in casa dc non pote-
va non avere riflessi anche su 
tutto il resto della societa pa
lermitana a tutti 1 llvelli, si-
no a quelli della delinquenza 
organlzzata. Ancora pochi 
giorni fa il boss mafioso La 
Barbera conflnato a Linosa 
rifacendosi ad una intervista 
rilasciata dal giudlce Terrano-
va a I'Unita chiamava In cau
sa esplicitamente sindacl, 
parlamentari, assessori, «r la-
sciati tranquilli, tndisturbati, 
mentre noi — ha detto il pe
ricoloso capo mafioso accusa-
to dl ben nove omicidi — sia-
mo stati ingiustamente depor-
tatis. 

Diego Novell! Giuseppe Vassallo (segnato con 1'asterisco) insieme ad un gruppetto di amlci, tutti appassionatl d'automoblllsmo, tra I quail e anche Mariano Spadafora 
(segnato con il cerchietto) II quale ha alia sua sinistra II figlio del minlstro Restivo. Nell'altra foto: II boss Francesco Vassallo, padre del giovane rapito 

II famoso fuorilegge di Orune non sarebbe stato catturato per caso dai carabinieri 

Campana si e consegnato per la taglia? 
Avrebbe cost «incassato » una cinquantina di milioni - In an sia i familiari per la sorte dei due possidenti rapiti da diversi 
giorni: i banditi non trattano per i l riscatto - La posizione dei deputati del PCI nel recente «vertice» della commissione di 

inchiesta sul banditismo sardo - Le misure di polizia non servo no: occorrono le riforme 

Arriva la ragazza - telefono 

L'idea non • malvagia> ecenomkaniefite 
parlando: infatti fumkma che * una mera-
viglia. II minister* delle Post* • del telefeni 
austreliani manda In giro, per le vie dl Mel
bourne, akune graziese modelle come quel
le della foto, con in teste un ceppelle-telefono 
che funziona porfettamonto. SI forma II nu-
mero o si parte con chi si vuole. Owlamente 
blsogna pagare il normale prozzo dl uno tele-

fonota o proprio qui sta ITdee dolCastufo 
minlstro: mfettl, montro dai normali tolefoni 
pubblici I cittodlnl dl Molbourno telefonano 
poco, delle rogaszo- opparocchio il numoro 
dello chiamofo o sallto vortiginosomonto. 

Nella foto: la modolla Sara Berriman In 
plena attivita col sue casco-felefono. Fa an* 
che pubblicita ad un nuovo c servizio disco s 
doli'azienda tolsfonica auitraUana. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARL 9 

L'allevatore Salvatore Cam-
boni di Ploaghe e da 37 gior
ni prigioniero dei banditi. La 
prigionia dell'awocato Anto
nio Maria Saba di Sassari, 
dura da 21 giorni Dei due 
ostaggi, non si e saputo piu 
nulla. La loro vita appare so-
spesa ad un filo, dopo che I 
banditi — con la cattura di 
Giuseppe Campana — hanno 
interrotto ogni trattativa con 
i paxentl. 

Giuseppe Campana, Incarce-
rato, ostenta una ferma sicu
rezza: « Non uscird veccnio da 
qui — avrebbe detto — ml 
sara presto resa giustizla». 
La sua posizione viene intan
to attentamente vagliata da
gli mquirentL Devono in pri
mo luogo accertare se l'ultimo 
big del banditismo sardo ab-
bia preso effettivamente parte 
a tutti i delitti che gU ven-
gono attribuiti, tra i quail la 
uccisione di un carabinlere e 
almeno tre sequestri di per
sona. n bandito, interrogate 
in carcere, si e dichiarato e-
straneo ai crimlni di cui e ac-
cusato, aggiungendo di non 
aver ucciso neppure II pastore 
Ignazlo Chessa, cuglno della 
moglie, qualche sera prima di 
darsi alia macchla 

Sulla cattura del bandito 
sono emersi altri particolaxi: 
11 giomo In cui venne pre
so, eRubinus si era ben ri-
pullto, appariva con gli abitl 
m perfetto online e accurata-
mente sbarbato. «In queste 
condizioni — sostengono i 
paesanl — lo abbiamo visto ra
re volte*. Insomma, tutto fa-
rebbe pensare che si sia trat-
tate di una messa in scena, 
se non fosse sopraggiunta 
quella leggera ferita alia 
ascella. 

Sulla cfacile cattura* non 
siamo solo nol ad avanzare 
dubbi; anche 1 glomali sardi, 
dopo 1 tltell a carattere di 
scatola e le cronache trionfa-
Iistiche dei giomi scorsi, co-
mlnciano a porre interrogati-
vl e ad avanzare ipotesi. II 
quotidiano sassarese rlferisce 
che Campana cha ammesso 
di essere stato in trattative 
con eroissari della P.S, ai 
quail si sarebbe presentato 
entro qualche giomo se gli 
avessero consegnato una cin
quantina dl milioni*. Dal 
canto suo, Ignazio Campana, 
fratello dell'ex latitante, ha ri-
lasclato una dichiarazione as-
sai significativa: «Non posso 
dire se Peppino si sia costi
tuito o sia stato catturato. 
Lo sapro quando riusciro a 
parlargli. Comunque, da tem
po gli avevo suggerito di pre-
sentarsi*. c l carabinieri so
no stati molto bravi con roe » 
continua a ringrazlare dal 
carcere l'ex latitante; ed ag-
glunge: «I mllltl ml hanno 
risparmlato; ma devo preci-
sare che non ho neppure 
tentato dl sparare contro di 
loro». Del resto, nell'ovile, ad 
un chllometro da Orune .non 
c'era neppure l'ombra del fa

moso arsenate dl cul la forza 
pubblica parlava da anni. 

Se Campana e rimasto, per 
cosl dire, un «bandito casa-
lingo» incapace dl staccarsl 
dal suo retroterra naturale, 
chi ha avuto in consegna i 
due uomini ancora priglonle-
ri? E latitanti ce ne sono an
cora parecchi; moltl non si 
conoscono, ma alcuni si; per 
esempio; Gonario Carta, Go-
nario Gongui, Giuseppe Sanna 
(detto aciuffetto* reduce dal 

meni di tipo mafioso. Se qual
che novita e stata registrata 
nelle tradizionali vicende del 
banditismo isolano, si tratta 
di una tecnica di aggioma-
mento, soprattutto per quan
to concerne l'uso dei mezzi dl 
comunicazione ». 

I problem! dell'ordine pub-
blico, ma soprattutto quelli 
connessi alia trasformazione 
delle strutture pastoral i come 
presupposto Indispensabile 
per superare definitlvamente 

campo Pes, probabilmente il . la matrice del banditismo, so-
nift tiirrihn*. rft fiituv TPran. n o g^ti ampiamente trattati pi£i terribile dl tutti), Fran
cesco Tadeu, Antioco Serra. 
Dirlgono delle bande? Sono 
semplici ncustodl*, cioe dei 
gregari che tengono tra I mon-
ti I ricchi rapiti da altri uo
mini non identificati? 

Qualche Inquirente — spal-
leggiato da not! element! dl 
destra e dalla stampa dei pe-
trolieri — e arrivato a soste-
nere che «le nuove correnti 
della malavita sarda sono te-
nute insieme da alcune per
sone le quail, assolte in di
versi gross! process!, si sono 
rese irreperiblll pur non es-
sendo ricercate*, e concludo-
no con la solita solfa che «al
ia tradizionale forma dl ma
lavita isolana, per cui era con-
geniale 11 binomio pastorl-ban-
diti, sta subentrando una nuo
va forma di criminalita este-
sa ad altre categorie social!». 
Questa tesi, non suffragata da 
alcun date di fatto, contrasta 
apertamente con le stesse con
clusion! cul sarebbe giunto 11 
capo della polizia Vicari, In
terrogate a Roma dalla Com
missione parlamentare di in
chiesta sul banditismo sardo. 
Vicari avrebbe dichiarato: 
«Non e vero che m Sarde-
gna slano in atto dei feno-

nella riunione dl Roma. Non 
c'e stata, owiamente, nessu-
na decisione ufficiale (come 
in un primo momento aveva-
no fatto credere comunicazio-
ni ufficiose pervenute da par
te Interessata ad aliargare 11 
dispositive di repressione), 
perch.6 la Commissione ha il 
compito dl raccogliere dati 
anche sugll ultimi episodi di 
criminalita nel quadro del 
ricco e vasto dossier che. fra 
qualche mese, dovra sottopor-
re all'esame del Parlamento. 
Semmai, da parte di diversi 
Commissar!, specie della sini
stra, venivano poste domande 
e rlchlesto informazionl cir
ca la dislocazione delle forze 
di polizia nell'Isola. Infatti o 
note che le forze di polizia, 
mentre si rivelano incapaci di 
prevenire e scoraggiare i de
linquent! e di difendere i cit-
tadini, hanno concentrato I 
maggiori contingent! nei gros-
s! centri urban! di Cagliari o 
Sassari, nelle nuove zone In-
dustriali, nei bacini minerari, 
nei centri rural! lmpegnatl in 
grandi lotte per il rinnova-
mento della societa sarda. 

Giuseppe Podda 
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LA CAMPAGNA ELETTORALE P.C. 1NASPRISCE 1L CLIMA DEL PAESE 

IVECCHIFANTASMI PI FORLANI 
e lo strabismo di destra d'un partito «centrale» 

Dall'incontro del sindaco di Roma con il capo del MSI all'attacco irresponsabile alle «strettoie costituzionali» -1 giu-
dizi sulla DC della rivista dei gesuiti - II PSDI tra « marciatori silenziosi» e clientelismo - L'errore di La Malfa 

All'inizio. quando la data 
del 13 giugno era soltanto 
un punto fra i tanti del ca-
lendario delle scadenze politi-
che. si e discusso a lungo su 
quale fosse il significato di 
cid che bolliva nella pentola 
democristiana. Colpo di barra 
puramente elettorale. o scelta 
politica di significato piu va-
sto? Qualche carezza sul pelo 
un po* arruffato deU'elettore 
benpensante, oppure qualco-
sa di piu? La DC — splega-
va qualcuno — ha sempre 
avuto bisogno di un'operazio-
ne del genere quando si ap-
prossimano le elezioni, anche 
se questa volta.si tratta di ele
zioni parziali ed amministra-
tive. E vi era senza dubbio 
nella ricerca di una spiegazio-
ne bonaria dell'atteggiamento 
della DC una forte dose di 
semplicismo. Perche una cam-
pagna elettorale di destra da 
parte di un partito come 
quello democristiano, che con-
ta quello che conta, non do-
vrebbe avere peso e significa
to politico generate, al di la 
della tornata elettorale? An
che indipendentemente da 
tutto il resto, agitare vecchi 
fantasmi ed affermare certe 
cose (invece di altre) signifi-
ca lasciare un segno. II clima 
politico ne rimane influenzato 
anche nelle regioni che non 
sono interessate alia consul-
tazione o che vi sono coinvol-
te marginalmente. E le que-
stioni che vengono agitate so
no poi quelle dei rapporti e 
delle scelte politiche naziona-
li: come superare la crisi del 
centro-sinistra: come risponde-
re alia controffensiva di de
stra; quali contenuti dare al
le leggi di riforma e secondo 
quali ruolini di marcfa far-
le andare avanti. 

Ed e proprio in questa cor
nice che occorre vedere la scel
ta di una DC che soffre da 
almeno tre anni di una gros-
sa crisi di orientamento. For-
se non si e mai parlato tanto 
come in questi mesi di Alci-
de De Gasperi; ma ci si e 
dimenticati che egli, anche 
nei periodi piu oscuri della sua 
vicenda politica, amava de-
f inire la DC come c un partito 
di centro che guarda verso si
nistra ». Con ogni evidenza, lo 
strabismo scudocrociato ha 
mutato senso. Per non par-
lare della DC come forza cen-
trista. si ricorre all'artificio di 
chiamarla < partito centrale *; 
ma questo non cambia molto. 
La rivista dei gesuiti. Civilta 
cattolica, ha usato nel defini-
re la posizione attuale della 
Democrazia cristiana una ru-
videzza che non e stata ap-
prezzata da tutti. In riferimen-
to alle polemiche piu insisten-
ti di questi anni — sulla co-
siddetta « repubblica concilia-
re > e piacevolezze consimili 
— il commentatore politico 
della rivista ha scritto che, 
c purtroppo. Vimpressione che 
da oggi la DC non e quella 
di essere sul punto di "apri-
re" al comunismo, ma $ quel
la di non essere all'avanguar-
dia, di non essere... il "parti
to delle riforme" e del "rin-
novamento" del Paese; donde 
la sfiducia nei suoi riguardi 
soprattutto dei giovani e dei 
lavoratori. t quali non vedo-
no piu in essa un interlocu-
tore valido e si volgono. per-
cid. verso altre formazioni po
litiche >. 

Si tratta di un parere si-
curamente condiviso da parec-
chia gente. La DC e meglio 
defimbile attraverso quello 
che non i, piuttosto per quel
lo che e o che dice di essere. 
Un partito in negativo. Ma 
qua] e il danno che provo-
ca per questo. ed il prezzo 
che cerca di far pagare? La 
vicenda che abbraccia grosso 
modo l'ultimo anno racchiu-
de una quantita di indicazio-
ni. L'onda che parte dal voto 
del 19 maggio '68 e dall'c au-
tunno caldo » ha operato pro-
fondamente nei processi poli-
tici e sociali. Regioni. legge 
sul divorzio. Statuto dei lavo
ratori. legge del fitti rustici 
costituiscono alcune conquiste 
di questo periodo. Vecchi as-
setti di potere sono stati mes-
si in discussione; il discorso 
delle riforme e stato portato 
avanti da grandi lotte operaie. 
Poi e arrivata la controffensi
va di destra con l'attivizzazio-
ne neo-squadristica. 

Gli agrari sono scesi in piaz-
sa gridando c dateci le armi >, 
e qualche decina di parlamen 
tari dc si e precipitata a pre-
sentare proposte di legge che 
danno ragione ad essi e torto 
ai contadini. Cos) per la leg
ge sulla casa: dopo lo sclope-
ro del 7 aprile, alia Camera 
si creano le condition! per in
troduce positivi cambiamen-
ti nel progetto governativo; 
ma e il gruppo della DC che 

sj divide (parte vota e si», par
te non partecipa alia votazio-
ne, e 71 deputati dello c Scudo 
croclato* si pronunciano nel 

ito dell'urna per i l« no >). 

Poi alcuni notabili fanno pro-
prie le ragioni dei < franchi 
tiratori » e preannunciano il 
sabotaggio delta legge al Se-
nato, subito dopo le elezioni, 
alia ripresa dell'attivita parla-
mentare. 

Dinanzi alle pressioni di de
stra, la DC cede. Rifiuta nel
la sostanza il discorso sulle 
riforme. Ripiega su di un an-
ticomunismo trogloditico, non 
vuole tagliare II filo delle con-
nivenze mafiose, non opera 
una rottura nei confronti dei 
t marciatori silenziosi > e si 
sforza, anzi, di raccoglterne 
le petizioni. II PSDI e pago 
della piega che prendono le 
cose, perche vede nella c linea 
Forlani > una conferma delle 
proprie posizioni. E La Mal
ta continua a ripetere che lui 
ha sempre detto ci6 che sol
tanto ora sfiora le meningi dei 
dirigenti dc... 

La svolta democristiana ha 
incoraggiato nel PSDI le no-
stalgie della < strategla della 
tensione ». Non si tratta sol
tanto di un ritorno puro e 
semplice alle parole d'ordine 
del '69, post-scissione, ma di 
un < aggiornamento > della 
campagna antioperaia (vedi 
la pioggia continua delle di-

ALMIRANTE — Andando In 
Campidoglio voleva guada-
gnare qualcosa 

DARIDA — Un applauso con-
vinto alio spostamento a de
stra della DC 

chiarazioni di Preti) e dell'ac-
codamento di grosse fette so-
cialdemocratiche alle iniziati-
ve dei c marciatori ». soprat
tutto a Milano. A Roma, in
vece, il PSDI si distingue per 
1' impronta marcatamente 
clientelare della sua dispen-
diosa campagna elettorale: 
promesse di posti. feste cam-
pestri. pranzi sociali, forte ra-
mificazione dell'organizzazio-
ne dei galoppini. 

Per il PR1 il problema e 
leggermente piu complesso. 
E' piu che evidente che La 
Malfa ha deciso di giocare le 
carte in suo possesso. fidan-
do anche della propria posi
zione di c disimpegno > dal 
governo, verso i settori che 
avanzano sulla situazione po
litica interrogativi di marca 
moderata. Difficile dire se e 
stata una scelta produttiva. 
Fatto sta che egli non e riu-
scito a impostare un discorso 
senamente critico nei con
fronti della DC, e questo fat
to riduce drasticamente il 
raggio d'azione della < presa > 
politica repubblicana. Ma la 
osservazione fondamentale ri-
guarda ancora una volta la 
DC, che con i propri indirizzi 
ha in certa misura determi-
nato la collocazione degli al-
leati. 

La verita e che sul tavolo 
della partita, la DC ha deciso 
di giocare a destra. Quando 
il 19 aprile Forlani a pre i la-
vori dell'ormai famosa sessio-
ne del Consiglio nazionale de
mocristiano. tra le tante cose 
che dice, una soprattutto ac-
quista risalto e valore di scel
ta: l'attacco all'unita sindaca-
le, ai sindacati e alia lore 
strategia. Come viene giudica-
ta 1'azione delle Confederazio-
ni? Gli obiettivi del sindaca-
to. cosl come si prospettano 
nella realta italiana, Forlani 
crede di poterli schematizza-
re In questo modo: «...rope-
aciare il sistema non rispet-
tandom U regolt, tsaUando 
una continua esigenza di lot
to, ritcnendo che tutto al di 
Juori di si gli sia otUU, ri-

cercando la esasperazione dei 
contrasti, pensando ed inse-
gnundo che dalla esasperazio
ne e dal permanere e dall'ac-
centuarsi della conflittualita in 
ogni direzione, non solo all'in-
terno dell'azienda, ma nei con
fronti dei legislatori, del go
verno e dello Stato » potreb-
be uscire qualcosa di buono. 
Si potrebbe dire: da dove e 
stata ritagliata questa grotte-
sca pa rod i a di ci6 che e in Ita
lia una strategia unitaria del 
sindacato capace di manovra-
re milioni di lavoratori? Eb-
bene, questo e un saggio del
le convinzioni cui si ispira il 
gruppo dirigente dc, lo stes-
so gruppo dirigente che ha 
condotto 1'agitazione contro 
10 sciopero generale del 7 apri
le e che poi ha dovuto pren-
dere atto del suo successo, 
come, piu tardi, ha dovuto 
registrare al passivo (sulla 
colonna, cioe, del suo passi
vo) la straordinaria riuscita 
della manifestazione dei 150 
mila a Roma. 

L'ultima fase della cam
pagna elettorale non e che la 
proiezione e la conseguenza 
di scelte compiute prima. 
Mentre compaiono i primi 
manifesti elettorali, filtra (o 
viene fatta filtrare...) la noti-
zia dell'incontro tra il sindaco 
dc di Roma. Darida. ed il se-
gretario del MSI, Almirante, 
che e anche capolista del suo 
partito. Ed in Sicilia. frattan-
to, si moltiplicano gli episo-
di di violenza neo-fascista: fi-
no all'attentato contro il co-
mizio di Berlinguer a Catania 
e alia sanguinosa aggressione 
al compagno Attardi. Ma per-
ch§ la DC ha sentito il bi
sogno di questo squallido col-
loquio capitolino? II Giornale 
d'Italia scrive che il capo neo-
fascista avrebbe offerto al sin
daco uscente l'appoggio del 
suo partito nell'eventuali-
ta della €formazione di una 
giunta minoritaria di soli dc al 
Comune di Roma ». 

La notizia, a Roma, dove la 
DC ha amministrato per un 
lungo periodo con l'appoggio 
missino. ha 1'aria di essere 
qualcosa di piu di un < pallo-
ne sonda >. Darida strizza 1'oc-
chio a destra. anche se poi 
finge di fare 1'offeso per tut-
te le cose che vengono dette 
sui contatti DC-MSI. Ma Al

mirante si riprometteva di 
guadagnare anch'egli qualcosa 
da questo approccio. Voleva 
fornire al proprio elettorato 
romano, dopo la burrasca che 
aveva fatto seguito ai fatti d« 
Reggio Calabria e di Catanza-
ro — e che aveva portato a 
una divaricazione troppo ac-
centuata tra 1'iniziativa provo-
catoria fascista ed il suo 
sfruttamento da parte del MSI 
— 1'assicurazione che il voto 
missino avrebbe continuato ad 
essere, oltretutto. nella Capi-
tale. un fatto abbastanza so-
stanzioso e tranquillo di in-
trallazzo sottogovernativo. Al-
tro che « voto del coraggio ^! 
E cosi il burocrate di vecchia 
estrazione fascista o il borghe-
se nostalgico hanno avuto la 
prova — grazie alia sterzata a 
destra dc — che anche le bom-
be ed i reparti di picchiato-
ri possono servire per conqui-
stare qualche sotterraneo ac-
cesso al sottobosco del potere 
capitolino. 

L'ultimo atto della parabola 
elettorale di Forlani si svolge. 
infine. a Genova E' il discor
so sul quale si imbastisce l'esi-
le trama di un * giallo > finto. 
11 segretario dc ha gia firma-
to — come privato — la peti-
zione per il referendum con
tro il divorzio. e in Sicilia 
si e distinto per i suoi silen-
zi sulla mafia. Nel capoluogo 
ligure ammonisce pesantemen-
te i socialist!, li invita a non 
essere « fl cavallo di Troia * 
dei comunisti nella coalizione. 
Ma non basta. Dice che se 
si forzera la DC in un senso 
rhe questa non gradisce. sari 
essa stessa a fare la crisi di 
governo: e non saranno le 
* streltoie costituvonali» — 
aggiunge — a impedirci di 

scioeliere le Camere Le cstret-
toie » sono quelle del « seme-
stre bianco *. quando Saraeat 
non avra piu il potere di tron-
care antfeina'amente la leei-
slatura. La DC si spinge quindi 
fino al punto di prosnetta'-e la 
awentura costituzionale TI te-
sto del d'«!Corso di Forlani 
non i ufficiale. perche non 
e stato oassato alle agenzie — 
domenica scorsa in sciopero 
— e non e stato oubblicato 
dal Popolo: ma e stato ueual-
mente telefonato ad alcuni 
giomali. che ne hanno dato 
ampia oubblirita I.a segrete-
ria di piazza Sturzo non smen 
tisce. 11 Popolo, sostanzial-
mente, conferma. I socialist! 
reagiscono, ma non tutti alio 
stesso modo. E su questo epi-
sodio, squallido ed inquietan-
te, la campagna elettorale dc 
si awia alia conclusione. 

Cindiano FaUtchi 

UN'IMMAGINE CHE PIACE A FORLANI — La Nato, 
colonialisti portoghesi - (Nella foto: I'ex segretario 
mentre parla sul tema: « L'alleanza atlantica dopo la 

Agnelli e Pirelli discutono come aiutare meglio i 
della NATO Brosio ieri a Milano nella sede dell'ISPI 
riunione di Lisbona ») 

Lo annunciano scienziati americani 

Scoperti i 
«partoiii» 

deiratomo? 
8TANPORD (U8A), 9 

Ancora un passo di gran-
de importanza sulla via del-
l'infinitamente piccolo sa-
rebbe stato compiuto nel 
centro acceleratore linea-
re di Stanford dove eslste, 
a disposizione degli scien
ziati, un frantumatore ato-
mico lungo tre chilometri 
e 400 metri. Gli scienziati 
che lavorano con questa 
formidable macchina han
no fondati sospetti di aver 
scoperto particelle ancora 
scoperto particelle costltu-
tive dei protoni e dei neu-
troni, cioe dei piu notl 
component! delPatomo. 

Hanno chiamato queste 
particelle infinitesimal! 
« partoni». 

L'annuncio e stato dato 
leri con un articolo appar-
so sul numero di giugno 
dello Scientific american 
magazine di due eminentl 
scienziati, il dr. Wolfgang 
Panofsky, direttore del cen
tro. e il dr. Henry Kendall 
dell'Istituto di tecnologia 
del Massachusetts. 

Pinora era convinzione 
diffusa nel mondo scientlfl- ' 
co che i protoni e i neutro-
ni. che costituiscono il cen
tro del nucleo dell'atomo, 
non fossero suscettiblli di 
una ulteriore suddivisione. 
Ma il bombardamento ope
rato da un gruppo di scien
ziati del centro accelerato
re llneare con fasci di elet-
troni di una potenza fino a 
21 miliardi di volt ha fatto 
sorgere l'ipotesi che tanto 
i neutroni che i protoni 
abbiano delle strutture in
terne chiamate appunto 
partoni. 

La scoperta. se verri 
confermata dalle ricerche 
che si contlnueranno a 
svolgere in questo campo, 
si rivelera senza dubbio 
di grande importanza, non 

solo da un punto dl vista 
della ricerca teorica ma 
anche della ricerca appli-
cata. 

«La conoscenza della 
struttura interna dei proto
ni e dei neutroni — ha 
dichiarato il prof. Panof
sky — potrebbe fornlrci la 
chiave per arrivare a com-
prendere l'enorme forza 
che tiene unito il nucleo 
dell'atomo e da all'univer-
so la sua stabilita». 

Grazie all'acceleratore dl 
Stanford e stato posslbile 
procedere al bombarda
mento del nucleo dell'ato
mo che e, giova ricordarlo. 
100 mila volte piu piccolo 
dell'atomo. con fasci .di 
elettroni che vlaggiano ad 
una velocita quasi uguale 
a quella della luce e cioe 
a 299 338 chilometri al se
condo. Si e accertato cosl 
da parte degli scienziati 
impegnati nell'esperimento 
che gli elettroni dopo aver 
penetrato protoni e neutro
ni sono rimbalzati indietro 
in maniera sparsa 

E' stato constatato a que
sto punto che lo sparpa-
gliamento degli elettroni in 
molti casi si e rivelato 
« inelastico », clo significa 
che vi era stata. ha rile-
vato il prof. Panofsky. una 
perdita di energia durante 
le collisioni. Cio fa rite-
nere che gli elettroni siano 
rimbalzati non solo da un 
protone o da un neutrone 
ma da un'altra particella, 
cioe dal partone. 

Se le ricerche future con-
fermeranno l'esistenza dei 
partoni, cid potra fornire 
una spiegazione delle stra-
ne irregolarita che sono 
state notate in passato nel
le particelle subnucleari. 
Pinora quelle irregolarita 
erano .attribuite a varie 
cause, 

DALLE BOMBE DI MILANO, AL « SUICIDIO » DI PINELLI: UNA RETE DI 
INTRIGHI CHE COINVOLGE «CITTADINI AL DI SOPRA D'OGNI S0SPETT0» 

Un colpevole da f abbricare 
Perche il commissario Calabresi ha ricusafo il giudice — I card in i delle accuse contro gli anarchici si sgretolano — Come 

si § riuscifi a non far passare «la verita di Stato» — Un piano reazionario s'intreccia con i«misleriosi» attentati 

IL COMMISSARIO CALABRESI: « I'uomo che sa tutto 
su Pinelli » 

IL GIUDICE BIOTTI: 
f inestra » 

non guardera piu da quella 

« Siamo come dei sartt: ab-
biamo fatto la prova e tl ve-
sttto colza a pennello, man-
cano solo le rtfiniture...», ave-
vano detto. Ura quel vesti-
to — confezionato su mi
sura da uno «staff» di 
investigatori per « cruudere » 
la vicenda aella strage di 

Milano, e lnsieme n uauici-
dio» di Pinelli — e onnai ri-
dotto a brandelli. Uno strappo 
dopo 1'altro, una frana inarre-
stabile di « certezze », un rovi-
mo m a inaizi»; e neiio stesso 
tempo l'emergere di una ben 
dlversa trama, i tasselli del 
mosaico che s'incastrano l'uno 
dietro raltro a comporre 11 
disegno dl un piano reaziona
rio, studiato a tavolino, porta
to avanti attraverso una rete 
di complicita che ha pochi, 
o forze nessun, precedente. 

Tre fatti. Una matrice anar-
chica per gli atientati. Le pro
ve deila colpevolezza di Val-
preda. II «suiciaio» di Pi
nelli. Sono le tre parti inte
grant! di quello che dovrebbe 
essere — o meglio era — il 
« vestito x. £ matrice anaxchi-
ca vuol dire atientati del 25 
aprile '69 alia Fiera e alia 
stazione di Milano, da 11 
prende l'awio 1'intero dise
gno, si muovono gli stessi 
personaggi cne — a distanza 
ai quaacne mese — saranno 
al centro della vicenda del
le bombe aila Banca dedl'Agri-
coituxa. 

Ce un giudice, Amati, che 
fin aali'imzio puma sug»i anax-
cmci: tiene in galera per set-
te mesi l coniugi Corraduu 
prima ai sctucei<uii per iiuui-
canza di mdizi, scuote la te
sta cunanzi a quegu unputau 
cne gu raccontano dl essere 
»w*u ttiCduAU in queauira per 
costnngerii a conressare, o 
macari ai essere siau messi 
m oiuco su una Imestra. Cm 
conauce le lnoaguu e un gio-
vane commissario, Luigi Caia-
bresi, cne si serve oei suoi 
• iiai », i bngaaieri Panessa e 
Mainardi. 'luua la incrueata, 
tutia laocusa, fa pemo su 
una donna, Kosemzua Zubte-
na. in oaae ai suo racconio 
si tengono in galera per an
ni gli imputati, in base alle 
sue dicaiarazioni si interroga-
n o i i sospetti», Giuseppe Pi
nelli e Pietro Valpreda. 

Dodio dicembre '68. Due 
ore dopo la strage il giudice 
Amau solleva a teiefono, chia-
ma la questura e, ancora una 
volta, non ha dubbi: sono stati 
gli anarchici. II terreno e gia 
pronto, il «lavoro » svolto per 
gli attenutl del 25 aprile ser-
vira anche stavolta. Tanto piu 
che, nelle indagini, la parte 
aei proiagomsu la assumono 
nuovamente Calabresi e la sua 
equipe: e in quanto ai sospetti 
sono quelli dell'altra volta, Pi
nelli, Valpreda, gente del giro. 

Quindici dicembre: Pinelli 
vola dalla finestra al quarto 
piano della questura. Lo inter-
rogavano nell'ufflclo di Cala
bresi, 1 soliU « fidl» del com
missario; al e gettato perche 
«graveroeiite indisiato»; se
condo alcuni ha avuto 11 tempo 

di gridare, spalancando la fi
nestra, «e la fine deU'anar-
chia». Nella stanza vicina si 
e decisa, qualche minuto pri
ma, la sorte di Valpreda: il 
tassista Rolandi lo ha ricono-
sciuto suH'unica fotografia 
mostratagli dal questore. 

Ecco dunque dai tre fatti, 
separati ma conseguenti, sca-
turire il quadro che fa scri-
vere al Corrtere della Sera 
«giustizia sara fatta». Ma ci 
vuol poco a sgretolare questo 
castello, a dare una ben dl
versa fisionomia agli stessi 
fatti. Si parte dalla matrice, 
dal «terreno arato » dal giudi
ce Amati. II processo si e con-
oluso poco tempo fa: era una 
montatura ed e crollata rovl-
nosamente. Rosemma Zuble-
na, teste unica e indiscussa 
per la pollzia, e una mitoma-
ne, gia in passato si era di-
stinta per aver lanciato accu
se strampalate, aveva avuto 
un procedimento per calunnia 

ai dannl dei carabinierl. I ter-
roristi che hanno messo gli 
ordignl alia Fiera e alia sta
zione rimangono ignoti. Se non 
e'e una aperta censura, e fa
cile cogliere nelle stesse paro
le con cui il pubblico mini-
stero chiede I'assoiuzlone per 
gran parte degli imputati una 
profonda disistima per 1 meto-
dl nsati dal suo colfega Amati. 

Lo stesso discorso si pub 
fare per la sentenza di rinvio 
a giudizio contro Valpresa e 
gli altri del «22 marzo». Un 
atto che dovrebbe essere d'ac-
cusa ma che, in realta, e una 
sconsolata ammisslone dl non 
essere riusciti a far compie-
re alcun passo avanti alia ve
rita, 200 pagine che si reggo-
no soltanto sul tassista Rolan
di e sulle confidenze di un po-
liziotto-spia, una lnchiesta che 
fa acqua da tutti i lati e che 
comunque non porta neanche 
ai nomi degli altri presunti 
autori degli attentati. 

Due facce della stessa medaglia 
Infme, Puielli. Non era indi-

ziato, non ha gndato nulla, 
si e ucciso per nlente, o for-
se soltanto per gettare un om-
bra su quei poliziotti che lo 
stavano interrogando in • un 
clima amichevole, disteso». 
Certo, lo avevano accusato 
qualche minuto prima di aver 
compiuto attentati sui treni, 
tanto piu che era ferroviere; 
ma per questi stessi attentati 
adesso sappiamo che ci sono 
in carcere un gruppo di neo-
fascisti. GU avevano anche 
detto che il suo alibi era crol-
lato: ma questo — lo hanno 
spiegato — e un truoco che si 
usa in tutte le questure. Lo 
avevano anche tenuto illegal-
mente dentro per tre giorai: 
ma tanto nessuno se ne era 
scandalizzato. B cosl via, du
rante il processo intentato da 
Calabresi per csalvare 1'ono-
re» e scacciare la fama dl 
assassino, se ne sono sentite 

tante e di pegglori. 
Fino all'epilogo di questa 

prima parte, miserevole come 
1 protagonist!. Perche Cala
bresi e Biotti — il presidente 
del trlbunale che 11 commis
sario ha ricusato — sono due 
facce della stessa medaglia. 
Calabresi e un «servo della 
legge» di kalkiana memona, 
una rotella che va difesa stre-
nuamente per non danneggia-
re 1'intero meccanismo: che 
cosa importa se nessuno o 
quasi gli crede, se il suo rac-
conto non sta in piedi? II mi-
nistero — e quindi il gover
no — ordina una lnchiesta, 
ma 6 tanto pressante la sete 
di verita che non si interroga-
no neppure i poliziotti che era-
no in quella stanza. L'ordine 
e uno solo: chiudere la fac-
cenda, al piu presto, con tutta 
1'autorita che deriva dall'aver-
le apposto II sigillo di Stato. 

Usi all'arte del compromesso 
Biotti, dal canto suo, e uno 

che amministra la legge. Lo 
fa pensando piu alia promo-
zione che alia giustizia, ma 
anche lui e frutto di questo 
meccanismo. abituato aH'arte 
del compromesso: non ha for-
se ricevuto, in privato si capi-
see, caldi elogi per aver esclu-
so dal collegio giudlcante un 
altro magistrato, Pulitanb. 
perche troppo «progress!-
sta»? E, quindi, e scandaloso 
ma anche perfettamente logi-
co che Biotti si rivoiga al-
l'awocato di Calabresi — tan
to piu che gia in passato ha 
avuto una mano da lui, sem
pre per via di queste bene-
dette promozioni — dicendogli 
che si, i giudici sono convln-
ti che Pinelli sia stato ammaz-
zato con un colpo di karate, 
e nello stesso tempo lo raasi-
cura che «tanto Uriamo per 
le lunghe». In ogni caso 11 
gioco e fatto. L'awocato di 
Calabresi e abbastansa fur* 

bo da approfittare dellarma 
che 11 magistrato gli ha fomJ-
to — perche? —, tenendo co
sl Biotti sulle spine per cin
que mesi e cacciandolo via 
appena la situazione diventa 
difficile. Ossia quando si deci
de la perizia necroscopica sul 
cadavere di Pinelli. 

Ma non e soltanto questo. 
anche se attraverso personag-
gi come Biotti e Calabresi 
viene fuori uno squarcio Im-
pressionante di « realta Italia
na*, e diventa assa! facile 
seguire le «tappe> di questo 
piano reazionario portato 
avanti sotto la prefabbricata 
coJoritura «anarchlca», un 
paravento per coprire 1 veri 
responsabili e per colplre i 
«corpevol! predeetinati». I 
fatti, onnai, sono eloquent!. 
Per gli attentat! del 25 aprile 
gli anarchici sono stati as-
soiti, quindi sono Innocentl: e 
di quelle stesse bombe un dc-
oumento dei serviM Mgretl 

gTeci — il famoso rapporto sul 
signor P. — rivendica la pa-
ternita Ma quella pista non e 
stata seguita, perche portava 
in ben altra direzione. 

Con gli attentati sui treni. 
Pinelli — e provato — non 
e'entrava: anzi, poco piu di 
un mese fa, e stato arrestato 
sotto questa accusa un grup
po di neofascisti, alcuni dei 
quali gia chiamati in causa 
per le bombe di Milano. A 
quanto pare, non ci sono stati 
clamorosi colpi di scena, so
lo che un vecchio fascicolo e 
finito sul tavolo di un magi
strato che ha voluto guardar-
ci dentro. In quanto al «22 
marzo» ormai si sa tutto: la 
leadership era nelle mani di 
un fascista — che lo stesso 
giudice ammette possa aver 
agito per conto dei fascisti — 
e'era un confidente della PS. 
una spia dei carabinierl e 
chissa che cos'altro. C'e. co
munque, un lati tante — Ste-
fano Delle Chiaie — che * 
una figura di primo piano nel. 
lo squadrismo romano e che 
ha avuto funzioni di collega-
mento con tutti i gruppi di 
estrema destra. 

E ancora, ci sono le rivela-
zioni sul complotto di Vale-
rio Borghese, sulla «tecmca > 
che avrebbero dovuto seguire 
i sediziosi — a base di bom
be e assalti contro «simboli 
della Patna» e sedi di estre
ma destra — in modo da far 
ricadere la responsabillta sul
la sinistra e di provocare di-
sordini, terrore nel Paese. Ci 
sono i « moti» di Reggio, le 
bombe di Catanzaro, decine di 
altri episodl che contrassegna-
no questa strategia del trito-
lo e della tensione, elaborate 
dalle forze piu reazionarie e 
che ha avuto l'appoggio di 
certi, potent!, gruppi dell'ap-
parato statale. 

Eppure la « verita di Stato » 
non e passata. Non e passa 
ta sulla morte dl Pinelli, ne 
sulla matrice delle bombe di 
Milano. E se que] « vestito * 
su misura e stato stracciato si 
deve anche al grande peso 
che ha giocato quel vasto mo-
vimento democratico che su 
questi teml si e impegnato 
a foodo, ha smascherato i fal 
si e messo in luce una rete di 
silenzi e di complicita. Certo. 
e ancora una battaglia da 
combattere, molta strada * 
da compiere prima che la 
verita prenda finalmente il 
suo posto. Ma e una batta
glia in difesa della democra
zia, e anche per evitare di do-
vere ancora arrossire. come e 
awenuto qualche mese ta :n 
una aula dei trlbunale di Mi
lano, quando sulla sedia dei 
testimoni il bngadiere Pane^ 
sa raccontava la morte di Pi 
nelll e rldeva; rideva sotto 
gli ocohi del giudice Biotti 
che, essendo ormai convinto 
che Pinelli fosse stato ass&s-
sinato, si preparava a man-
dare « assolto » il commissario 

Calabresi, un fedele cservi-
tore* della legge. 

Marctllo M Botco 
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AD UN ANNO DAL VOTO PER LA COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI 

NBIIREBGH DOVE HA V INTO LA SMSTRA 
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un nuovo modo di governare dalla parte dei lavoratori 
Una battaglia 
ancora aperta 

Due element) fondamentali emer-
gono dal primo anno di vita delle 
Region! a statuto ordinario. II pri 
mo e dato dal susseguirsi degli at-
tacchi aperti e delle manovre sot-
terranee messe in atto dalle for
ze moderate e conservative! di go-
verno e dei partiti di maggioran-
za a cui si sono collegati I gruppi 
•verslvi delta destra contro le pre
rogative e i poterl delle Region!. 

II secondo elemento e rappresen-
tato dall'impegno tenace con cui le 
forze regionaliste e democratiche, 
e in primo luogo II nostro partito, 
si sono battute e si battono per I'at-
tuazione dell'ordinamento regiona-
le, per la riforma democratica del
le strutture dello Stato come base 
di una ampia partecipazione popo-
lare alia direzlone della vita pub-
blica e di una nuova e p)u solida 
unita nazionale. 

I risultati ottenuti sono impor
tant! e le Region! hanno cos! acqui-
stato prestiglo e autorita presso le 
masse popolari e si presentano co 
me un elemento di rinnovamento 

profondo della vita politlca demo
cratica italiana. 

Le forze di governo e della de
stra ostili all'attuazione dell'ordi
namento reglonale hanno dovuto fa
re molti pass! indietro su question) 
rilevantl, tuttavia le prospettive 

. sono ben lontane dall'essere tran-
quillizzant). E' evidente che la 
sterzata a destra impressa alia 
politica della D C e diretta an-
che a Impedire lo sviluppo della vi
ta democratica e crea, con la man-
cata elaborazione dei decreti dele-
gatl, una situazione sulla quale pesa 
sul futuro delle Region! il rlcatto di 
un congelamento che dovrebbe du

ra re un altro anno e mezzo. La 
battaglia per I'emanazlone dei de
creti delegati dlventa oggi II terre-
no su cui si devono impegnare tut
te- le forze democratiche e regiona
liste. . « 

L'indicazione delle prlorlta da se-
guire per I'avvio del pieno funzio-
namento delle Region! viene, da un 
lato, dalle lotte dei lavoratori per 
una politica di riforme, per la ca-
sa e I'urbanistlca, la sanita, I'agri-
coltura, e anche per la scuola e i 
trasporti, e dall'altro dalle precise 
richieste delle Region! per una nuo
va politica del Mezzogiorno che sia 
al centro di una politica di pro-

grammazlone economica democrati
ca e per il riconoscimento del ruolo 
decisivo che ad esse compete in 
quest! campi. 

L'unita delle forze regionaliste, 
che ha portato alia elezione dei con-

, sigl! regional), deve impedire che 
questa grande conquista sia vanifl-
cata. I I ' voto di milioni di elettorl 
il 13 giugno deve essere un voto 
contro le forze antireglonaliste, 
contro la DC; deve essere un voto 
per le Regionl, contro' I'accentra-
mento burocratlco - dello Stato e 
per una nuova democrazia. 

Agostino Novella 

EMILIA 
• > . i . .. . . . . • • 

La « costituente » 
del rinnovamento 

LE REGIONI, nella misu-
ra in cui hanno saputo 

collegarsi ai grandi temi del
lo scontro politico e sociale, 
hanno acquistato maggiore 
forza e prestigio politico e 
•ociale per affrontare l'urto 
con le resistenze moderate e 
conservatrici. E ' questo il ca-
so dell'Emilia - Romagna, do
ve, tradotta nello statuto la 
impostazione di «Regione a-
perta» per una politica di 
riforme, di programmazione 
e di partecipazione, si e dato 
mano, nel corso dell'anno, ad 
un intenso lavoro svolto sul 
piano regionale e nazionale 
per definire in contenuti in-
novatori e moderni le mate-
rie assegnate dalla Costituzio-
ne alia competenza legislati-
va e amministrativa della Re
gione. 

Sono stati cosi sottoposti al 
dibattito del Consiglio e del
le organizzazioni politiche, 
economiche, sociali e cultura-
li delTintera regione i temi 
della programmazione econo
mica, della scuola e cultura, 
del turismo, della politica 
agraria. dei servizi sociali. In 
rapporto stretto con le riven-
dicazioni poste dal movimen-
to di lotta dei lavoratori per 
ia politica di riforma della ca-
sa, della salute e dei Mezzo
giorno, abbiamo avanzato al 
Parlamento e al governo le 
proposte e gli impegni delle 
forze democratiche emihane, 
mentre con una diretta par
tecipazione degli Enti locali. 
dei sindacati e delle altre or
ganizzazioni della socteta ci
vile, stiamo seguendo I'elabo-
razione dei decreti delegati 
che dovranno segnare la de-
finitiva conclusione della fare 
« costituente » e l'tnizio, a far 
capo dal 1. gennaio 1972. del
la pienezza dei poteri autono-
mi della Regione 

II solo potere autonomo che 
potevamo mtanto eserciiare 
era quello del controllo sugli 
atti degli Enti locali, da m-
staurarsi, in ossequio alia Co-

• atituzione, in sostituzione dei 
vecchi controlli prefettizi e 
central). Nonostante le resi
stenze govemative, non ci sia-
mo lasciati sfuggire questa 
gossibilita. Da quest'anno Pro
vince e Comuni dell'Emilia-
Romagna sono stati liberati 
daila pesante cappa della tu-

govematlva, con decisivo 

vantaggio della autonomia e 
dell' autocontrollo. L' afferma-
zlone della Regione come nuo
vo strumento di potere de-
mocratico delle classi lavora-
trici ha avuto una particoia-
re espressione, in Emilia - Ro
magna, nella conferenza na
zionale del settore bieticolo-
saccarifero, tante volte richie-
sta al governo e mai attuata, 
e nella conseguente battuta di 
arresto imposts ai piani di 
ristrutturazione delFEridania. 

II nuovo modo di fare po
litica che si esprime nella no
stra regione costringe tutte le 
forze politiche ad uscire dal
la rigidita delle formule pre-
costituite. I rapporti della mag-
gioranza PC1-PSIUP con U 
PSI sono tali che, recente-
mente, H comitato regionale 
socialista ha aperto il discor-
so di una sua disponibihta 
ad assumere diretta responsa-
bilita nella giunta e nella 
maggioranza. Quanto ai grup
pi di minoranza, non esiste 
ne un blocco ne una politica 
delle opposizioni. Anzi, accan-
to ad una sbiadita presenza 
socialdemocratica. sia da par
te del PRI, sia da parte della 
DC, nonostante le fratture e 
le division] interne, viene 
espresso 1'indirizzo, natural-
mente da noi mcoraggiato e 
sostenuto, ad assumere posi-
zioni di «corresponsabilita 
nelia gestione della Regione*. 
E c:6 e gia awenuto per le 
presidenze delle commission! 
consilian, che, con voto una-
nime, sono state assegnate: 
due al PCI, due alia DC, 1 
al PSI c 1 al PRI. 

Gia questa rapidissima sin-
tesi mostra, credo, come ci 
storziamo di portare il contn-
buto dell'Emilia • Romagna 
alia costruzione dello stato 
democratico previsto dalla co-
sutuzione. Le resistenze con
servatrici sono forti e agisco-
no fuon e dentro del gover
no in funzione antiriforma-
trice. Per batterle e necessa-
rio Timpegno delle forze po
litiche di sinistra, socialiste, 
laiche e cattoliche, che alia 
battaglia per una politica di 
riforme e di democrazia col-
legano la prospettiva Ideale 
di uno stato e di una socle* 
ta piii avanzati. 

Guido Fanti 
Presidente della Redone 

Emilla-Rotnafna 

TOSCANA 
H potere della 

volonta politica 

T JESPERIENZA di questi 
•*-* dodici mesi di vita del 
Consiglio e della Giunta re
gionale della Toscana, pone 
in risalto la carica democra
tica e riformatrice che le 
nuove assemblee regionali 
possono sprigionare quando 
siano guidate da una maggio
ranza di sinistra, resa stabi
le non tanto dalla aritmetica 
assembleare quanto dalla 
chiarezza dell'indirizzo po
litico. 

Non erano ancora del tutto 
sopiti gli echi dei tentativi 
ridicolmente perentori con 
cui l'ala piu retriva della DC 
toscana aveva tentato di osta-
colare la formazione della 
maggioranza di sinistra, che 
la Giunta presentava al Con
siglio regionale le linee del 
proprio indirizzo programma-
tico che non lasciava dubbi 
sulle scelte strategiche: la vo
lonta di essere protagonista 
nelle grandi lotte condotte 
dal movimento operaio e de
mocratico per le riforme, di 
proporsi come centro promo-
zionale della espansione de
mocratica e per uno sviluppo 
economico-sociale sottratto al
ia logica dello sfruttamento 
monopolistico. 

L'esercizio del controllo su-
g'.i atti degli enti locali ini-
ziato fin dal gennaio per gli 
ospedali e, nel marzo, per le 
provincie e l comuni; l'inter-
vento a fianco della classe o-
peraia di Piombino contro gli 
indinzzi privatistici dell'indu-
stria a partecipazione statale, 
e a fianco di quella della 
Piaggio di Pontedera contro le 
repressioni antidemocratiche; 
la difesa conseguente dell'oc-
cupazione operaia e delle pic-
cole e medie imprese pro-
duttive minacciate dalla po
litica economica governativa e 
dalle grandi concentrazioni fi-
nanziarie c industrial); la pro-
mozione e il coordinamento 
deU'azione degli enti locali 
contro gli inquinaroentl; l'ira-
pulso nuovo impresso all'or-
ganizzazione di importanti 
strutture cultural! quali il 
teatro ed II cinema; l'attlva 
presenza sul piu scottanti 
probleml deiraasetto territo-
riale, deil'agricolturo, del oom-
merclo, della scuola e dell'uni-

versita: e stato un susseguir
si molteplice di iniziative che 
— nonostante il vuoto di po-' 
teri e I'aperta ostilita che ha 
circondato le regioni ad ope
ra di gran parte del governo 
e delle strutture centfalisti-
che dello Stato — ha concre-
tamente sostanziato la coeren-
za di un disegno organico di 
governo. 

Al tempo stesso, anzi, pro
prio trovando alimento nuovo 
dall'ampio rapporto con le 
masse, la Regione toscana ha 
potuto giocare un ruolo non 
secondano nella grande bat
taglia generale per le rifor
me sociali esprimendo posi-
zioni avanzate sui problemi 
della casa, della sanita, del 
Mezzogiorno e sviluppando 
una cntica serrata, apprezza-
ta e condivLsa anche da altre 
Regioni, al ritardo e al con-
tenuto arretrato e antiregiona-
Iista dei decreti predisposti 
dal ministero per il trasferi-
mento dei poteri alle region!. 

In questo quadro e sostan-
zialmente naufragata, malgra-
do i tentativi di reviviscenza 
impressi dalla recente svolta 
a destra del consiglio nazio
nale della DC, Ia cosiddetta 
«battaglia di Toscana* che 
nelle velleitarie mire dei diri-

genti democristiani avrebbe do
vuto addirittura rovesciare la 
posizione egemone del movi
mento operaio nell'assemWea 
regionale e negli enti pubbiici 
elettivi delta Regione. 

L'effetto ottenuto e stato e-
sattamente il contrario. 

Pur nella dialettica propria 
di una maggioranza di coali-
zione, 1'esperienza realizzata 
nel vivo dei problemi ha con-
sol idato l'unita politica dei 
partiti della sinistra, ha crea-
to nuovi spazi alia collabora-
zione unitana, ha notevolmen-
te disarticolato la stessa mi
noranza democristiana che si 
e trovata spesso, nel consi
glio regionale, a dover appro-
vare le iniziative e le poaiaio-
ni politiche proposte dalla 
giunta e dalla mafgioraoaa. 

Walter Malvwzi 
•ice presidente della 

Giunta della Toacana 

UMBRIA 
V 

H Consiglio 
va in fabbrica 

T A REGIONE dell'Umbria. 
- L i in questo primo anno di 
vita, ha assicurato Ia propria 
presenza in tutte le sedi di 
formazione delle politiche re
gionali con I rappresentanti 
delle altre regioni italiane. 
- Per quanto riguarda il pro
prio calendario di attivita e 
specificamente I compiti isti-
tuzionali, • deve essere anzi-
tutto richiamata l'approvazio-
ne dello statuto con proprie 
e specifiche caratteristiche, a 
conclusione di una vasta par
tecipazione di enti e di popo-
lo, i cui momenti culminanti 
si ebbero con l'assemblea in 
fabbrica alia «Perugina» con 
la presenza di duemila ope-
rai e all'istituto tecnico pro-
fessionale di Terni alia pre
senza di circa quattromila 
studenti. 

Fin dal gennaio scorso e 
iniziato il controllo sui co
muni, province ed enti ospe-
dalieri troncando l'interfe-
renza burocratica e prefetti-
zia, e soprattutto, aprendo 

- la strada a fermenti inno
vator! per comuni. province 
ed enti locali gestori delle 
riforme. Saranno essi, infat-
ti, gli strumenti principal! 
della partecipazione popolare 
resa ancor piu concreta con 
quella vasta delega di fun 
zioni amministrative regio-

•nali che sara applicata non 
appena sara attuato il tra-
sferimento dei poteri. 
- Nella formazione di una 

linea d! programmazione de
mocratica e di difesa del 
territorio, 1'atto piu impor-
tante e costituito dal «pro-
getto » predisposto dalla giun
ta che si quali fica per il ca-
rattere aperto alia parteci
pazione. alia gestione di mas-
sa degli interventi, ma so
prattutto per gli indirizzi 
politici ed economic! finaliz-
zati alle riforme. 

' Un gesto emblematico da 
ricordare e la seduta che il 
consiglio regionale tenne al-
Pintemo della jutificio di 
Terni occupato. subito dopo 
le elezionl, neHagosto 1970. 
Un atto che ha avuto un 
segulto producendo prospet
tive positive per 11 rinnova
mento di queirimpianto in-
dustriale. 

Altri interventi si sono 
avutl per la pastoriila, 1 ter-
remoUtl e le cateforle via 

via impegnate nelle lotte. 
Si pud dire, anzi, che questo 
del legame con le lotte so
ciali e stato il terreno sul 
quale la regione si e subito 
qualificata come un organi-
smo di sensibile recezione 
delle istanze di base, secon-
do un disegno e un indirizzo 
di riforma che non e la 
meccanica proiezione di sol-
Iecitazioni spontanee ma una 
scelta politica consapevole e 
responsabile. Si e potuto, qui, 
mettere a frutto una lunga 
licerca ed elaborazione che 
le forze popolari avevano 
portato avanti prima ancora 
della nascita dell'istituto re
gionale. 

I/impegno piu propriamen-
te politico della Regione del
l'Umbria e Tilevabile dal fat-
to che essa ha costituito il 
punto di riferimento della 
battaglia antifascista con la 
costituzione del comitato re
gionale antifascista — con la 
presenza - di tutte le forze 
regionaliste — che ha pro-
mosso manifestazioni di mas-
sa, ha lanciato un appello 
alle comunita perche comi-
tati sorgessero in tutti i cen-
tri della regione. 

Negli organi della Regione 
si sono organizzati confron-
ti, convergenze e collabora-
zioni che hanno sostanziato 
la parola d'ordine della « re
gione aperta» e che hanno 
dimostrato la possibilita di 
maturare nuovi rapporti po
litici t ra maggioranza e op-
posizione e un nuovo modo 
di governare. A solo titolo di 
esempio si pu6 ricordare che 
una delle tre commission! 
permanent! del consiglio e 
presieduta da un rappresen-
tante della minoranza. 

Di particolare valore e 1'in-
tesa stabilitasi con gli enti 
locali, le cui volonta rappre-
sentano un punto di riferi
mento costante per le deci-
sioni della Regione. 

Non si pud, in conclusio
ne, non notare che un tale 
metodo di governo si attua 
nelle condizioni di una coa-
lizione di maggioranza che 
raccoglie tutte le forze di 
sinistra secondo la precise 
indicazlone del corpo elet-
torale. 

Pietro Conti 
presidente della Regione 

dell'Umbria 

Fra la spinfa del paese e le resistenze conservatrici 

Stanno diventando 
adulte nel vivo 

dello scontro sociale 
Anche le Regioni a direzione dc hanno dovuto misurarsi coi pro
blemi dello sviluppo, della giustizia e della difesa democratica 
Gli esempi del Piemonte, della Liguria e della Puglia - L'azione 
dei comunisti e la dura battaglia per il trasferimento dei poteri 

« Un modo nuovo di fare po
litica », «Regione aperta», 
« Partecipazione, decentramen-

to, programmazione »: con que-
ste parole d'ordine i comuni-
sti — bloccata l'insidiosa ma 
novra del « partito aell'awen-
tura » — andarono al voto del 
7 giugno 1970. Nel giro di po-
che settimane, dopo le elezio
nl, quelle stesse insegne pro-
grammatiche erano fatte pro
prie, entravano nel lessico cor-
rente delle nuove assemblee 
elettive: era il segno di una 
vittoria politica (al di la del-
l'esito, pur positivo, del voto) 
dei comunisti e delle forze ri-
formatrici che avevano voluto 
davvero l'awio della trasfor-
mazione del vecchio Stato ac-
oentrato, burocratico, autori-
tario che per piii d! vent'anni 
aveva fatto da comodo involu-
cro all'operazione di regime 
della DC e alia restaurazione 
capitalistica. 

Inizib la « fase costituente »: 
un dibattito vasto che liquidb 
formalismi e coinvolse, assie-
me ai Consigli, tuttl ^li orga
nism! vivi della societa e del
la strutrura amministrativa: 
nacquero gli Statuti che, par-
tendo dalle condizioni obietti-
ve della regione ed anche dalle 
sue tradizioni cultural! e poli
tiche, fissarono i caratteri del 
nuovo Istituto, I suoi obiettivi, 
i suoi metodi di governo in 
termini che, con poche eccezio-
ni, raccoglievano e aggiorna-
vano lo spirito innovatore della 
Costituzione. 

Naturalmente non si tratt6 
di un coro idllliaco, ma di 
una vera e talora aspra batta
glia politica il cui dato carat-
teristico fu, tuttavia, un certo 
superamento dei vecchi modu
li delle contrapposizioni pre-
concette, sotto lo slancio del
le forze di sinistra e 1'inDuen-
za grande delle lotte operaie 

e democratiche. Gravi difflcolta, 
addirittura lunghe paralisl del
l'istituto regionale si ebbero 
tuttavia laddove il potere clien-
telare. municipalistico e rea-
zionario in mano alia DC ave
va .per lungo tempo, Impedito 
o limitato ogni sviluppo demo
cratico (ed ecco i casi gravis-
simi. abnormi di Reggio Ca
labria e dell'Aquila). 

Pur ancora prive di poteri 
reali. le Regioni hanno dovuto 
e spesso voluto misurarsi con 
i grandi temi dello sviluppo 
sociale e con le questioni piu 
impelienti e vitali poste dal 
movimento delle masse. Esem-
plare, in proposito. 1'attivita 
delle a Regioni rosse » di cui 
parlano in questa stessa pagi-
na i maggiori responsabili. Ma 
anche laddove si sono instau-
rate maggioranze di centro-
sinistra, l'aspro conflitto fra 
forze riformatrici e forze con
servatrici, ha, in misura piii 
o meno soddisfacente, coinvol-
to la regione, spesso spostan-
dola dalla parte dei lavoratori. 
Qualche esempio. 

In Piemonte ha fatto di re
cente un certo scalpore il pro-
nunciamento unitario del Con
siglio regionale in appoggio 
alia lotta dei lavoratori della 
PTAT, che e diventato uno dei 
momenti piu aspri dello scon
tro di classe in Italia. Non si 
e trattato di un fulmine a ciel 
sereno. Nonostante l'atteggia-
mento della componente con-
servatrice della giunta, l'ini-
ziativa del nostro partito ha 
finito con rimporre i tern! piii 
scottanti d'intervento. In que-
st'azione sono stati stability 
buoni rapporti con il PSI e si 
sono avirte frequent! conver
genze con la sinistra DC. L'in-
tervento politico della Regione 
si e concretlzzato soprattutto 
nei confront! delle lotte dei 
lavoratori, per la difesa della 
occupazione. nei confront! dei 
problemi delle piccole e medie 
aziende. E ' stato ottenuto un 
rilevante successo politico, im-
ponendo la scelta meridional!-
sta di insediare un grosso 
complesso Indesit ad Aversa 
anziche in Piemonte. La Re
gione si e impegnata ad agi-
re. con iniziative legislative 
ed amministrative e con il 
concorso dei sindacati. per la 
tutela della salute nei Iuoghi 
di lavoro. E cos! via. 

Alia Regione ligure Ilnizla-
tiva dei comunisti ha teso a 
suscitare pronunciamenti e at
ti unitari di contenuto avan-
ssato. I risultati ottenuti, dal-
lo Statuto al voto unitario ne-
gativo sul progetto govema-
tivo dl deoreto riguardante i 
trasporti, oonfermano la diffl
colta della maggioranxa di ar-
roccartl tu un indirisso smac-

catamente moderato. Essa vi-
ve in una crescente precarieta, 
ha dovuto procedere ad una 
« verifica » interna e gia un'al-
tra e stata preannunciata per 
dopo il 13 giugno (il voto di 
Genova pub influire anche su
gli equilibri politici regionali. 
Su molti argomenti ia maggio
ranza appare divisa; si e avuta 
una « rottura di solidarieta » 
fra DC e PSI sul decreto dele
gate riguardante la polizia lo
cale (i socialist! hanno detto 
«no» assieme al PCI e al 
PSIUP). 

Un intreccio di success! uni
tari e di difficolta gravi ha 
caratterizzato anche il primo 
anno di vita della Regione pu-
gliese. Appartengono al pri
mo aspetto fatti come il pro-
nunciamento sulla Cassa del 
Mezzogiorno che conteneva la 
richiesta secondo cui destina-
taria del finanziamento straor-
dinario deve essere la regio
ne; o come 11 pronunciamen-
to radicalmente negativo sui 
primi due progetti governativi 
di decreto delegato (polizia lo
cale e trasporti). Si deve alia 
iniziativa dei comunisti se l'as
semblea ha dovuto dibattere 
tutti i fondamentali problemi 
della Puglia: daH'agricoltura 
(riforma dei fitti e crisi vitivi-
nicola) a quelli dello sviluppo 
industriale e deU'occupazio-

ne. dell'assetto urbanlstico, del
la scuola, della casa, della sa
nita. Viceversa un documento 
d'indirizzo che fissava prin-
c;p! avanzati di politica meri-
dionalista che superavano il 
tradizionale concetto di inter-
vento straordinario, e stato 
bloccato per volonta della se-
greteria regionale della DC e 
dei socialdemocratici. 

Questi tre esempi dimostra-
no che a livello regionale, pro
prio per la pressante vlcinan-
za del problemi e per la vi-
vacita del movimento di lot
ta, emergono con forza an
cor maggiore 1 motivi di con
flitto che attanagliano sul pia
no nazionale il centro-sinistra* 
E piii difficile si fa. qui, 1'im
postazione indolore delle solu-
zioni conservatrici. Non per 
nulla sulFulteriore svilupoo 
della « fase costituente n delle 
Regioni si proietta sempre piii 
massicciamente l'azione fre 
nante del governo centrale. II 
presidente socialista della Re
gione toscana ha giustamente 
notato come ad un fruttuoso 
dialogo fra Regioni e Parla
mento corrisponda un'accen-
tuata resistenza antiregionali-
sta conseguente ai contrasti in 
seno al governo. 

La situazione sembra addi
rittura paradossale. II governo 
ha presentato solo tre proget
ti di decreto pel il trasferi
mento delle funzioni ammini
strative dallo Stato aile Re
gioni (dl contenuto inaccetta-
bile e per questo criticati dalle 
regioni) mentre altri sette — 
che sono poi quelli che con-

tano in quanto investono le ma-
terie principali della funzione 
regionale — non esistono an
cora o sono bloccati da aspri 
conflitti fra un ministero e l'al-
tro. Se entro settembre tutti 
questi decreti non saranno 
al vaglio delle Regioni e del 
Parlamento, verra perduto un 
anno secco: l'esercizio delle 
funzioni amministrative e del
le deleghe connesse sara rin-
viato al 1. gennaio 1973. Sareb-
be un danno gravissimo per 
la democrazia. per le esigen-
ze di progresso, per le speran-
ze di intere popolazioni. 

Invece blsogna camminare 
spediti nella riforma di tutto 
1'assetto statale in senso auto-
nomistico e regionalista. Le 
regioni devono avere tutti i 
poteri che la Costituzione as-
segna loro: e tutti i mezzi e 
gli strumenti conseguenti. Le 
leggi dello Stato devono es
sere riformate e rese omoge-
nee alia nuova reaita politi
ca e istituzionale. La pubbli-
ca amministrazione deve mo-
dificare struttura e metodi. I 
tradizionali controlli burocra-
tici sugli enti autonomistici 
devono passare tutti a gestio
ne democratica (solo le « Re
gion! rosse » hanno finora mar-
ciato speditamente in questa 
direzione). II potere di «indi
rizzo e coordinamento » riser-
vato alio Stato, secondo il 
principio dell'unita dell'ordina
mento statale, deve esplicarsi 
nel rigoroso rispetto dei poteri 
autonomi regionali e locali, co-
si come ha affermato il Se 
nato. 

Le Regioni hanno gia mo 
strato di sapersi valere della 
loro funzione di comparteci-
panti autorevoli alia formazio
ne delle grandi scelte nazio-
nali: cosi e stato per la iegge 
sulla casa, per quella tributa 
ria, per la controversa riforma 
della sanita. La loro esistenza. 
nella pienezza delle funzioni 
costituzionali. e un fatto vivi-
ficante della democrazia e ptio 
essere un importante punto di 
riferimento e di appogeio per 
le lotte rinnovatrici dei lavo 
ratori. 

Enzo Roggi 

E' esplosa nel Lazio 
la doppia anima 
del centro-sinistra 

Nel Lazio e bastato meno di un anno per far andare 
in crisi il centrosinistra. Questa formula, si e rivelata 
inattendibile non appena, esaurita la fase dello «statu
to », sono venuti al pettine 1 primi nodi concreti, il primo 
« da farsi». Si e subito veduto, a quel punto, che 11 «da 
fars!» cui pensava la dirigenza della DC romana non col-
limava ne con le esigenze di base ne con le pur ancor 
larghe disponibilita di vertice dei partiti della coalizione. 
E ' stato sufneiente che la DC enunciasse un suo pro-
gramma perche i problemi concreti, del tutto elusi, le si 
rivoltassero contro, agisserc da dirompente, impedissero i 
pur tentati « pateracchi» in nome del « potere ». La nostra 
critica contro il tentativo di lanciare, con la Regione, 'a 
politica che Ia DC (e il centrosinistra) ha fatto rovinara 
su Roma, e stata durissima: e ha lasciato il segno. II 
PSI si e posto sul terreno del disimpegno in giunta. PSDI 
e PRI hanno fatto rimpossibile per « ricucire ». Ma come 
poteva ricucirsi una coalizione di centrosinistra che aveva 
riscosso il consenso soltanto del PLI e provocava la cri 
tica piii ferma non solo nostra ma di tutte le categorie 
interessate. dai sindacati ai comuni, dagli edili agli ospe-
dalieri agli operai di fabbrica? Anche Ia DC, alia base e 
al vertice, e stata scossa dalla crisi: se ne sono avuti 
sintomi chiari, sia a destra che sulla sinistra, anche nel 
Consiglio. Sintomi tenui, e vera, quelli di sinistra: ma 
pur sempre qua'.cosa che ha smosso la tradizionale pa-
lude democristiana romana. Oggi la crisi, registrato il fai-
limento pesante di ricomporsi nel nome del centrosinistra, 
si dipana lungo l'asse dl un « monocolore» democristia 
no, cdi necessita e a breve termine*. Dunque la crisi e 
solo rinviata. Sta quindi ai partiti regionalisti com-
prenderne i veri termini, politici e sociali. Sta alle sini-
stre dc, al PSI, non baloccarsi con illusion! di ricomp> 
sizione del centrosinistra nel «dopo elezionl». Sarebbe, 
ancora una volta, la paralisi, il cedimento alia destra. La 
nostra opinione e che la crisi della Regione Lazio e una 
crisi che nasce dai contenuti: dunque deve risolversi su 
questo terreno. 

Maurizio Ftrrara 
Prealdente del gruppo comunisU 
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LA GRANDE MANIFESTAZIONE POPOLARE PI C HIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL P.C.I. 

TUTTI CON LONGO DOMANIA PIAZZA S. GIOVANNI 
Alle 18,30 parleranno Berlinguer e Ingrao 

Alle 17,30 corteo dei giovani da piazza Santa Maria Maggiore - Uno spettacolo precedera i comizi - Carovane di pullman e di auto dalle 
f abbriche, dai cantieri, dai paesi, dai quartieri - Una dichiarazione del segretario di zona sulla partecipazione delle popolazioni dei Castelli 

Appuntamento a San Giovanni, domani sera alle ore 18.30, 
per ll grande comizio dl chiusura del PCI al quale sara 
presentc 11 compagno Luigi Longo. Parleranno Enrico Ber
linguer e Pietro Ingrao. Tutte le sezloni della citta e della 
provincia sono mobllitate per la grande manlfestazlone. 

Prima del comizio, dalle 17,30. avra luogo uno spettacolo 
al quale hanno dato la loro adesione Edmonda Aldini, Duillo 
Del Prete, Giovanna Marini. I giovani organizzeranno un 
grande corteo che partira alle ore 17,30 da piazza Santa Maria 
Maggiore. 

Pullman per portare compagnl, simpatizzanti ed elettorl a 
San Giovanni sono gia stati prenotati dalle sezionl di Castel-
verde. Centocelle, Cinecitta, Gregna. N. Franchellucci, Nuova 
Tuscolana. Porta Maggiore, Quarticciolo. Tor de' Schlavi, 
Torre Maura, Donna Olimpia. Portuense Vlllini. Vitinia. Trul-
lo, Nuova Maghana, F. AurelloBravetta. Anche da parecchie 
fabbnche e luoghi di lavoro e prevista la partenza di pull-
man, mentre carovane di macchine ed autobus confluiranno 
a San Giovanni da tutte le province laziali. Notevole sara la 
partecipazione dei Castelli. 

«A centinaia, con numerose carovane di macchine. scen-
deranno dai castelli a San Giovanni — ha detto il segretario 
della zona Castelli compagno Quattrucci — e cio che avverra 
anche se i comizi di chiusura che si svolgono nei comuni della 
zona saranno ben 33. Ma tutte le sezioni che avranno i comizi 
di chiusura in ora tarda o in tempo per 11 ritorno sono impe-
gnate ad organizzare la partecipazione alia manifestazione di 
San Giovanni. Verranno In particolare da Monte Porzio e 
Rocca Priora, da Marino e Genzano, da Nettuno ed Ariccia e 
da numerosi altri centri. Ci saranno poi gli edili che lavorano 
a Roma e gli operai delle fabbriche della zona industrial*} 
con i quali ci siamo incontrati in questi giorni in decine di 
comizi ed assemblee ». 

La manifestazione di domani sara. anche l'occasione per 
fare il punto sul tesseramento e la sottoscrizione. Ieri sono 

stati raggiunti nuovi risultati: la sezione comunali ha versato 
altre 100.000 lire. Tor de' Cenci Spinaceto L. 25.000, SanfOreste 
L. 10.000. La cellula « Che Guevara » della sezione Laurentina 
ha raccolto 27.000 lire. Altre tessere sono state ritirate dalle 
sezionl Esquilino, Parioli, Tor de' Cenci, Comunali. 

INCONTRI 
E COMIZI 
DIOGGI 
0 Ingrao alle 19 a Civitavecchia, Petroselli e Ciuf-

f ini al Quarticciolo; Trezzini, Farina e Cuozzo a 
Tor Sapienza; Ventura e Cerone alia Balduina, 
Buffa ad Acilia; Della Seta a Casalotti, Bencini 
a Roma Termini 

Decine e decine di comizi, 
Incontri. dibattiti con gli elet-
tori saranno tenuti anche oggi 
dai candidati del PCI al Cam-
pidoglio e a Palazzo Valentini. 
Tutto il Partito e mobiltato 
in questi ultimi giorni che an-
cora mancano al voto. Questo 
11 programma delle manife-
stazioni di oggi: 

COMIZI — Quarticciolo. ore 
10 (PETROSELLI, CIUFFRI-
ND; Borgata Andrt, ore 19,30 
Giannanloni): Borgata Finoc-
chio, ore 10 (Velere); Cento
celle. ore 19,30 Vetere, Renna. 
Ciuffinl); Capannelle, ore 20, 
(G. Prasca); Casal Morena, 
ore 10,30 (Bencini): Borgliesia-
na, ore 19,30 (Buffa, Signorini); 

il partito 
ASSEMBLES — Nuova Ales-

aandrina, ore 19.30. scrutator! c 
rappresentanti di Ilsta: Nuova 
Tuscolana. ore 10. scrutator! e 
rappresentanti dl lista (Evan
gelist!): Balduina, ore 31,30. 
scrutator! e rappresentanti di 
ilsta. 

Nuova sede 
del PCI 
a Tivoli 

Una nuova sede del PCI sa
ra inaugurate questa mattina: 
Si tratta della sezione del quar-
tiere Empolitano a Tivoli. La 
Inaugurazione, alia quale par-
tecipera il compagno Romano, 
avra luogo alle ore 9,30. 

ALLE SEZIONI 
Tutte le sezionl della citta 
sono tenute a passare nella 
giomata di oggi in Federa-
zione per ritirare urgente 
materiale. 

Ttitti I compagnl del servi-
zio d'ordtne delle sezionl e 
cellule azirnriali. delle sezio
nl territorial!, sono conin-
cati alle ore 11.30 di \enerdi 
11 a piazza S. Giovanni. 

Incontro 
sindacalisti -

studenti 
sulle riforme 

c Storia del sindacato, signi-
flcato politico delle riforme e 
della riforma delta scuola in 
particolare » 6 il tema di una 
seric dt incontri. che inizic-
ranno venerdl IS alia Came
ra del lavoro (via Machiavel-
Ii 70). tra sindacalisti c stu
dent! del tecnico professional 
« Dc Amicis» e di altri istl-
tuti. 

ET questa una delle prime 
esperienze di Roma, che a pre 
wi colloqulo e una discussione 
contlnua del sindacato con gli 
studenti, I'interesse dei quali 
sul movimento operalo e le sue 
organizzazioni e venuto crescen-

sempro piu in quest! ultimi 

Borgata Finocchlo-Pantano, 
ore 18 (Fredduzzi): TOR SA
PIENZA. ORE 10.30 (TREZZI
NI. FARINA, CUOZZO): Qua
dra ro, ore 10 (Grifone); Roma-
nina. ore 19,30 (Ippoliti, Fred
duzzi): Torre Spaccata, ore 19 
(Marronl): Cassia, ore 10 (G. 
Berlinguer): Monte Mario, ore 
18.30 (G Berlinguer): La ham. 
ore 19,30 (Delia Seta): Cassia, 
ore 19,30 (Castelffranch!); Ot-
tavia ore 18, (Peloso); Monte 
Spaccato. ore 10 (O. Mancini); 
Primavalle. ore 18JO (O. Man
cini); Casalotti. ore 30 (Clan-
ca): Prima Porta, ore 18,30 
(Roscani): Balduina, ore 21.30 
(VENTURA. Carone): Ostia 
Antica, ore 10 (A. Pasquali. 
Renna): Ostia Lido, ore 19.30 
( V Pasquali, Pirastu): Fiumi-
cinn Piazzale dell'Orologio, ore 
17 (M Michetti. Blamonte. R05-
setti): ACILIA INA-CASA. ore 
10.30 (BUFFA); Settehaeni. ore 
19. (Javicoll): S Basil io. ore 
19 (Perna, Guerra, Romoli): Ti-
hurtino III. ore 19 (Rodano-
Prasca); Montesacro. ore 19 
(G.C Pajetta. M. D'Arcangelt. 
Vivian!): Vlgna Mangano. ore 
19 (Moretti. Recchia): CIVI
TAVECCHIA, ore 19 (IN
GRAO): S Marinella. ore 20 
(Ferrara): Civitella S Paolo. 
ore 19 (Barnato. Villa): pon-
zano, ore 21.30 (Bagnato; Man-
ziana, ore 19 (Ranatli. Angelnc-
ci): Allnmlere. ore 11 (Ra-
nalll. Tidei): Trevignano, ore 
20 j o (Ranalll): Morlupo. ore 
19.30 (Trotnhadnri): Torrita 
Tihrrlna. ore 19 (F. Vilali); 
I„iriispnli. ore 20.30 (Modica): 
Riano. ore 20 (fmbenl. Villa I: 
Rocca Canterano. ore 19 (Ma-
derch«): Cerreto. ore 21 (Ma-
drrch'V Rocca di Cave, ore 21 
(Ma~rinH: CapranJca P. ore 
IS (Ma«r«n«>- Samhnrl. ore 10 
(Fo^chl. Berti): S Lucia, ore 
18 (F. Coceia): Nerola. ore 20. 
(F Coceia): Casane. ore 18.30 
(Andreoli): S Gregorio da 
Sasxoia. ore ?• (AndreoM): Sn-w »rn Vi-pola. ore H (Tonda. 
De Pellegrin) Borgo S. Maria. 
ore 18 (Porheltl, OsaronD: 
Moricone. ore it (Cesaronl): 
Tivoli. ore 940 (M. Rodano); 
Villanora. ore 28.38 (Caracsi): 
Vallifreda. ore 17 (Piacentlnl): 
Vivarn Romano, ore 19 (Pia-
centlni): Sararincsco. ore 18 
(Plrozzl): Rocca Giovlnc. ore 
18 (D"Alessandro): Mandela, 
ore 28 (D'Mewandroi: Roiale. 
ore 19 (londa. De Pellegrin): 
ArcinazzQ. ore 20.30 (Tonda. 
De Pel'errln): Canterano. ore 
18 (Mad-rrhiV Velletrl. ore 1« 
(Marron')- Pavona. ore 20 
1 Xntonacc'V Kannvto ore 2S_30 
(\p-os»ineIl»): C'amplno. ore 
10.30 (G»n<ln1)' Cova del Selcl 
ore 20 (Rano. Del Gohho) Net-
fnno. Cretarossa ore 20 (F. Vel
letrl. Po'verini): Salasrhe. VII-
i i C'and'a. ore 20 f \ Ti*o); 
Tor San Lorenzo ore 28 (Qnat-
trneei) Monte Libretti. Borgo 
S. Maria, ore IS fPochettl, O -
sarnnl): Declma, ore 18.38 

INCONTRI — Casalotti. Piaz
za Ounces, ore 9. cittadint 
(DELLA SET\>: Monte Marin. 
ore »». dlbattt'n. film ca«a. Ci
necitta, ore 10. giovani (La-
manna. Crocenzl): Appio Nno-
vo. ore 1*. pen*lonati (Mar
ietta): S. Ea»»nlo. Pollrllnleo, 
9 Fillpoo. S Splrito. 5 Ca-
millo. ore 9.30 (I comiin'stl 
osi>edallerl e I parent! del de-
renti)- Roma Termini, ore 
«_lt, ta«sUM (Bencini): Tihnr-
tlna, ore 7. ferrovierl (Benci
ni): No ova Ostia. ore IS. sar* 
dl (Ptraifn): Cecehlgnota, ore 
28. dlnsttlto film sanlta (Iju 
minni); Tolfa, ore 1S48. don-
tie (N Bnrrnso); Qaartomlgllo 
ore 17 dibattlto film sanlta 
(Trezzini): Alhano ore 18, 
giovani (M. Ottavlano); Cec-
chlna. Torcelllere, ore 28,38, 
dibattlto e proleztone (Aato-
nsccl). 

Riprende la lotta nei cantieri edili 
Scioperi alia Cogeco, alia Romana Mercuric alia Armellini e all'IMEDIL • Successo della lotta dei 3000 lavoratori della Selenia 
Raggiunto un positivo accordo approvato dalla assemblea del personate - Interrogazione comunista per la situazione alia Metalfer 

l 

Negli uffici comunali 

Centomila 
certificati 
da ritirare 

Controllare che nessun elettore comuni
sta sia privo del documento — II voto 
dei degenti negli ospedali e dei malati 

Sono ancora centomila I certificati elettorali giacenti al-
lufficio di via dei Cerchi. Mancano tre giorni al voto ed il 
ritiro procede a ritmo lento: circa sette o ottomila certifi
cati al giorno vengono ritirati dagli interessati. E' necessa-
rio che le sezioni e tutti i compagni facciano in modo 
che tutti i nostri elettori siano muniti in tempo utile del 
certificate. Se a qualche elettore comunista il certificate 
non e stato recapitato a domicilio. occorre che linteressato 
si rechi in via dei Cerchi n. 6 per chiedere il rilascio del 
documento, senza il quale non e possibile votare. • 

Oggi scade il termine utile per la notifica al sindaco 
da parte degli ammalati degenti in ospedale e case di cura 
della volonta degli interessati di votare nei luogo dove 
sono degenti. L'art. 42 della legge elettorale precisa che co
lore che vogliono votare nei luogo di ricovero devono far 
pervenire al sindaco, non oltre il terzo g iomo antecedente 
la data della votazione, una dichiarazione attestante la vo
lonta di esprimere il voto nei luogo di cura. La. dichiara
zione, che deve espressamente indicare il numero della 
sezione alia quale l'elettore e assegnato ed il suo numero 
di iscrizione nella lista elettorale di sezione. risultanti dai 
certificate elettorale, deve recare in calce Tattestazione del 
direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ri
covero deH'elettore neU'istituto, ed e inoltrata al Comune. 

Ricordiamo inoltre che gli elettorl malati, impossibili 
tati ad esprimere il voto senza essere accompagnati in ca-
bina, devono munirsi di certificato medico da esibire al 
seggio insieme al certificato elettorale. I certificati medici 
(dice l'art. 41 della legge) possono essere rilasciati dai me
dico provinciate, dall'ufftciale sanitario o dai medico con-
dotto. I certificati debbono essere rilasciati gratuitamente. 
Le condotte mediche, nei periodo delle elezioni, sono sem-
pre aperte al pubblico. 

L'elenco delle condotte, con gli indirizzl, puo essere 
consultato nell'elenco telefonico alia voce «Comune ». L'uf-
ficio elettorale (via dei Cerchi 6) ftno a sabato e aperto 
dalle 8,30 fino alle 20^0, domenica restera aperto dalle 7^0 
alle 22 e lunedl dalle 7,30 alle 14. 

Gli orori fino a lunedi 
dell'ufficio elettorale 

Per 11 rilascio delle carte di idenUta gli ufflcl clrco 
scrlzionali osservano il seguente orario: oggi, dalle ore 8 
alle ore 14; venerdl 11 e sabato 12 giugno: inlnteirotta-
mente dalle ore 8 alle 19; domenica 13 giugno: ininterrotta-
mente dalle ore 7 alle 22; lunedl 14 giugno: dalle ore 8 
alle 14. 

Riprende con forza la lotta 
dei lavoratori edili per la pie-
na occupazione e contro lo 
sfruttamento. Numerosi sono i 
cantieri in sciopcro su piatta-
forme qualificanti. Alia Cogeco 
i mille lavoratori si astcngono 
dai lavoro in forma articolata 
e a sorpresa contro i licenzia-
menti e contro il cottimismo. 
In lotta contro i licenziamenti 
e per un diverso ambiente di 
lavoro. Ie qualifiche e aumenti 
salariali sono gli edili delle im-
prese Romana Mercurio, Ar
mellini di Tor Marancia e IME-
DIL di Ardea. In tutti i posti 
di lavoro gli scioperi si svol
gono in forma articolata, rnn 
un'alta partecipazione di tutti 
gli operai. 

Per quanto riguarda il setto-
re dei laterizi, alia Latentalia i 
lavoratori sono in sciopero da 
tre giorni contro l'mtransigen-
za del padrone che non vuolc 
iniziare le trattative su una 
piattaforma riguardante il pre-
mio di produzione. le qualifiche. 
la mensa. gli organici. l'ara 
biente di lavoro. il vestiano. 
SELENIA — Si e conclusa con 
un significative successo la lun-
ga vertenza dei 3000 lavoratori 
della Selenia. dopo circa sei 
mesi di dura e difficile lotta. 
Le trattative si sono protratte 
inintPiTottamente per sei gior
ni: al termine, le delegr.zionl 
dei due stabilimenti del Fusaro 
presso Napoli e di Roma, han
no siglato un accordo che c sta
to poi approvato dalle assem
blee dei lavoratori. Importanti 
i risultati strappati dalla lotta 
compatta ed efficace di operai 
e tecnici. L'accordo prevede 
una nuova politica retributiva 
collegata ad un sistema di clas 
sificazione che mette in ensi 
10 anni di scelte paternalistiche 
ed autontane della direzione: 
la panta del traltamento nor-
mativo tra operai e impiegati 
per le ferie e il puerperio; la 
retribuzione dei giorni di festa 
che cadono di sabato. per gli 
impiegati; un congruo numero 
di ore annue da dedicare a! 
l'aggiornamento professionale 
sulla base di un nuovo rappor-
to tra gruppi omogenei. rappre-
sentanze sindacali e lezioni; un 
di\erso modo di concepire la 
mobilita interna, collegata alia 
politica delle assunzioni e a fa 
cilitazioni per i lavoratori stu 
denti. 

OPERA UNIVERSITARIA — 
1250 lavoratori dell'Opera Uni-
versitaria sono da 13 giomi in 
lotta per ottenere il riconosci-
mento giuridico; pur appaite-
nendo infatti al parastato il 
loro rapporto di lavoro e anco
ra a carattere privatistico. ne 
la riforma universitaria appro-
vata al Senato prevede la solu-
zione del loro problema. Ieri i 
lavoratori hanno dato vita ad 
un corteo al quale hanno par-
tecipato anche gli studenti che 
hanno solidanzzato con la loro 
lotta: circa 700 persone hanno 
sfilato per le strade dell'Uni-
versita. 
ZEPPIERI — E' stato raggiun
to ieri un positivo accordo per 
i lavoratori delle autolinee AI.A 
(ex Zeppieri). Ncll'accordo si 
stabilisce la costituzione di 10 
commissioni di zona formate 
dai rappresentanti lindacali • 

dei lavoratori per la discussio
ne dei turni di la\oro estivi; le 
commissioni inizieranno il 15 
prossimo e termineranno entro 
il 30. 
IN PS — La segreteria della 
CdL ha inviato ieri un tele-
gramma al presidente del con-
siglio Colombo col quale si ri-
chiede la tempestiva definizio-
ne della nomina del presidente 
dell'INPS. «La prolungata e 
non giustificata carenza presi-
denziale provoca ulteriori gravi 
disagi a milioni di lavoratori 
assistifi — scrive la CdL — e 
vanifica gli sforzi intensi dei 
comitati provinciali INPS». 
METALFER — I compagni 
on. Gino Cesaroni e Mario Po-
chctti hanno rivolto un'interro-

gazione ai ministri dell'Indii-
stria e delle Partecipazioni sta-
tali e per il Mezzogiorno. sulla 

grave situazione degli stabilimen
ti Metalfer di Frosinone e Po-
mezia (700 lavoratori su cui 
grava la minaccia del licenzia-
mento) e per conoscere quali 
iniziative urgenti si intenda 
adottare per evitare la chiusu
ra di complessi industrial! sorti 
con il contributo finanziario dc-
terminante dello Stato e le cui 
commesse vengono in gran par
te fornite da aziende statali o 
a partecipazione statale e per 
assicurare alle maestranze il 
posto di lavoro c condizicni di 
lavoro nei rispelto dei diritti 
sindacali e della dignita dei la
voratori. 

Riunione dei capigruppo alia Regione 

OSPEDALI: LA DC 
VUOLE UN RINVIO 

Le elezioni dei consigli di amministrazione 
dovrebbero awenire giovedi 17 giugno 

Si e tcnuta ieri mattina a Pa
lazzo Guglielmi la riunione dei 
rappresentanti di tutti i gruppi 
present! nei Consiglio regionale 
per concordare le elezioni dei 
consigli di amministrazione de
gli ospedali. La riunione era 
stata sollecitata dai comunisti 
in vista della seduta che 1'as-
semblea regionale terra giove
di prossimo. 17 giugno. per pro 
cedere alia nomina dei rappre
sentanti della regione negli 

ospedali. 
Nella riunione di ieri mattina 

e emersa da parte della DC la 
chiara intenzione di ottenere che 
nella riunione del 17 si giunga 
a un rinvio delle elezioni. Ana-
Ioga posizione e stata assunta 
anche dai rappresentai della ex 
coalizione di centro-sinistra. Da 
parte del PCI e stata riafferma-
ta la necessita di deggere al piu 
presto i consigli di amministra
zione degli ospedali, tenendo 
conto degli elementi apportati 
dalla crisi della formula qua-
dripartita e dalla presenza in 
questo momento di una situazio
ne consiliare nuova. 

La DC, come abbiamo piu 
volte rilevato, ha sempre cer-
cato di rinviare la elezione de
gli organi amministrativi degli 
ospedali per non scompaginare 
il gruppo dl potere instaurato 
dagli uomini dello scudo-crocia-
to negli Ospedali riuniti di Ro
ma. Nello stesso tempo la DC 
ha avuto timore di acutizzare i 
dissidi intend alia vigiUa della 
consultazione elettorale del 13 
giugno con una nuova spartizio-
ae di pocti nei aottogovemo. 

Tutto questo mentre il caos ne
gli ospedali aumenta di giorno 
in giorno: proprio la settimana 
scorsa i sanitari degli Ospedali 
riuniti hanno affermato in una 
conferenza stampa che gli 
ospedali romani stanno andan-
do a picco. 

Cinemo 

Moderno: 

revocoti 

i licenziamenti 
I lavoratori dei cinema Mo

derno e Moderno Saletta hanno 
raggiunto con la loro lotta un 
primo importanfe nsultato: han
no costretto il padrone ad una 
riunione con I'AGIS e hanno ot-
tenuto la revoca dei licenzia
menti. Durante i 4 mesi in cui 
le due sale cinematografiche ri-
marranno chiuse per restauri. i 
dipendenti verranno posti alcu-
ni sotto Cassa integrazione, al

tri prenderanno un periodo di fe
rie; inoltre il padrone concede-
ra un prestito pari a due mensi-
lita restituibile attraverso rate 
di 5 mila lire mensili. 

Le occupaxioni dei cinema so
no state quindi sospese dopo lo 
accordo raggiunto. 

Sulle riforme 
dibattito col PCI 

al «Forlanini» 
Vi hanno preso parte Ingrao, Giovanni Berlinguer 
Biamonte, De Lipsis e il prof. Giordano • Incon
tro con i disoccupati all'Ufficio di collocamentr 

L'azione che il partita sta conducendo nei Paese per slrappa-
alle forze conservatrici — alia DC innanzi tulto — le riform 
rivendicate dai movimento dei lavoratori, e stata al centro di ur 
interessante incontro che. nei quadro delle iniziative per la 
campagna elettorale. i compagni Pietro Ingrao. della Direzio 
ne e capolista comunista al Campidoglio. Giovanni Berlin 
guer. del Comitato centrale. 
Biamonte. del gruppo comuni
sta della Camera, il professor 
Giordano, nella lista comunista 
per il Comune quale indipenden-
te. e il compagno De Lipsis. 
anch'egli candidato al Campido
glio, hanno avuto ieri mattina 
con i degenti e il personale del 
1'ex sanatorio «Carlo Forla-
nini >. 

La discussione — che si e 
protratta per circa due ore — 
si e centrata particolarmente 
sulla riforma sanitaria. Dopo 
una breve introduzione di Gian
ni Garibaldi, presidente della 
commissione degenti. le doman-
de che i pazienti ed il perso
nale hanno rivolto sono state 
nuraerosissime. A che punto e 
che cosa h oggi la riforma sa
nitaria. quali sono le forze po-
litiche che la ostacolano. come 
deve articolarsi il movimento 
dei lavoratori per rendere piu 
efficace e decisiva la battaglia 
politica per questa e per le altre 
riforme? 

II compagno Ingrao ha detto 
che la lotta per le riforme sara 
tanto piu incisiva quanto piu le 
masse popolari riusciranno ad 
esscrne protagoniste. Questa 
battaglia deve svilupparsi e ar 
ticolarsi nelle fabbriche e negli 
altri posti di lavoro. nei quar
tieri e nelle zone dqlla citta 
Sol tanto con questa profonda ar-
ticolazione sara possibile dare 
un colpo decisivo a quelle forze 
politiche che tutelano gli enormi 
interessi che le riforme vanno 
a colpire. Ecco perche — ha 
detto ancora Ingrao nvolgendosi 
ai degenti e al personale del 
c Forlanini » — e indispensabile 
che protagonist! di questa bat
taglia siano anche tutti quelli 
che popoiano gli ospedali del 
Paese. siano essi lavoratori o 
lavoratori temporaneamente co-
stretti a curarsi. Quanto al 
PCI. in tutte le assemblee elet-
tive i suoi rappresentanti ccr-
cano ds portare avanti nei mi-
glior modo possibile le indica-
zioni che vengono dai movimen 
to dei lavoratori: un altro car-
dine dcll'avanzata di tutti i la
voratori, infatti, sta proprio nel
la capacita di collegamento con 
le grandi masse popolari che 
il Partito deve continuare ad 
avere. 

Giovanni Berlinguer si 6 sof-
fermato sul carattere che la ri
forma sanitaria deve avere per 
i comunisti. Si tratta di creare 
un sistema sanitario che sviluppi 
appieno la medicina preventiva 
e che modifichi profondamente 
l'attuale, assurdo modo di la-
vorare esistente negli ospedali 
italiani. Fare della medicina 
preventiva — ha detto ancora 
Berlinguer — significa modifica-
re profondamente, per esempio. 
l'attuale organizzazione del la
voro nelle fabbriche e nei can
tieri italiani. 

Biamonte, Giordano e De Lip
sis si sono rispettivamente sof-
fermati sulle lotte che il perso
nale di tutti gli ospedali e le 
force politiche democratiche 

stanno conducendo nei Paeso 
per modificare l'attuale struttu 
ra sanitaria. A questo proposi 
to. hanno ancora detto che solo 
una forte avanzata del PCI alia 
prossima consultazione elettora 
le potra creare uno dei presup 
posti necessari pcrchd la battn 
glia per le riforme vada avant-
efficacemente. 

Un altro incontro si e svoltf 
ieri mattina tra i compagni de' 
la FGCR e i candidal! edili co 
munisti al Consiglio cnmunal-
con i la\oratori davanti a' 
1'ufficio di collocamento. Dal 
l'interessante dibattito che r 
scaturito sono emcrse le grav 
condizioni dei lavoratori edil' 
e dei giovani in cerca di una 
occupazione. 

II compagno Guerra. a con 
clusione deU'incontro. ha pre 
so la parol a denunciando le pe 
santi colpe della D.C. e del 
centrosinistra che sono i re 
sponsabili della pesante situa 
zione esistente nei settore del 
l'edilizia e dell'occupazione a 
Roma: per cambiarc. e neces 
sario far pagare alia DC il 
prezzo delle sue responsabilita 
e necessario far avanzare il 
PCI. Soltanto attraverso una 
nuova direzione politica in 
Campidoglio — ha coneluso il 
compagno Guerra — sari po^ 
sibile far avanzare la politica 
delle riforme e quindi nuovo 
condizioni di \ita per i Iavo 
rr.iori anche nella nostra citta 

NELLE FOTO: i giovani men 
tre distribuiscono volantini da 
vanti all'Ufficio di collocamen
to; il compagno Ingrao. mentre 
parla ai degenti e al personale 
dcll'ex Forlanini. 

Ancora botte 

tra i Torlonia: 

vince la donna 
Ancora botte tra i Torlonia. la 

c nohile > famiglia che e\idente 
mente risolve i problemi a suon 
di schiaffi e pedate. Questa vol-
ta se le sono suonate e di san 
ta ragione: basta leggere i rc-
ferti d'ospedale — Marco Al
fonso Torlonia. 34 anni. e Cn-
stina. 53 anni. Ha vinto que-
st'ultima ma a caro prezzo: 
perche ha messo k.o. il con 
giunto (occhio sinistra tumefat-
to. ferita alia froute, gomito la 
ccrato) ma anche lei ha ripor 
tato contusioni in tutto il cor-
po. Insieme. comunque, sono n 
corsi al medico di servizio al 
San Giacomo. I motivi della ris 
sa sono ignoti; i Torlonia si pic-
chiano spesso tra loro — ua 
mese fa fu lo stesso «princf-
pe > Alcssandro, spalleggiato dai 
figli, a bastonare un parente 
awocato — ma non raceBsstano 
mai in giro il perebft. 
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Grande importanza ha In quest) glor-
nt I'attlvita del compagnl, del mlll-
tanll per I'lnsegnamento del voto. Non 
un voto deve essere sbagliato, non un 
voto vada perduto. II simbolo del PCI 
e II primo in alto a sinistra sia per 
II Comune che per la Provincia. SOLO 
su questo simbolo va apposto II segno 
a su nessun altro. 

L'elettore, al momento dl entrare 
nella cabina del seggio elettorale, rice-
vera due schede: una di color GRI-
GIO-VERDE per it Comune, dove ol-
tre al segno potra scrivere a1 massi-
mo cinque preferenze; I'altra GIALLA 
per la Provincia, dove accanto al sim
bolo del partito c'6 scritto II nome 
del candidato comunlsta per il col-

leglo dove vota l'elettore: su questa 
scheda, di color glallo, come abbiamo 
detto, basta fare II segno per it voto 
alia llsta del PCI e non si deve ag-
glungere altro. 

Rlcordiamo ancora che II simbolo 
del PCI e II primo In alto a sinistra. 

Nessun voto al PCI vada perduto 
II 13 giugno. 

L'acqua arriverd a Roma solo nei prossimi mesi 

UNA INAUGURAZIONE-FARSA 
PER IL NUOVO PESCHIERA 

II flusso rimarra bloccato sul Monte Carnale — Non ancora ultimate le 
condutture per la Cecchina e il Prenestino — Una beffa per i romani 

Radio, televisione, agenzie di 
stampa hanno ieri strombazza-
to un < grande avvenimento > 
cittadino: l'inaugurazione del 
tronco alia sinistra del Tevere 
del nuovo acquedotto del Pe-
sehiera. Sul luogo della cerimo-
nia, sul Monte Carnale. lungo 
la via Palombarese. sono con-
fluite le massime autorita go-
vernative e comunali: il presi-
dente del Consiglio Colombo, il 
sindaco Darida. il presidente 
della Provincia l'assessore Pal-
lottini. II presidente della Re-
pubblica Saragat ha inviato un 
telegramma di felicitazioni. 

< La cerimonia dell'inaugura-
sione — scrive l'agenzia ANSA 
— si e iniziata con il tradizio-
nale taglio del nastro fatto dal 
presidente del Consiglio e quin-
di con I'apertura dei rubinetti 
che hanno immesso l'acqua nel-
le tubazioni che la porteranno 
nella rete cittadina a sinistra 
del Tevere. Gli impianti sono 
stati bencdelti dal mons. Ca-
gliaro. vesenvo di Sabina e Pog-
gio Mirteto ». 

Le notizie «ufficiali > tra-
•messe suiravvenim-nto dimen-
ticano pero un semplice parti-
colare: l'acqua che sgorga dal 
Peschiera non giunge a Roma. 
resta ferma sul Monte Carnale. 
La tanto strombazzata cerimo
nia non ha inaugurato un bel 
niente, e stata solo una trovata 
elettorale. organizzata dal cen-
tro-sinistra alia vigilia del voto 
del 13 giugno. Pur di raccatta
re qualche voto sono arrivati 
persino a prendere in giro i ro
mani con una falsa < cerimonia 
inaugurate >. 

La prima acqua del nuovo 
acquedotto del Peschiera. se 
tutto andra bene, giungera a 
Roma solo nei primi giorni del 
mese di higtio. Infatti le due 
grosse adduttrici che i tecnici e 
i lavoratori dell'ACEA stanno 
tistemando a tempo di record 
non sono ancora pronte. Per 
giungere nelle zone delta citta 
a sinistra del Tevere. l'acqua 
de\e partire dal manufatto di 
smistamento di Monte Carnale 
ed essere incanalata in due 
grosse tubazioni. La prima, quel
le che giunge al serbatoio della 
Cecchina ha un diametro di un 
metro e mezzo: la seconda do-
vra scavalcare 1'Aniene per ar-
rivare at Prenestino. I due im
pianti non sono ancora pronti: 
quello per la Cecchina e gia a 
buon punto e si spera di mct-
terlo in funzione, gradualmente. 
fra tre o qualtro setti mane. 
L'altra tubazione e t'nvcce in-
dietro; neppure i tecnici sono 
in grado di precisare quando 
Sara ultimata. 

Nonostante i Ia\ori non siano 
•ncora terminati gli ammim-
ttratori capitolini hanno \oluto 
mettere in picdi la «cerimonia 
inaugurate >. 

Una vera e propria pagliaccia-
ta electorate che non pud non 
fitorcersi sugli incauti organiz-
tatori. 

Smorrimento 
II compagno Edoardo Pcrna, 

Viccprcsidentc del gruppo PCI 
al Senato. ha smamto nella 
giomata dl ieri il portafoglt, 
contenente tra 1'altro la tessera 
del partito per U 1971. n 40501. 
Se qualcuno 1'avesK trovata, 6 
prefato dl farla recapltare al 
ten. Perna presso 11 Senato, 
preuo la Federazione comuni-
ejU romana o presso la reda-
tJeaa dell'UniU. 

NIENTE CAMBIA NELLA SCUOLA 
Student! si accalcano davanti ai quadri nelle 
scuole medie, nei licei, nei « tecnici > del centra 
e della periferia, in tutti gli istituti dove ieri 
erano esposti gli scrutini. Da una prima im-
pressione, a «colpo d'occhio >, semhra che I 
risultati sono identic! a quelli degli ann! pas-

sati: una forte selezione nelle prime class! delle 
• medie», respinti e rimandati in una percen-
tuale che oscilla, a seconda delle class! e degli 
istituti, da! 40 al 60 per cento. Un altro anno e 
trascorso, dunque, tra promesse di c minirifor-
me» e I'inglorioso nauf ragio della legge-ponte 
di Misasl, mentre la scuola continue a celeb rare 
inalterati i vecchi riti. 

II magisfrato inferviene su un alfro episodio di malcosfume 

INCHIESTA PER IL COMPUTER 
utilizzato dai socialdemocratici 
II sottosegrefario alle Poste Angrisani e un candidato del PSDI 
al centro dell'indagine — Conferma per l'« affare » Pompei 

La magistratura sta inda-
gando su un altro gravissimo 
episodio di malcostume ammi-
nistrativo. Questa volta sul fa-
scicolo approntato dalla Procu 
ra della Repubblica di Roma 
figura il nome del sottosegre-
tario alle Poste Angrisani, so-
cialdemocratico e del candida
to Celestre, del PSDI. che ha 
impiastrato con le sue foto i 
muri di tutta Roma. L'inchie-
sta nguarda li tentativo di 
mettere a disposizione della 
campagna elettorale del PSDI 
il centro elettronico delle Po
ste, impiantato in piazza Dan
te. H tentativo andd a monte 
in seguito alle proteste dei di-
pendent! e aH'intervento delle 
organizzazioni sidacali dei po-
stelegrafonici che denunciaro-
no il gravissimo abuso. L'ope-
razione schedatura degli elet-
tori da sensHAlizzare per il 
PSDI venne interrotta quando 
erano gia stati approntati 3 
mila dei 30 mila cartellini or-
dinati dalla segreteria del sot-
tosegretario. 

II giudice, che segue l'inda-
gine, e al lavoro da alcuni 
giomi. Diverse persone coin-
volte nello scandalo sono gia 
state ascoltate: tra queste il 
direttore centrale del servizio 
vaglia e risparmi. dott. Casini, 
da cui dipende il centro mec-
canograflco. QU Interrogator! 

hanno confermato il grave 
abuso che la segreteria di An
grisani (dirigente e il rag. Ce
lestre candidato socialdemo-
cratico) intendeva compiere 
utilizzando gli impianti di pro-
prieta dello Stato. L'operazio-
ne. come si e detto, venne in
terrotta in seguito alle lamen
ted del personate addetto al 
Centro il quale ebbe sentore 
che si stava compiendo un il-
lecito amministrativo. Inter-
venne la CGIL, raccogliendo 
una nutrita documentazione 
che mise di fronte alle proprie 
responsabilita la segreteria di 
Angrisani e to stesso sottose-
gretario. Dopo la rivelazione 
dei sindacalisti il ministro Bo-
sco ordino una inchienta In
terna, affidandola all'ispettore 
Izzo, capo delta direzione cen
trale del servizio ispettivo 

AH'inchiesta amministrativa 
si aggiunge ora quella della 
magistratura. I reati che si 
possono rawlsare neU'utilizza-
zione del Centro meccanogra-
fico per conto personate sono 
molto gravi, tra cui quello di 
«peculato per dlstrazione». 
Ma al di la degli articoli del 
codice penale resta la pesante 
condanna che ogni cittadino 
deve esprtmere contro ch! uti-
lizza il pubbllco danaro per 
flnl esclualvamente personal! 

La Procura della Repubblica 

ha intanto emesso ieri un co-
municato sull'altra vicenda 
giudiziaria che vede sotto l'oc-
chio del magistrate Ennio 
Pompei, rassessore del centro-
sinistra passato dal MSI alia 
DC. Nei comunicato la Pro
cura conferma che sulla vi
cenda del dissesto finanziario 
dell'IRASPS (l'istituto presie-
duto da Pompei) e effettiva-
mento in corso una inchiesta 
preliminare, come avevamo 
detto ieri. Essendo nella fase 
« preliminare » alia magistra
tura, per il momento, non ri-
sulta nulla, al di fuori delle 
notizie raccolte nei due primi 
interrogator!. 

Pompei, dal canto suo, ha 
minacciato il finimondo per-
che il magistrato si sta inte-
ressando di quanto e awenuto 
all'IRASPS e all'ospedale « Re-
gina Margherita ». Chiamerb a 
rispondere, in ogni sede — di
ce l'ex federale missino — tut
ti i responsabili, ivi compresi 
gli ispiratori t gli esecutori*. 

Chi sarebbero gli «ispirato
ri » per Pompei? Nella dichia-
razione, riportata testualmen-
te dal quotidiano nostalglco 
11 Tempo, non si capiace bene 
a che cosa il presidente del
l'IRASPS intenda alludere. 
Fbrse al suoi colleghl di par
tito, colpevol! di aver fatto 
«trapalare» notlxla Indiscrete? 

Carrellata sulla situazione dell'i cinemato graf ica 

250 film e montagne di cambiali 
In crisi anche il settore dello sviluppo e stampa — 75 licenziamenti alia Technicolor — AAeno copie e solo per I cl-

nema di prima visione —v Produzione a ritmo serrato — Film giratl all'estero: di italiano hanno solo I'etichetta 

Sessantacinque lettere di II-
cenziamento, giorni or sono, 
sono pervenute ad altrettanti 
lavoratori della Technicolor 
che, lnsieme con la SPES 
Catalucci, la ex Tecnostampa 
(rlbattezzata Technichrome) e 
l'istituto Luce e uno dei mag-
giorl complessi romani dedlti 
alio sviluppo e alia stampa 
della pellicola cinematografi-
ca. La Technicolor, fino a 
qualche settimana fa, assor-
biva 650 dipendenti, sottopo-
sti a turnl di lavoro duri, ed 
era, rispetto alle azlende con-
simill, una fra le piu attive. 
Installata dai proprietarl ame-
ricanl alia fine degli anni '50, 
e la prima che abbia dato 
la stura all'alleggerimento del 
personale. Ma 1 75 licenziati 
non sono i soli ad aver per-
so l'occupazione: chl non e 
stato messo alia porta, ha ac-
cettato dl andarsene per pro-
prio conto, beneficiando df un 
congedo volontario che Tarn-
ministrazione ha retribul-
to con insolita prodigalita. 
Dunque, la Technicolor ha 
operato un taglio dl 140 ele
ment! e ulteriori mutilazioni 
si ventilano. Affermano i diri-
genti della Technicolor che 
non e improbabile un pros-
simo trasferimento della suc-
cursale italiana in Portoga'-
lo: , laggiii, la mano d'opera 
la si ottlene con pocni soldi 
e per giunta non vi - sono 
sindacati che si battano per 
gli aumenti salariali. Non dis-
simill eventualita si profilano 
per la Technichrome, flnan-
ziata con il concorso di ca-
pitali inglesi. 

Quello della Technicolor non 
fe l*unico salasso che si re-
gistra nei novero delle vere 
e proprie officine ove si at-
tende alia fabbricazione dei 
film. A Cinecitta, un centi-
naio dl opera! che avevano 
raggiunto 11 limite massimo 
di eta, non sono ma! stati 
rimpiazzati e i debit! hanno 
toccato vertici tali (8 miliar-
di), da destare serie e fonda-
te apprensioni: il timore che 
si arrivi alio smantellamento 
dei teatri angoscia 198 opera! 
e impiegati. Uguali timori pa-
lesano i dipendenti della 
SAFA-Palatino, nonostante si 
parli di un probabile rileva-
mento del piccolo complesso, 
appartenente all'impero dl 
Rizzoli, da parte dell*Ente Ge-
stione-Cinema. 

La mlnaccia di un centi-
naio di licenziamenti grava 
anche sulle maestranze di-i5/-
nocitth, precedentemente sfol-
tite, mentre altri vuoti si la-
mentano alia Elios, che ha 
chiuso i battenti, alia Com-
pagnia Doppiaggio e Sincro-
nizzazione e alia Clodio Cine-
matografica. 

Ma procediamo con ordine 
e cerchiamo dl comprendere 
per quali ragioni la Technico
lor e, piu in generale, il set-
tore dello sviluppo e della 
stampa naviga in acque peri-
gliose. Gli interpret! piii faci-
lon! del fenomeno emerso so-
stengono che le difficolta del
la Technicolor deriverebbero 
dal ridotto uso, che si fareb-
be, dei procedimenti chimici 
e cromatici recanti la dicitu-
ra della famosa ditta ameri-
cana. In parte e vero, ma que
sta e comunque una mezza 
veritk. Le difficolta, che non 
risparmiano alcuna azienda. 
discendono da fattori di ben 
dlversa natura. La produzione 
di immagini e aumentata, in 
confronto a 20 o 10 anni 
or sono, e la TV ha avuto 
innegabilmente una sensibile 
incidenza in questa crescita. 
In compenso, perb, fe calato 
e cala sempre piu il numero 
delle copie positive che di 
ogni film vengono stampate. 

Com'e nolo, la TV si awale 
di un unico esemplare per 
trasmettere film, documenta-
ri e reportages giomalistlci. 
Quanto al cinema, la cui irra-
diazione si basa ancora sulla 
moltiplicazione dei prototipi, 
stanno awenendo cambia-
menti che si ripercuotono nel
le varie stratificazioni in cui 
si articola il consume Tem
po addietro. di ogni film si 
tiravano dalle 40 alle 50 co
pie. Adesso, 1'indice me
dio tocca Quote che sono sta
te dimezzate: tranne eccezio-
ni, non s! licenziano piu di 
20 copie a film. E' che, con-
trariamente a una volta. quan
do era molto articolata, la 
circolazione dei film si con-
centra sopratrutto nei local! 
di prima categoria, che prati-
cano i prezzi piu altl e le te> 
niture pifi larghe. 

In sintesi, decaduta la ten-
denza a sospingere i film ver
so un pubbiico popolare, pas-
sando attraverso i vari ordi-
ni di visione, prevale una 
prassi consistente nei dimi-
nuire il numero del wpassag-
gi» delle pellicole nella fa
scia bassa del mercato e rtel 
persuadere il pubbiico, con 
sottili accorgimenti e facendo 
leva sullo snobismo di mas-
sa, ad accede re al prodotto 
cinematografico la dove lo si 
off re a 1.500 lire o a 1.000 
lire anziche a trecento. 

Non migliori pTospettive si 
aprono ai tecnici, al proiezio-
nistl e alle «passafllm» del
le societa che hanno impian
tato piccoli «studi» di dop
piaggio, montaggio, sincroniz-
zazione e missaggio. Parec-
chie ne sono sorte nei pe-
riodo del «booms produtti-
vo. ma i gual sono affioratl 
nei momento in cui sono 
giunti al pertine gli antichi 
nodi che attanagllano il ci
nema italiano. Annualmente 
si producono 250 film che so
no frutto, non di rado, di 
initiative awenturose fondate 
sul fragile piedistallo di una 
montagna di cambiali. Insom
nia, 1 client! non mancano, 
ma spesso flnlscono per non 
ademplere i loro obblighi, 

oppure pagano tardl, provo-
cando il gonf iamento degli in-
teratel-paMlvl 

CI si domandera per quale 
misteriosa causa, sfornando 
250 film Italian! all'anno e 
lanciandone circa 400 stra-
nierl, si e gia raggiunto il 
traguardo dei 600 licenziamen
ti sul fronte dei teatri di 
posa e delle altre speclaliz-
zazioni. La risposta al quesi-
to la si deduce da un dato 
accertabile presso l'Ufficio di 
collocamento e l'ENPALS: il 
50°/o dei lavoratori assunti nel
le « troupes » non consegue 
le sessanta giornate lavorative 
annue che consentono loro 
di usufrulre delle prestazionl 
assistenzlal! • e previdenziali. 
Questo significa che dei 250 
film prodottl, non pochl so
no girati in fretta e furla e 
non pochl sono allestitl al-
l'estero, violando le leggi che 
disciplinano le rlprese cine-
matografiche e il riconosci-
mento della nazlonalita italia
na. Coproduzloni e comparte-
cipazioni sovente si traduco-
no in operazloni speculative 
a carattere ' finanziario, che 
non recano alcun vantaggio 
ai lavoratori. I padroni del 
cinema dimostrano che e fa
cile guadagnare, senza sob-
barcarsi l'onere dl dividere un 
po' la torta. • In Spagna, In 
Francia e in altri paesi sboc-
ciano film, che di italiano 
hanno solo l'etichetta. 

Mino Argentieri 

Militare a Tor di Quinto 

S'imp ice a perche 
non lo mandano 

in licenza 
Un militare di leva, un ragazzo di appena 

20 anni. si e impiccato in caserma: gli avevano 
vietato di andare in licenza. Adesso. mentre i 
carabinieri stanno tentando di nascondere in 
ogni modo i particolari della tragedia, il mini-
stero della Difesa ha avanzato una < giustifica-
zione > c.he non giustifica nulla. < II militare era 
gia andato a casa la settimana scorsa », e scrit
to infatti in un comunicato ufficiale. 

L'angoscioso episodio — che conferma il cli-
ma che vige nelle nostre caserme, clima di auto-
ritarismo e di nessun conto per le esigenze dei 
militari — e awenuto ieri mattina al «Settimo 
Lancieri» di Tor di Quinto. n giovane — Giam-
battista Giammaroni, da Perugia — si e impic
cato ad una trave delle camcrata, alle prime 
luci dell'aiba 
Subito e iniziata l'inconcepibile gara tra ca

rabinieri ed autorita militari per non far trape 
lare nessuna notizia: si e tentato persino di non 
dare il nome del povero ragazzo accampando 
pretesi < motivi di umanita ». con la scusa, « che 
non stava bene pubblicarlo». Comunque la ve-
rita e venuta a galla. e il ministero ha dovuto 
ammetterla con un comunicato: un giovane di 
20 anni e perito suicida perche gli avevano ne-
gato di tornare. per un giorno. a casa. 

Per i fatti dell'Olimpico 

« Preordinata 
dai fascisti 
l'invasione » 

I disordini all'Olimpico al termine della par
tita delta Roma con lo Stoke City erano preor-
dinati: un gruppo di fascisti avvicinava prima 
dell'incontro i tifosi per convincerli ad una 
< azione dimostrativa > contro i dirigenti della 
societa (ma e facile intuire quale fosse in realta 
lo scopo dei fascisti). 

La circostanza e stata confermata (gia la po-
lizia aveva detto che l'azione era preordinata) 
ieri in un'aula di tribunate (III sezione, presi
dente Salemi, P.M. Vitalone) nella quale si sta 
svolgendo il processo contro Giacomo Chiodo 

Ieri, interrogato dai giudici. Giacomo Chiodo 
ha detto. appunto che. poco prima della partita 
era stato avvicinato da una quindicina di fasci
sti. che lui conosceva perche aveva visto ad 
alcune manifestazioni, i quali lo invitarono a 
unirsi a loro per organizzare l'invasione di earn-
po. L'uomo ha poi ncgato di aver preso parte 
ai disordini e di essere stato coinvolto casual-
mente nella mischia. 

Ora questa versione sembra essere smentita 
da alcune foto ed e certamente opposta a quel
la fornita dalla polizia. Per accertare la verita 
il tribunale ha deciso di sentire, il 18 prossimo. 
il ragionier Viti, Marchini. Cordova, e i gior-
nalisti Piero Guida e Lo Jacono. 

"•t" 

\ " Appunti 

FARMACIE 
Acllia: largo Montesarchio 11. 

Ardeatino: via Accad. del Ci-
mento 16; via Accademia Anti-
quaria 1; via Benedetto Bom-
piani 18. Boccea: via B. degli 
Ubaldi 248. Borgo-Aurelio: p.le 
Gregorio VII. 26. Casalbertone: 
via C. Ricotti 42. Cello: via Celi-
montaoa numero 9. Cento-
cell* . Prenastlno Alto: via 
delle Acacie 51; via Preoe-
sttna 423; piazza Ronchi 2; 
via Tor de' Sctuavl 188 (ang. 
via del Geram); via delle Ci-
liege 5-5a-7; via dei GucinJ 44; 
via delle Robinie 81 (ang. via 
delle Azalee 122). Collatlno: via 
del Badile 25. Delle Vittoria: 
vlale Angelico 79; via Settem-
brini 33; via della Giuliana 24. 
Esqulllno: 'via Carlo Alberto 32; 
via EmaDuete Fitiberto 126; via 
Principe Eugenio 54; via Prin
cipe Amedeo 109; via Merula-
na 208; Galleria di testa Sta-
zione Termini. Fiumtcino: via 
Torre Clementina 122. Flamlnlo: 
via Fracassini 26. Glanlcoleme: 
via S. Boccapaduli 45; via Fon-
teiana 67: via Colli Portuensi 
396404; via F. Ozanam 57/a; 
via Bravetta 82; v. Casetta Mat
tel 200. Magliana-Trullo: p.za 
Madonna di Pompei 11. Medaglle 
d'Oro: v.le Medaglie d'Oro 417; 
largo G. Maccagno 15-a. Mon
te Mario: largo Igea 18; via 
Trionfale 8764. Monta Sacra: 
piazzale Jonio 51: corso Sem-
pione 23; via Monte Sirino; 
via Nomentana Nuova 6. Mon
te Sacro Alto: via della Bufa-
lotta 13: via del Podere Ro
sa 22. Monti: via A. De Pre-
tis 76; via Nazionale 160. No-
mentano: p.le • Lecce 13; v.le 
XXI Aprile 42; via Lanciani 55. 
Ostia Lido: piazza della Rove-
re 2; via A. Olivieri (ang. via 
Capo Passero). Ostiense: via Al. 
Mac. Strozzi 7: via Ostien
se 5355: circ. Ostiense 142; via 
Gaspare Gozzi 207-209. Parioli: 
via G. Ponzi 13; via di Villa S. 
Filippo 30. Ponte Milvio: via del 
Golf 12. Porfonaccio: via Ti-
burtina 542; via Monti Tiburtini 
ang. via Vertumno. Portuense: 
via Avicenna 10: via Portuen
se 425; via della Magliana 
134; via G. R. Curbastro 1. 
Pratt-Trionfale: piazza dei Qui-
riti 1; via Germanic© 89: via 
Candia 30; via Gioacchino Bel
li 108; via Cola di Riemo 213. 
Pranettfno • Lablcano - Torpl-
gnattara: via Alberto da Gtus-
sano 38: via della Maraoella 41; 
via Acqua Bullicante 202 Prima-
valla: via P Mam 115: via Ca-
listo II. 20; via di Torrevec-
chia 969. Quadraro • Cinecitta: 
via Tuscolana 863; via Tusco-
lana 993; largo Spartaco 9: via 
Telegono 21 ang. via Monti di 
Tuscolo. Quarticclolo: piazzale 
Quarticctoto 11. Regota-Campl-
telH-Colonna: corso Vittono 
Emanuele 174; corso Vittorio 
Emanuete 343; largo Arenola 36. 
Saiario: «iate Regina Marghe
rita 63; corso Italia IN. Salla-
via XX Settembre 25; via Goi-
stiane-Castr* Pretorto-Lodavltl: 
(o 13-15: via Sistioa 29: via Pie-
roonte 95: via Marsala 20-c: via 
S. Nicola da Tolenbno 19. S. Ba 
sillo-Ponfe Mammolo: via Pol-
lenza 58. Sanf Eustachio: via 
dei Portoghesi 6. Testacclo-
S. Saba: v.le Aventino 78; via L. 
Gtuberti 31. Tibartino: via dei 

Sardi 29. - Torre Spaccata - e 
Torre Gala: via P. Tambu-
ri 4; via dei Colombi 1; via 
Casilina 1220. Tor Sapienza-La 
Rustlca: via di Tor Sapien-
za 9. Trastevere: piazza S. 
Maria in Trastevere 7; via 
di Trastevere 165; via Etto-
re Rolli 19. Trevi-Campo Mar-
zlo-Colonna: via del Corso 145; 
piazza S. Silvestro 37: via del 
Corso 263: piazza di Spagna 64. 
Trieste: corso Trieste 78; piaz
za Crati 27; via Magliano Sa-
bino 25; viale Libia 114. Tusco-
lano-AppIo Latino: via Orvie-
to 39: via Appta Nuova 213; 
piazza Epiro 7: piazza Rosel-
le 1; via Magna Greda (ang. 
via Corfinio); piazza Cantu 2; 
via Enna 21; via A. Baccari-
ni 22: via Tarquinio Pri-
sco 4648: via Clelia 96-102 ang. 
via Tuscolana 344; via Tusco
lana 465-A-B. 

OFFICINE 
Ricca (nparaz. auto - elet-

trauto - carburatori). Circonv. 
Nomentana 290. tel 425.219. Cod 
(elettrauto). via Como 23. tel. 
864.749. Zanotl (riparaz. auto • 
elettrauto). via Casilina 535, 
tel. 27.19.889. Elettrauto Tulll, 
via A. Roiti 22 (viale Marconi), 
tel. 55.62.79. Belforte (ripara-
zioni auto), via Todi 69. telefono 
78.83.544. Sacchl (riparaz. auto • 

elettrauto) via Pnscilla 37. te
lefono 83.14.608. F.lll Pescosolido 
(riparazioni auto), viale Jonio 
n. 275. tel. 883.381. Elettrauto 
Costantlni, via Concordia 18. te
lefono 75.79.244. Autorimessa 
• Residence », officina, servizio 
Innocenti. piazza Madonna delle 
Salette 12 (Monteverde Nuovo), 
tel. 53.84.41. Deslderi (autoffi-
cina autorizzata Alfa Romeo), 

CHIRURGIA PLASTICA 

dlfetU dal vtso • d*l eorpo 
macchl* • tumorl della pell* 
DBPILAZIONB DBFINITIVA 

fW IICAl ROOM. vJe B Buotzi 4t 
In. UJAI Appuntameoto t BT7569 

Autoritt Pref Xt151 . JO-10-53 

ANNUNCI ECONOMICI 

i) OCCASiONI L.50 

AURORA GIACOMETTI svende 
TAPPETI PERSIANI: AFCHAR 
2x1,59 lira 72.0M - BOKARA 
2,49x1,55 lire 93 J99 - BELUCISTAN 
1/44x95 lire 19J99 - altra mi l l , oc-
casionll QUATTROFONTANE 21/C 

GIUGNO PROPAGANDA -
SCONTI ECCEZIONALI - « BUC-
CI > - Lampadari - Porcellane • 
Cristallerie - Peltro - Arreda-
mento - Via Principe Eugenio 82 
tel. 7313240. 

ALBERGHI VILLEGIA1. 
13) L. SI 

A FIUGGI HOTEL CRISTALLO 
ambiente signorile tranquillo giar 
dino parcheggio privato ottimo 
trattamento. 

CESSI0NI 
V STIPENDI0 

C.A.M.B. 
VIA DEL VIMINALE, 39 

TEL. 479.949-474.993 
99194 ROMA 

ANTICIPI IMMEDIATI 

PER DEBOLI Dl UDITO 
MOSTRA MERCATO 

dei nuovi modelli, anche mvisibiU, di apparecchi contro la 
sordita prodotU dalla grande Casa Americana 

MAICO 
(famosa in tatta n nwndal) 

Vengono presentaU ESCLUSIVAMENTE NELLA PROPRIA 
SEDE DI ROMA: 

VIA XX SETTEMBRE, 95 - Tel. 474974 
VIA CASTELFIDARDO, 4 • Tal. 491735 

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

via Urotta Perfetta 3.13. telerocio 
54.04.60S. Liparl (riparaz auto • 
carrozzeria), viale delie Pro
vince 135. tel. 426.257 Carroz
zeria Gonella (riparaz. auto -
elettrauto). via Valchetto Rocchi 
n. 8 (EUR), tel. 59.11.980. Soc. 
corso stradale: segreteria tele 
fonica n. 116. Centro Soccorso 
A.C.R.: via Cristoforo Colombo 
n. 261, tell. 51.10.510 - 51.26.551. 

© CAMPIONARIA 
GENERALE 

G I O R N A T A 
DELL' E C O N O M I A 
ABRUZZESE 

PALAZZO DEI CONVEGNI 
Sola A - Ore 9,30 

Convegno promosso in collaborazione 

con I'Associazione Romana «Figli 

d'Abruzzo » sul temo: 

RILANCI0 S0CIALE 
ED ECONOMICO 
DELL'ABRUZZO* 

Visife collettive di operator! economic! 

do varie citta della Regione Abruizese 

HSITATEU 
NEL V9STR0 INTERESSE 
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Domani a Roma 

L'assemblea 
del cinema 
apre una 

nuova fase 
della lotto 

Domani sera, venerdl, al-
le ore 21,30, alia Casa della 
Cultura di Romn (via del Cor-
so 267), si terra l'annuncla-
ta assemblea generate del ci
nema, promossa dagli autori 
cinematograuci italianl riuniti 
nelle due associazionl, AACI 
e ANAC. L'assemblea — cui 
parteclperanno rappresentan-
ze del lavoratorl degli stabili-
mentl e delle troupe3, delle 
organizzazioni sindacali di ca-
tegoria, degli attori e del 
critici — costltuira un mo
menta importante della nuo
va fase di lotta apertasi dopo 
11 colpo di mono Matteotti-
Colombo sulla Mostra di Ve-
nezia. Autori e lavoratorl di-
batteranno 11 grave slgnlflca-
to politico della nomlna di 
Gian Luigi Rondi (crltico del 
quotidiano filofascista II Tem
po, e candidate della destra 
clericale-socialdemocratlca) al
ia dlrezione della rassegna ve-
neziana, nel quadro d'un 
orientamento autorltarlo e re-
stauratorio, che si vorrebbe 
lmprlmere, da parte della DC 
e del governo. alia politica ci-
nematograftca. Al di la del 
«caso Rondi », che costitul-
see l'approdo piu clamoroso 
e allarmante, finora. di questo 
orientamento. e sul tappeto il 
problema di una profonda ri-
forma della Biennale e del 
suoi dlversi settori, tra 1 
quali si colloca appunto la 
Mostra del Lido; 11 problema, 
piu generate, di una gestione 
democratica delle cose del 
cinema e della cultura. 

Nuova denuncia 
anfiscissionista 
del Sindacato 

giornalisti 
cinemafografici 

La segreterla del direttivo 
del Sindacato nazionale gior
nalisti cinematograficl italianl 
(SNGCI) ha diramato un co-
municato 11 quale, dopo aver 
denunciato 11 carattere propa-
gandistico di certe posizloni 
del gruppo scissionista, aflfer-
ma: «E' falso che la Pretura 
di Roma abbia emesso una 
sentenza sulla controversia in 
corso fra il SNGCI e 11 grup
po minoritario dissidente. Co-
sl come e falso che la roagi-
stratura abbia legittimato il 
gruppo scissionista e le sue 
azioni. E' invece vero che con 
un'ordinanza interlocutoria la 
Pretura ha respinto la richie-
sta del SNGCI di rientrare 
immediatamente In possesso 
della sede soclale ed ha rin-
viato la causa al 26 giugno. 

«Assumere — continua 11 
comunicato — che questa or-
dinanza equlvalga a una sen
tenza o lasciar credere che lo 
sia e insinuare che rappresen-
tl la legittimazione del consi-
glio direttivo del gruppo mi
noritario e un atto propagan
dist ico di natura ben preclsa-
bile, fondato sulla distorsione 
dei fatti e su volute, calculate 
omission!. 

«r n presidente del SNGCI, 
Tullio Cicciarelli. al fine di 
porre termine a quella che po-
trebbe divenire una ridicola 
guerra di comunicatl ha di-
chiarato che si asterra d'ora 
in poi da ogni polemica con-
tro le informazionl provenien-
tl dal gruppo dissidente. E' 
pert necessario condannare ln-
tegralmente un metodo che 
squaliflca solamente coloro che 
lo applicano. II presidente del 
SNGCI — conclude 11 comu
nicato — richiama perclo l'at-
tenzione del soci sulle Infor-
mazioni provenienti dal grup
po scissionista, la cul credibi-
lita va verificata e liafferma 
la propria volonta di condur-
re fino in fondo la lotta per-
ch6 I soci del sindacato abbia-
no finalmente la possibilita di 
non confondersi fra coloro che 
quel metodi usano come moti-
TO e ragione dominantl del lo
re assoclaziorusmo ». 

Si gira «L'amante dell'Orsa maggiore» 

nido delle cicogne 
La « troupe » diretta da Valentino Orsini ha terminato le ri-
prese in Bulgaria — La vicenda collocata in una visione sto-

rica e politica piu matura che nel romanzo di Piasecki 

» 

Je primes 
?,; II territorio 
f degli altri 

1' Gli'« altri» sono gli ani
mal! selvaticl europei (uccelli 
e mammiferi soprattutto), che 
vivono semisconosciuti al no-
stro fianco, in un territorio 

' la cui autonomia e man ma-
no insidiata dalla distruzione 
e dall'inquinamento .degli am-

. bienti natural!. Questo lungo-
metraggio a color!, firmato 
dai cineasti francesi Francois 
Bel, Gerard • Vienne, • Michel 
Fano. Jacqueline Lecompte, 
Jean-Paul Thoble, e prlvo di 
commento parlato: la colonna 
sonora e intessuta di musi-
cne e di rumori, che accom-
pagnano (con un po' di leno-
cinio) il dipanarsi delle imma-
gini. II film amblsce a essere 
un « poema visivo », senza im
mediate preoccupazloni didat-
ticoscientifiche; ma resta in-
feriore, sia per l'aspetto poe-
tlco sia per quello, appunto, 
sclentifico, al mlgliorl pro-
dotti dei maestri del docu-
mentario sovietico (Sguridi, 
Dolin, ecc). Confrontato alle 
melensaggini «antropomor-
fiche » della fabbrica disneya-
na, II territorio degli altri si 
raccomanda, comunque, oltre 
che per la raffinatezza forma-
le, per quel suo considerare 
il mondo animale come qual-
cosa di « altro », di c diverso » 
dal nostro, e dominato da 
sue proprie leggl; ma anche 
come uno specchio della eca-
tombe che, per colpa degli 
uomini, minaccia, dopo le be-
stie, l'umanita stessa. 

ag. sa. 

Van Heflin 
ancora grove 

HOLLYWOOD. 9 
Le condizioni di Van Heflin 

continuano ad essere critiche. 
Un portavoce dell'Ospedale Ce-
dri del Libano. nel quale rat-
lore e ricoverato da domenica 
mattina. ha detto che Van He
flin non ha ancora ripreso cono-
scenza, 

[ -• Schermi e ribalte 3 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, 9. , 

Ultima ripresa, ormai, in 
Bulgaria, per ttL'amante del
l'Orsa Maggiore», il film che 
Valentino Orsini sta girando 
da alcuni mesi spostando il 
«sei» per i vecchi centri ti-
pici e i suggestivi scenari na-
turali che davvero non difet-
tano in questo Paese. La 
*troupe » rientra a Roma, do
ve la lavorazione proseguira 
in studio. 

Ora si gira sulla riva del 
fiume iskar, il quale, per la 
occasione, funge da confine 
tra la Polonia di Pilsudski e 
la Russia rivoluzionaria. II 
film, come si sa, e tratto dal-
Vomonimo romanzo di Ser-
giusz Piasecki che tuttavia, 
dei decisivi awenimenti poli-
tici di quegli anni. non si oc-
cupa. • • 

La stora originaria e quel
la collettiva e individuate di 
alcuni contrabbandieri polac-
chi che operano appunto a 
cavallo di questo confine. Rie-
sumata per I'interesse e le si' 
tuazioni cinematografiche che 
le vicende e i personaggi pre-
sentano (il libro ebbe un no-
tevole successo negli anni tra 
le due guerre) questa storia 
e stata affidata a un regi-
sta che non avrebbe potato 
dare neppure un giro di ma-
novella senza almeno Timet-
terla a fuoco, rivitalizzcrla 
con I'ausilio di una piu sensi-
bile e, owiamente, piu matu
ra visione storica e politico, 

Tuttavia, Orsini sarebbe U 
prima a non voter scomodare 
questi termini o a raccoman-
dare di usarli soltanto in sor
dino. I limiti entro i quali, 
infattt, I'operazione pud esser-
si compiuta, sono tntuibM: so-
stanzialmente, il film conti
nua ad essere la storia dei 
contrabbandieri di Piasecki, 
del loro modo di essere mossi, 
in una comune vicenda, da 
dtfferenti caratteri, motivi e 
passioni. 

c Strkljevo gniesdb», na
me certamente poco musicale 
ma non poco poetico, poiche 
significa w nido delle cicogne » 
i la localita dove la * troupe > 
di Orsini e aocampata e che 
ami ha messo a soqquadro. 
Arriviamo. tra U planare dei 
nommati trampolieri, che si 
sta facendo scomparire una 
vtlta; sorge sptendtda su an 
promontorio che domina una 
luminosa estensione di questo 
fiume — dove esso sia per 
diventare logo — ma si inca-
stra neWobiettlvo; in un pae-
saggio che dovrebbe essere 
deserto. Orstni ne ordlna quia-
di la cancellazione. e U bar-
buto Vanorio (I'aiuto di Oane-

Ricoverato in ospedale e operato 

Godard ferito grave in 
un incidente straddle 

PARIGL 9. 
Jean-Luc Godard e rlmasto 

geriamente ferito in un inci
dente stradale verificatosi nel 
nrimo pomeriggio di oggl al 
Quartiere Latino. H notissimo 
autore cinematografico era a 
bordo dl una motocicletta, gui-
data da una ragazza, Christi
ne Marcellier, 26enne, che a un 
lncrocio si e scontrata con una 
camlonctta, e succftssivamente 
e flnita sotto un autobus. Go
dard e la sua compagna sono 
stati ricoverati d'urgenza al-
l'ospedale Laennec. 

n regista, il cui bacino pre-
senta numerose fratture, e 
stato subito operato: l'inter-
vento chirurgico e durato pa-
recchie ore. Al momento del 
ricorero Godard era In stato 
comatoao; i roedid narno dl-
chiarato che le condixkmi del 
clneasta sono molto fravl, ma 
non dlsperate. 

Godard ha quarant'annl, es> 
aendo nato a Farlgi 11 3 dl* 
>—bti 1W0. Dapprima critl-

co, poi documentarista e auto
re di cortometraggi a sogget-
to, esordisce nel Iungometrag-
gio con A bout de souffle, no-
to In Italia come Fino att'ulti-
mo respiro (1960), esempio 
particolarmente f el ice degli 
indirizzi morall ed esteticl 
della nouveUe vague. Segui-
rono Le petit soldat, a lungo 
proibito dalla - censura. La 
donna & donna, Questa & la 
mia vita, Una donna sposata, 
II disprezzo, AlphavQle. Ma-
sculin fiminin, Due o tre cose 
che so di lei. Made in USA, 
Week-end, Le got savoir ecc, 
fino al piu recenti Vento del-
Vest, Lotte in Italia, Pravda, 
che dlmostrano la tormenta-
ta e faticosa conversions del 
clneasta alia teoria e alia 
pratica dl un «cinema mill-
tante», polltlcamente lmpe-
gnato in modo «dlretto». 

La notizla dell'incldente oc-
cono a Godard ha niscitato 
viva emozione negli ambient! 
dello tpettacolo in Francla. 

vari, che & lo scenografo del 
film) esegue. 

La riva e un lungo bosco, e 
non mancano fronde per mi-
metizzare la costruzione. Par-
tono le barche, si intreccia-
no i colloqui da una riva al-
Valtra, con i radiotelefoni; gli 
interpreti ritrasmettono con i 
megafoni — tra Valtro anche 
per far cambiare posto ad una 
folia di pescatori e alle tende 
di alcuni campeggiatori, piu 
divertiti che contrariati dalla 
inusitata vicenda — e Vope-
razione si compie. 

Intanto, regista, operatori e 
attori provano la sequenza da 
girare. I contrabbandieri sono 
arrivati alia baracca delle 
guardie confinarie polacche, 
devono rubare le barche e 
splngerle nel fiume, dove in-
capperanno in una motovedet-
ta della riva opposta. C'e un 
sole che rende sfavillanti le 
acque incontaminate dell'Is-
kar e Vampia distesa di verde 
tutt'intorno; ma d pensera 
Vulpiani, il direttore della fo-
tografia, con diaframmi e fil-
tri, a ridurre tutto ad una 
patetica luce lunare. 

Le riprese di queste scene 
saranno lunghe e dure da rea-
lizzare. Sull'inseguimento e la 
sparatoria fra la motovedetta 
e le barche piombera U dilu-
vio, e ognuno avra la sua da 
raccontare, la sera, nell'alber-
go di Sofia. 

Orsini sta dietro la mac-
china, con una sorta di 
filosofica pazienza che e fatta, 
invece, di esperienza, di pron
to inventiva e di fiducia nelte 
qualita proprie e dei suoi 
collaborator!. Ora sta comi-
camente fingendo di piangere. 
Si era appena terminato una 
sequenza: I'awicinamento dei 
contrabbandieri alia baracca 
sulla riva era riuscito perfet. 
to, dosato, spontaneo; la mac-
china li aveva seguiti in sciol-
tezza, fino a riaprire la visua-
le sul fiume e sull'isolotto in 
fondo, dove due pescatori, sor-
ti come dalle acque, stavano 
intraprendendo una loro mar-
cia che It stagliava dritti sul 
cielo. Belli, ma estranei al 
film. Bisogna rifare tutto. Si 
cerca un altro angolo, men-
tre i pescatori (U megafono 
dell'interprete non si sente fin 
li) per conto loro vanno sfu-
mando nell'ombra contro un 
fondo alberato. Si ripete la 
scena e la ripresa, e si con
clude cos} questo espisodto, 
uno come tanti altri, di un pe-
riodo di lavoro che dura da 
undid settimane. 

Adesso Vesperienza bulgara 
della Ktroupe* sta per con~ 
cludersL Hanno visto w que
sto paese bellissimo», come 
dice Orsini, ne hanno potato 
conoscere (queUi che hanno 
vOluto, s'intende) lo svUuppo 
economico, sociale e culturaie. 
Qualamo d ha parlato con 
ammirazione ' del carattere 
moderno deWagricoltura aim-
dicando, fondamentalmente 
con ragione, la pianura tracia 
epta progredita della Voile 
Padana*: qualche altro si e 
entusiasmato at concern (in 
questi giorni si sta esibendo 
I'Orchestra Puarmonioa di 
Mosca diretta da Kondrasctn), 
o alia avanguardistica regia 
del teatro di prosa. 

DaU'insteme di giudizi cosi 
posittvi, c'e anche chi dissen-
te, naturalmente; ma Ce un 
fatto sul quale, data la co
mune competema, sono tuttl 
d'accordo: la bravura degli 
attori bulgari che prendono 
parte al fUm; sono: Ivan Do . 
rin, Stofan Gedev, Dimiter Bo-
cev, Viktor Dancenko, Rosi-
za Danilova e altri, tutti atto
ri di teatro o aUievi deWAc-
cademia di redtaztone. 

I contrabbandieri ttaHani to
no: Giuliano Gemma (sem-
pre t Gringo 9 per le ammt-
ratrici di qui, ma alle prese 
con un personaggio di ben 
altro impegno artistico), Ni-
coletta MachiaveUt, Francesco 
Romano Coluzzi, Pio VaneUi, 
Alessandro Haber, Nino 2am-
perla, piero AnchltU Accanto 
a loro, oltre at bulgari, Sen
te Berger e Bruno Cremer. 

Ferdinando Mautino 
NELLA FOTO: una scena del-

1'cAmante dell'Orsa magflorea. 

Stasera la prima semifinale a Saint Vincent 

Al «Di$co per I'estate > 

prevalgono gli uomini 

Conttrti all'Opera 
' Domani alle 18 avra luogo la 
sesta ed ultima inanifestazione 
culturaie del clclo «Concerti 
all'Opera i>. Verranno esegulte 
muslche di Igor Strawinsky, 
con la partecipazione del basso 
Nicola Rossi Lemeni. del duo 
pianlstico Nicolosi-Barbalonga e 
del doppio quartetto vocale 
« B. Marcello ». 

II prog ram ma sara completato 
da due balletti da camera per le 
coreografle dl Gianni Notari e 
Guldo Laurl. 

CONCERTI 
ASSOCIAZ. MUSICALE RO-
< MANA 

Alle ore 21.30 (Basilica S. Ce
cilia) suite 1 partita per vio-
lino; suite 4. Pina Carmirelll-
Amedeo Baldovino. 

TEATRI 

Le ataie * • 
•aat* al tttetf" d«i rua 
eorrlsvoadoao alia t*-
faeau tUaitrlewloa* pm 
gcawti 
A m ArvtataraM 
O a Comie* 
DA a Dlaega* asli 
DO a Docomeataita 
DB a DraouaattM 

• O a GlaUo 
M a Mufieate ' 
• a Bentuatatal* 
•A a Satlrloo 
•M a itorieo-atftelaflM 
n awtta glaalaJe • * Mm, 
vim* m»rmn atl attft* 
•tfneatai 
• • • • • a •oomlomato 

• • • • a etttaM 
+ + + a bnoao 

4~+ a discrete 
+ a medloer* 

• M U a vleuto al mU 
•or! dl if aami 

SAINT VINCENT, 9 ' 
Comincia domani sera la 

tradizionale «tre giorni tele-
vislva» della canzone di Saint 
Vincent, il «Disco per resta
te », giunto alia finale dopo 
che la fase eliminatoria.-xa-
diofonica ha ridotto a 24 le 
canzoni — e gli esecutori — 
che si contenderanno il titolo 
di aCampione estivo 1971». 
Ecco l'elenco del dodicl can-
tanti della prima semifinale 
di domani sera: Oscar Pruden-
te (Rose bianche, rose gialle, 
i colori, le farfalle); Tony Cue-
chiara IVola cuore mio); Mi-
chele (Susan dd marinai); 
Franco Tortora (11 tuo sorri-
so); Equipe 84 (Casa mia); 
Rosalino (II gigante e la bam
bino); Tony Astarita (Strana 
malinconia); Memo Remlgi 
(Lo so che & stato amore); 
1 Califfl (Lola, bella mia); Al 
Bano (E il sole dorme tra le 
bracda della notte); Orietta 
Bert! (Via dd dclamtni); Ni
no Fiore (Preghiera 'e mare-
naro). 

II a Disco per Testates, di 
quest'anno, - si presents' con 
una etichetta piuttosto curio-
sa: all'insegna, cioe, del «per 
uomini soli», o quasi. Sono 
infatti tre soltanto le cantan-
ti, sul totale di ventiquattro 

che si esiblranno sulla passe-
rella di Saint Vincent; si trat-
ta, indubblamente, di un fat
to alquanto singolare, anche 
se le tre donne ammesse alle 
«semifinal!» nel corso delle 
selezioni radiofoniche sono al-
trettante autentiche dive della 
rausica leggera: - la « vetera-
na» Orietta Berti, (vinse la 
seconda edizione con Tu sei 
quello), Rita Pavone e IvaZa-
nicchl. 

La fase preliminare del « Di
sco per l'estaten ha causato 
non poche sorprese. Fra i can-
tanti «eliminati» si trovano, 
infatti, nomi important! del
la canzone italiana, compresi 
alcuni vincitori delle scorse 
edizionl, quali Jimmy Fonta-
na (che si impose nella quar-
ta con La mia serenata); RIc-
cardo Del Turco (che vinse 
Tanno dopo con Luglio); Re-
nato (primo Tanno scorso con 
Lady • Barbara). • - • 

A presentare le tre serate te-
levisive sono stati chiamati, 
com'e note. Gabriella Farinon, 
e Mike Bongiomo. Nutrita, la 
schiera degli rispiti d'onore: 
da Minnie Minoprio a Renato 
Rascel, dalle gemelle Kessler, 
a Pino Caruso da Raffaella 
Carra a Umberto Orsini. -

BLUE NOTE (Via del Cappel-
lari, 74) 
Alle 22 Quartetto Martin Jo-
sepo con Marcello Rosa. 

BORGO S. SP1R1TO (Via Pe-
nitenzlert, 11 - Tel. 845^6.74) 
Oggl e domenica alle 17 la 
C.ia D'Origlia - Palmi pres. 
« Antonio da Padova » rtco-
struzione in 3 atti (12 qua-
dri) di Paul Lebrun. Prezzi 
familiar!. 

CENTOCELLE (P.zza dei Ge-
rani • Tel. 288.960) 
Alle 10 Teatro Nuovo Mondo 
pres. spett. per ragazzi «II 
soldato hombolone » regia 
Tonny Giser. 

EL MATE (Via Sacchi, 3 -
Tel. 58H2371) • 
Alle ?2 Silvia. G. Betan. Car-
rera. Santino con tutto 1'ln-
canto del folklore. 

FILMSTUDIO '7^ ( V i a Ortl 
d'Allbert I-C . Te l . K5U.4H4) 
Alle 21-23-01 di notte: Festival 
di Buster Keaton: Spite mar
riage d o e 1'amore - 1929 ded. 
ital.). 

FOLKSTUDIO (Via Garibal
di. 56) 
Riposo 

IL PUFF (Via del Salumi 38 • 
Tel. 5X1.07.21 - 580.0989) 
Alle 22.30 « Vamos a magnar 
companeros » e « II mischla-
tut to» un cocktail della sta-
gione teatrale del Puff con 
Fiorini. Licary. D'Angelo. Fer-
retto, Traversi. Organo E. 
Giuliani. 

IL TORCHIO (Portico d'Otta-
via. » • Tel. 6568570) 
Alle 21.45 la C.ia Sociale Ar-

. naldo Ninchi pres. « La storia 
dello zoo » di E. Albee. con F. 
Censi e I. Pandolfo. Supervi-
sione regia di John F. Lane. 

TEATRINO DEI CAN IASTU 
RIE (Vlcolo dei Panieri. 57 -
Tel. 585.605) 
Alle 22.30 ittnerarl folklori-
stici: cantl popolari Italian! 
e stranierl con R. Ruberto, 
Barbara e Moss. 

TEATRO TOR DI NONA (Via 
degli Acquasparta, 16 • Te-
lefono 657JS06) 
Alle IS famil. e alle 21.45 la 
C.I.S. pres. la novita < u letto 
e la piazza > di G. Finn e V. 
Ronsisvalle con Bucchi, Gus-
BO e Palma. Regia Alfaro. Ul 
tima settimana. (Pren. 657206) 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (TeltfO-

no 73033.16) • 
La calfffa, con U. Tognazzi 
(VM 14) DR 4>+ e rivista Ma
rio Nobile 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
. Confessione dl un commlssa-
' rlo dl polizla al proenratore 
{ della Bepnbbllea, con M. Bal

sam (VM 14) DR • « • * 
ALFIERI (Te l . 290J251) 

. The Scavengers, con J. Bliss 
(VM 18) A 4 

AMBASSADE 
Morire d'amore, con A. Gi-
rardot DR • • 

AMERICA (Te l . 586J68) 
II gatto a nove code, con J. 
Franciscus (VM 14) G 4 4 

ANTARES (Te l . 890347) 
II conformist*, con J.L. Trin-
tignant (VM 14) DR • • • « • 

- APPIO (Tel . 779.638) 
La supertestlmone, con M. 
Vitti (VM 18) SA • • 

ARCIIIMEDE (Tel . 875.567) 
Lovers and other strangers 

AHISTON (Tel . 353.230) 
Solo andata, con J.C. Bullion 

« • 
ARLEGCHINO (Tel. 358.654) 

iWorte a Venezia, con D Bo-
garde DR • • • • 

AVANA (Tel . 511.5i.05) 
. Cose di cosa nostra, con C 

GiufTre C • 
AVENT1NO (Tel . 572.137) 

I.'arcicre di fuoco, con G. 
Gemma A • • 

BALDUINA (Tel . 347.592) 
In fondo alia piscina, con C. 
Baker G 4 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
Per grazia rlccvuia, con N. 
Manfredi SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
Delitto pcrfctto, con J. Ste
wart G 4 4 

CAPITOL (Tel . 393.280) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR • • • 

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
La supertestlmone, con M 
Vitti IVM 18) SA 4 4 

CAPRANICHETTA (T . 672.465) 
La tela del ragno, con G. 
Johns G 4 4 

C1NESTAR (Tel . 789. 242) 
II commissario Pelissier, con 
M. Piccoli G 4 4 

COLA D l RIENZO ( T . 350.584) 
Camille 2000, con N. Castel-
nuovo (VM 18) S 4 

CORSO (Tel . 679.16.91) 
II magnlnco cornuto, con U. 
Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

D U E AIXOR1 (1« l . 273.207) 
Camille 2000, con N. Castel-
nuovo (VM 18) S 4 

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

(VM 14) DR 4 4 
EMBASSY (Tel . 870.245) 

Topkapi, con P Ustinov 
G 4 4 

E M P I R E (Tel . 857.719) 
Lei non fuma, lei non beve 
ma..., con A. Girardot . 

(VM 14) SA 4 
EURCINE (Plana Italia, 6 . 

EUR . Tel. 591.09.86) 
Delitto perfetto, con J. Ste
wart G 4 4 

EUROPA (Tel . 865.736) 
II magniflco cornuto, con U. 
Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

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

S 4 
FIAMMETTA (Tel . 470.464) 

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

II bel mostro. con H. Berger 
• " (VM 1 8 ) ' K B - 4 

GARDEN (Tel . 58244*) 
- L'arclere dl fuoco, con G. 

Gemma A 4 4 
G1ARDINO (Tel . 894.946) 

L'arciefe dl fuoco, con G. 
Gemma A 4 4 

GIOIELLO 
Sclplone detto ancbe 1'Afrl-
cano, con M. Mastroiannl 

SA 4 4 
G O L D E N (Te l . 755.002) 

Morire d'amore, con A. Girar
dot DR 4 4 

GREGORY (Via Gregorio VII 
n. 180 • Tel. 6380800) 
I vendicatorl dell'Ave Maria, 
con T. Kendall A 4 

HOLIDAY (Largo Benedetto 
Marcello. Tel. 858.326) 
Sacco e VanzettL con G. M. 
Volonte DR 4 4 4 4 

KING (Via FofUano, 3 . Te. 
lefono 831.95.41) 

I vendicatorl dell'Ave Maria, 
con T. Kendall A 4 

MAESTOSO (Tel. 788.086) 
I vendicatorl dcU'Ave Maria, 
con T. Kendall A 4 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Quante belle flglie di... con T. 
Torday (VM 18) S 4 

reai yi/ 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 

i2fi0 Sport 
Giro d'ltalia 

12^0 Sapere 
«Vita in Giapponea 

13,00 lo compro tu comprl 

13,30 Telegiomalo 

15^0 Sport 
Giro d'ltalia 

17J00 Per I piu piccinl 
Fotostorie, Un mon
do dl sooni 

17^0 Teleglornale 

17/45 La TV del ragazzi 
II gabbiano azzorro, 
Orlando a New York 

18̂ 45 Tumo C 
Attualita e probleml 
del lavoro 

19,15 Concerto della Ban-
da della Marina mill-
tare 

19/45 Teleglornale sport 
Cronache Italian© 

2030 Teleglornale 
21,15 Tribuna elettorale 

- cAppello del partiti 
• agli elettoria 

22,15 La sera della partita 
Da un'opera dl De
nis Costanduros. 

23,15 Telegiomalo 
Sport* 

TV secondo 
2 0 3 Processionedel Cor

pus Domini 
21 ̂ 0 Teleglornale 
21.15 Un disco per Testate 
22/45 Boomerang 

Seconda serata 

Radio !• 
Cloi—la raalet mm 8, I S , 
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controcanale 
FANTASCIENZA O BALLE? -
La fantasdenza — nella let-
teratura e nel cinema — i, 
se non altro, materia di spet-
tacolo; ma, nei casi piu inte-
ressanti, & strumento di ana-
lisi critica della sodeta in 
cui viviamo. Estremizzando e 
proidtando nel futuro le ten-
dense di questa sodeta, gli 
scrittori migliori di fanta
sdenza intendono indicare i 
pericoli che d sovrastano e, 
quindi, condurre un discorso 
morale e politico sulla condi-
zione umana, Narrando sto-
rie di un fantastico futuro,' 
insomma, si parla sempre del 
presente: e, owiamente, cia-
scun autore lo fa scegliendo 
U bersaglio contro il quale 
polemizzare. 

Nel programma televisivo 
che comprendeva U telefilm 
La fabbrica dell'uomo, invece, 
si compiva un'operazione che 
non ha precedenti e che si 
spiega soltanto alia luce del
ta vigliaccheria ddVattuale 
gruppo dirigente della RAI-
TV. Da una parte, infatti, si 
& detiso, assurdamente, di 
interrompere piu volte il te

lefilm per chiejdere a tre me-
did le loro previsioni in rap-
porto agli sviluppi della sden-
za prospettati nella vicenda 
immaginata dall'autore: un 
espediente che serviva soltan
to a dirottare I'attenzione dd 
telespettatori sulla credibility 
o non credibility sdentiflca 
del telefilm, per allontanarla, 
evidentemente, dalle questio-
ni politiche e morali che il 
racconto implicava. 

Non ha alcun senso, Infatti, 
guardare un telefilm — o ro
manzo — di fantasdenza dal 
punto di vista *tecnico»: sia 
perche nessuno pub dire or
mai te scoperte che oggi sem-
brano impotsibili non potran-

no divenire realta domani, 
sia perche, soprattutto, la fan
tasdenza non fa previsioni 
scientifiche, ma sociali e po
litiche. Era del tutto irri-
levante, ad esempio, stabilire 
se la separazione degli emisfe-
ri cerebrali nell'uomo sia pos-
sibile o impossibile, utile o 
non utile: nel telefilm, infat
ti, questa « Irovata» serviva 
all'autore, d pare, solo per 
prospettare il caso di una 
doppia personality che, in un 
mondo repressivo e autorita-
rio, si unificava soltanto quan-
do si trattava di denuncia 
re due fuggiaschi aUa poli-
zia. 

D'altra parte, alia fine, i 
tre medici sono stati chiamati 
a smentire addirittura Vesi-
stenza stessa dd problemi po-
sti dal telefilm: ma se «La 
fabbrica dell'uomo* & stata 
mandata in onda per conclu-
dere che si trattava soltanto 
di balle, a che scopo si & im-
bastito il programma? La ve-
rita i che si & cercato in que
sto modo di rassicurare i tele
spettatori: appunto per evita-
re ogni «rischio» di rifles-
sioni poco ortodosse. 

Purtroppo, il racconto di 
Inisero Cremaschi (per qud 
che ne abbiamo potuto coglie-
re, nonostantc le fastidiose 
interruroni) si prestava, pert, 
a questa operazione. 11 di
scorso sull'uomo infatti, era 
mantenuto sempre ad un li-
vello di assoluta astrazione, 
sicchi le connotazioni sociali 
e politiche di questo potere e 
dd suoi agenti erano talmente 
vaghe da lasdare il campo a 
qualsiasi interpretazione. E 
quest'effetto era accenluato 
dalla scenografia e dalla re
dtaztone, abbastama conven-
zionali. Mentre nella fanta
sdenza il discorso piu effica-
ce & proprio quello che, pur 
neUe «trovate * piu fantasiose, 
rende riconosdbili i trtitl di 
una sodeta che quotidiano-
mente sperimentiamo. 

g. c. 

MAZZINl (Tel. 351.942) .. 
L'arclere di fuoco, con G. 
Gemma A 4 4 ' 

METRO DRIVE-IN ' (Telefo-
no 609.03.43) 
L'ultimo omlcldln, con A. De-
Ion (VM 14) G 4 

METROPOLITAN ( T . 680.400) 
Mio padre Monslgnore, con L. 
Capollcchlo c 4 

MIGNON D'ESSAI (T . 86»4»3) 
A qualcuno place caldo, con 
M. Monroe C 4 4 4 

MODERNO (Tel . 460.285) 
II sesso del dlavolo (Trittlco) 
con R Brazzi (VM 18) DR 4 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460.385) 

II commissario Pelissier, con 
M. Piccoli G 4 4 

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

SA 4 4 4 
OLIMPICO (Tel . 303.635) 

La volpp dalla coda di vellutn, 
con J. Sorel (VM 14) DR 4 

PALAZZO (Tel . 405.66.31) 
Questo pazzo pazzo pa/zo paz
zo mondo, con S. Tracy 

SA • • • 
PARIS (Tel . 754.368) 

II gatto a nove code, con J. 
Franciscus (VM 14) G 4 4 

PASQU1NO (Tel . 503.623) 
Vauishine Point 

QUATTRO FONTANE (Tele-
fono 480.119) 

II computer ton le scarpe da 
tennis (prima) 

QUIKINALE (Tel . 462.653) 
Dlario di una casalinga in-
quicta (prima) 

QUIR1NETTA (Tel . 679.00.12) 
Rassegna Agatha Christie : 
Assassinio al galoppatoio, con 
M. Rutherford G 4 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
La vlttlma designata, con T. 
Milian (VM 14) G 4 

REALE (Tel . 580534) 
The Scavangers, con J. Bliss 

(VM 18) A 4 
REX (Tel . 864165) 

Lcttera al Krcmllno. con P. 
O'Neal (VM 14) G 4 

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

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

Anonlmo veneziano, con T. 
Musante (VM 14) DR 4 4 4 

ROUGE ET NOIR (T . 864.305) 
Terrore e terrore con V. Price 

(VM 14) G 4 
ROYAL (Tel . 770.549) 

II piccolo grande uomo, con 
D. Hoffman A 4 4 4 

ROXY (Tel . 870504) 
II territorio degli altri DO 4 4 

SALONE MARGHERITA ( l e -
lefono 670.14.39, 
Aiutn! mi um<i una verglne 
con V Vended (VM 18) S 4 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
La collera del vento, con T. 
Mill A 4 

S I S I I N A (Tel . 485.480) 
Ora zero operazione oro 
(prima) 

SMERALDO (Tel . 351.581) 
Punto zero, con B. Newman 

DR 4 
SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 

Questo sporco mondo meravl-
glioso (VM 18) DO 4 

TIFFANY (Via A. De Pretis -
Tel. 462390) 
Aluto! mi a 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 

T R I O M P H E (Te l . 838.00.03) 
Morire d'amore, con A. Gi
rardot DR 4 4 

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

VIGNA CLARA (Tel . 320359) 
Lettera al Kremllno, con P. 
O'Neal (VM 14) G 4 

VITTORIA (Tel . 571357) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR 4 4 4 

Seconde visioni 
ACILIA: La grande avvsntura 

di Scaramouche 
ADRIACINE: I mortl non si 

contano, con A. Stephen A 4 
AFRICA: Una lueertola dalla 

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

AIRONE: Un uomo oggi, con 
P. Newman (VM 14) DR 4 4 4 

ALASKA: lo sono la legge, con 
B. Lancaster A 4 

ALBA: lo sono la legge, con B. 
Lancaster A 4 

ALCE: n pistolero segnato da 
Dio 

ALCYONE: Cose dl cosa nostra, 
con C. Giuffre C 4 

AMBASCIATORI: La prima 
nol le del dott. Daniel! indu
s t r i a l col complesso del g io-
cattolo, con L- Buzzanca 

(VM 14) SA 4 
AMBRA JOVINELLI: La callffa 

con U. Tognazzi e rivista 
(VM 14) DR 4 4 

ANIENE: Riposo 
APOLLO: Lo chiamavano Tri-

nita, con T. Hill A 4 
AQUILA: Brancaleone alle cro-

ciate, con V. Gassman SA 4 4 
ARALDO: Le coppie, con M. 

Vitti (VM 14) SA 4 
ARGO: lo sono la legge, con B. 

Lancaster A 4 
ARIEL: U glardino del Flnzi 

Contini. con D. Sanda DR 4 4 
ASTOR: Carter, con M. Caine 

(VM 18) G 4 
ATLANTIC: II corsaro nero, 

con T. Hill A 4 
AUGUSTUS: Una lueertola dal

la pelle di donna, con F. Bol
kan (VM 18) G 4 

AURELIO: Quel disperatl che 
puzzavano di sudore e di mor-
te, con E. Borgnme A 4 

AUREO: Panto zero, con B. 
Newman DR 4 

AURORA: I senza nomc, con 
A. Delon DR 4 4 

AUSONIA: L'amante del prete, 
con F. Huster (VM 14) DR 4 

AVORIO: I baschi rossi 
BELSITO: L'uomo che venne 

dal nord, con P. O'Toole A 4 
BOITO: Borsalino, con J- P. 

Belmondo G 4 
BRANCACCIO: L'oro dei Mac-

kenna, con G. Peck A 4 4 
BRASIL: Rio Lobo, con J. 

Wayne A 4 4 
BRISTOL: 11 glardino del Flnzi 

Contini con D. Sanda DR 4 4 
BROADWAY: Uomini contro, 

con M. Frechette DR 4 4 4 4 
CALIFORNIA: L'arclere di fno-

co, con G. Gemma A 4 4 
CASSIO: DJango 11 bastardo. 

con A. StefTen A 4 
CASTELLO: Una lueertola dalla 

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

CLODIO: Brancaleone alle cro-
ciate. con V. Gassman SA 4 4 

COLORADO: Brancaleone alle 
crociate, con V. Gassman 

SA 4 4 
COLOSSEO: In sono la legge. 

con B. Lancaster A 4 
CORALLO: Brancaleone alle 

crociate, con V. Gassman 
SA 4 4 

CRISTALLO: lo non spezzo 
rompo, con A. Noschese C 4 

DELLE MIMOSE: La ragazra 
del prete, con N. Di Bari M 4 

DELLE RONDINI: Rio Lobo, 
ron J. Wayne A 4 4 

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

DIAMANTE: lo sono la legge, 
con B. Lancaster A 4 

DIANA: L'arclere dl fuoco. con 
G. Gemma A 4 4 

DORIA: Le coppie, con M Vitti 
(VM 14) SA 4 

EDELWEISS: Tor a! Tora! Tora! 
con M. Balsam DR 4 

ESPERIA: n corsaro nero. con 
T. Hill A 4 

ESPERO: Per an pngno 41 dol-
larl, con C. Eastwood A 4 4 

FARNESE: I tnltatnl dl Haar
lem, con C. Andre DR 4 4 

FARO: Matango 
GIULIO CESARE: Ma che m a -

•Ica maestro, con G. Nazzaro 
M 4 

HARLEM: Vamos a matar com-
paftero!>, con F. Nero . A 4 

HOLLYWOOD: La flglla dl Ryan 
con S. Miles (VM 14) DR 4 

l.MPKKO: Pendulum, con G. 
I'eppard G 4 

1NDUNO: Le novl/.lc, con A. 
Girardot (VM 18) SA 4 

JOLLY: L'uomo che venne dal 
nord, con P. O'Toole A ' 4 

JONIO: Amore mio alutamt. con 
A. Soldi S 4 

LEBLON: lo non spezzo..rompo, 
con A Noschese C 4 

LUXOR: Cose dl cosa nostra, 
con C. Giutfic C 4 

MADISON: II glardino del Flnzi 
Contini, con D. Sanda DR 4 4 

NEVADA: I due gladiatorl 
NIAGARA: Kong* 
NUOVO: L'uomo che venne dal 

nord, con P. O'Toole A 4 
NUOVO OLIMP1A: Non si ucci-

dono en si anche i cavalli? 
con J. Fonda I)R 4 4 4 

PALLADIUM: Rlo Lobo, con J. 
Wayne A 4 4 

PLANETARIO: Quelmada, con 
M. Brando DR 4 4 4 

PUKNESTE: Cose dl cosa nostra 
con C. GlutTre C 4 

PRINCIPE: Chiuso per restauro 
RKNO: Ninl Tir.ihusi-io U don

na che i inonlo la mossa, con 
M. Vitti SA 4 4 

RIALTO: Uraiu-alrour alle cru
ciate, con V. Gassman SA 4 4 

HL'BINO: There's a girl In my 
soup 

SALA U.MHKRTO: lo sono la 
legge, con B Lancaster A 4 

SPLENDID: La pecora nera, 
con V. Gassman SA 4 

T1RRENO: Chiuso per restauio 
TRIANON: Non stuzzicatc i cow 

boy che dormono, con J. Ste
wart A 4 4 

ULISSE: St-tte contro tutti. con 
R. Browne SA 4 

VERBANO: Carter, con M. 
Caine (VM 18) G 4 

VOLTURNO: L'uomo che venne 
dal nord, con P. O'Toole A 4 

Terze visioni 
DEI PICCOLI: Carton! animatl 
ELDORADO: II prete .sposato, 

con L Buzzanca 
(VM 18) S 4 4 

NOVOCINE: Django e Sartana 
all'ultiino sangue 

OOEON: Rio Lobo con J. Wayne 
A 4 4 

ORIENTE: Sette contro tutti, 
con R. Browne SA 4 

PRIMAVERA: Vamos a matar 
companeros, con F. Nero A 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: I due maghl 

del pailone, con Franchi - In-
grassia C 4 

AVILA: Riccardo cuor di leone 
BELLARMINO : L'inaffcrrabile 

invincibile Mr. Invisibile. con 
D. Jones C 4 

BELLE ARTI: A qualsiasi pre / -
zo, con W. Pidgeon A 4 

CINE SAVIO: Noi siamo zinga-
relli, con Stanlio e Ollio 

C 4 4 4 
CINE SORGENTE: 11 tesoro del

la foresta pictrificata 
COLOMBO: Addio alle arm!, 

con J. Jones DR 4 
COLUMBUS: Omlcldio al neon 

per 1'lspettore Tibbs, con S. 
Poitier (VM 14) G 4 

CRISOGONO: Ciakmull l'uomo 
della vendetta, con L. Mann 

A 4 
CASALETTO: Camera contro il 

mostro Gaos, con E. Funa-
koshi A 4 

DELLE PROVINCIE: Scqucstro 
di persona, con F. Nero 

DR 4 4 4 
DEGLI SCIPIONI: I due maghi 

del pailone, con Franchi-In-
grassia C 4 

DON BOSCO: Zorro c I tre ran-
schettieri, con G. Scott A 4 

DUE MACELLI: Atollo K, con 
Stanlio e Ollio 

ERITREA: Watang nel favoloso 
mondo del mostrl 

EUCLIDE: Napnlcone 11 grande. 
con M. Brando A 4 

FARNESINA: II mlstcro dcl-
1'isola maledetta 

GIOV. TRASTEVERE: Zorro il 
dominatore 

GUADALUPE: Le legion! dl 
Cleopatra, con E. Manni SM 4 
e Stanlio e Ollio eredilicri 

C 4 4 
LIBIA: I bcrretti verdi 
MONTE OPPIO: Angeli senza 

paradiso, con R. Power S 4 
NATIVITA': Sette sporche ca

rogne 
NOMENTANO: Oliver! con M. 

Lester M 4 4 
NUOVO D. OLIMPIA: Watang 

nel favoloso impero dei mostri 
ORIONE: L'ultima notte a War

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

l'Africa nera, con Franchi-
Ingrassia C 4 

PIO X: Sansone e il tcsoro de
gli Incas 

REDENTORE: Ursus gladiatorr 
ribelle, con I. Grcci SM 4 

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

SACRO CUORE: Citty citlv 
bang bang, con D. Van Dyke 

SA 4 4 
SALA S. SATURNINO: l-a lun-

ga ombra gialla, con G. Peck 
A • 

SALA URBE: I magnlOci Brutos 
del West, con J.R. Stuart A 4 

SALA VIGNOLI: II leone di San 
Marco, con G.M. Canale SM 4 

S. FELICE: King Kong contro 
Godzilla 

SAVERIO: L'aomo la verginr 
i Iupi 

SESSORIANA: La vendetta di 
Gwangi, con J. Franciscus 

A 4 
TIBUR: Topnlinn story DA 4 4 

TIZIANO: Galaxy Horror, con 
G. Sanders A • 

TRASPONTINA: Hello Dolly! 
con B. Streisand M 4 4 

TRIONFALE: Marcelllno e pa
dre Johnny, con R. Parker 

fl 4 
VIRTUS: L'invaslone degli 

astromostri, con N. Adams 
A 4 

FIUMICINO 
TRAIANO: LMneffrrrabile In

vincibile Mr. Invisibile, con 
D. Jones C 4 

Robert Wise 

a Roma 
Proveniente da Mosca, do 

ve lnsieme con Robert Al-
drich e Ralph Nelson ha par 
tecipato a un incontro-scam-
bio fra cineasti statunitensi e 
sovietici, 11 regista Robert 
Wise si e trattenuto alcuni 
giorni a Roma. II noto auto
re di West side story si e 
interessato all'edizione italia
na del suo piu recente film 
Andromeda, tratto dal roman
zo di Michael Crichton. 

Andromeda, gia uscito negli 
Stati Uniti con molto succes
so. e la storia di un gruppo 
di scienziati che tentano di 
studiare e combattere un'in-
vasione batterica dallo spa 
zio la quale ha provocate la 
strage dell'intera popolazione 
di una citta. 

Robert Wise, che con Mark 
Robson ha ultimamente costi-
tuito una compagnia di 
produzione, la a Pllmakers 
Group», ha annunciate che 

Eer quest'ultima dirlgera fra 
reve un film dal titolo 

Craig e Joan, al cul copione 
sta lavorando lo stesso ace-
neralatore dl 
Nelson Gidding. 

http://511.5i.05
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II « treno spaziale » formato dalla Soyuz II e dalla stazione scientifica orbitante Salyut, in un disegno diffuso dalle agenzie sovietiche. Delia grande base, 
la prima in funzione nel cosmo, si intravedonc, nel disegno, i diversi settori . 

Continua il lavoro dei cosmonauti a bordo della «casa tra le stelle» 

DALLA SALYUT MINIERA PI NOTIZIE 
Secondo cambiamento di orbita - Controllo delle ap parecchiature ed esperimenti medico-biologici - Do- * 
brovolski, Volkov e Patsajev in perfetta forma si esib iscono davanti alle telecamere - Forse la Soyuz rimar-
ra attaccata per sempre alia base scientifica orbitante - Altre ipotesi sugli sviluppi delVesperimento 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9. 

c Ambra chiama Alba », « Parlate pure Alba vi ascolta ». 
c Qui Ambra, ecco i nostri parametri: apogeo 265 chllomefrl, 
perigeo 239, periodo di rivoluzione 89 mlnuti, Incllnazlone del-
l'orbita gradi 51.6. Un momento restate in ascolto: ora ve-
diamo dall'obld una cosa interessante. E' come una bufera di 
neve, sono delle particelle bianche che stanno esplodendo 
nello spazio; scorgiamo anche 
la bandlerina che svetta sul-
1'antenna della stazione. sven-
tola come se ci fosse il ven 
to». Ecco. e cominciata cosl 
anche stamane la terza gior-
nata della troika spaziale so-
vietica (Gheorghi Dobrovo-
ski. Vladislav Volkov, Viktor 
Patsajev) che lavora a bordo 
della prima stazione orbita-
le «a lungo termine di esi-
stenza ». 

La « Salyut». anche stamane, 
ha subito una correzione di 
rotta. la seconda fino a questo 
momento. L'apogeo e stato 
portato a 282 chilometri e il 
perigeo a • 259. 

La base scientifica — che e 
formata dalla stazione Salyut 
lanclata il 19 aprile scorso 
e dalla astronave Soyuz-ll 
lanciata domenica — prosegue 
quindi regolarmente il suo 
viaggio negli spazi slderali tra-
smettendo a terra fe cioe al 
centro di comando situato « in 
una zonaw dellUnlone Sovie-
tica che nel linguaggio cifrato 
viene individuata con il nome 
di « Alba ») dati ed informa-
zioni tecniche. scientifiche. fisi-
che e biologiche. 

A bordo della glgantesca 
« casa tra le stelle » (cosl 1'ha 
definita la Komsomolskaia 
Prauda) si svolge, infatti. un 
lavoro intensissimo. I tre co
smonauti — precisa la Tass — 
sono impegnati nel sintoniz-
zarp i vari apparecch! che de-
vono svolgere esuerimpntl me
dico-biologici che gia in una 
preredente missione. quella 
della Sovuz-9 di Nikolaiev e 
Spvastianov. erano stati Ini-
ziaM con surcesso. 

II morale dell'equipaseio e 
quindi ottimo e le condizioni 
di salute sono normali Non 
resta che attendere le prossi-
me ore per vedere quah saran-
no le novita di questa erce-
zionale imoresa della scien
za sovietica. 

Al momento attuale — stan-
do anche ad alcuni commenti 
degli osservatori e alle voci 
che circolano a Mosca — tut-
to lascia prevedere che la 
Soyuz. che oramai forma un 
tutt'uno con la Salyut. sia de-
stinata a restare agganciata. 
Si pone cosl il oroblema del 
rientro a terra dei tre che po 
trebbe awenire con una nuova 
astronave che andrebbe ad as-
ganciarsi alia base spaziale per 
alcuni minuti e cine il tempo 
necessario per il trasbordo 

La nuova cosmonavp dovreb-
be pero essere guldata da un 
•olo uomo per essere in grado 
di ospitarne a bordo altri tre. 
Restando sempre nel campo 
delle ipotesi. e mantenendosi 
per5 piu vicini alia realta. alcu
ni osservatori fanno notare che 
la Soyuz-U potrebbe invece 
sganciarsi, chiudere il portel-
lo ermetico e ripartlre per la 
Terra. La Salyut resterebbe co
sl in attesa ai « altri ospiti ». 

Naturalmente, l problem! 
che si pongono sono immensi. 
Basti pensare a tutta la del!-
catissima fase di asigancio che, 
come ci hanno soiegato i tee-
nici. e di estrema difficolta 
poiche la Soyuz — pur se di 
grande struttura — ha dovuto 
sostenere un impatto oon un 

« corpo » gigantesco Se nel cor-
so dell'operazione di aggancto 
ermetico si fosse infatti verifl-
cato un minlmo squilibrlo 
funo spostamento, una acce-
lerazione ecc.) la missione sa-
rebbe stata seriamente oom-
promessa Invece tutto e anda-
to bene Ecco perche gli osser
vatori fanno ogei notare che 
uno dei motivl che pMrebhero 
Indurre i tecnici a rinunriare 
alio sgancio della Soyuz 11 
(che oramal forma un aopen 
dice non trascurahile della sta
zione) potrebbe essere oroprio 
questo 

Intanto, mentre 1'attenzione 
di tutto il mondo continua ad 
essere concentrate sul sucoesso 
della scienza sovietica. i giorna-
li di Mosca pubblicano ample 
Jalormazioni sull'attlvita della 
Mazione or bl tale. 

La Pravda dedJca all'aweni-
mento il suo editor!ale sotto-
Mneando che gli «scienzia-

ti, gli ingegnerl, 1 tecnlci e gli 
operai sovieticl attuano, con 
forza e con coerenza, il pro-
gramma di lavoro scientifico 
spaziale gia delineato nelle di-
rettive del XXIV Congresso ». 
«Con la Salyut — prosegue il 
giomale del PCUS — la no-
tra scienza e stata dotata di 
un nuovo, potente mezzo che 
serve per una piu rapida at-
tuazione dei meravigliosi planl 
del quinquennio spaziale. II no-
stro governo, lnoltre, sottopo-
nendo all'esame dell'ONU il 
progetto del trattato sulla Lu
na riconferma ancora una vol-
ta la nobile aspirazlone del 
popolo sovletico ad indlrizza-
re i success! nel camoo dello 
studio e dell'utilizzazione dello 
soazio per il rafforzamento 
della causa della nace. per la 
comDrensione reciproca. per la 
collaborazione fra gli Stati n. 

Alia Pravda fa eco la Litera-
turnaia Ga?eta che scrive che 
orrnai « e tempo di nuove sco-
nerte». mentre la Sovietskata 
Rossia sottolinea il valore sto-
rico delle prime a veelie di la
voro nel cosmo n. L'atmosfera 
e ouindi di entusiasmo. di or-
gogllo e, soprattutto. dl fidu-
cia per le possibility nuove 
che si aprono nel campo della 
utilizzazione dello spazio 

La stessa Pravda presentan-
do un interessante articolo 
dello scienziato Lidorenko de-
dicato al funz'onamento dei si
stemi energetic! della base sna-
ziale scrive che « il sole alimen-
ta sia oggi con la sua energia 
molt! apparati soaz;ali. com-
presa la nostra Salyut». 

Lo scienziato spiega poi co
me viene raccolta ed utilizza-
ta tale fonte di energia facen-
do rilevare anche che nello spa
zio, a causa delle condizioni 
di imponderabilita, del vuoto 
profondo e della varlazione 
continua di temperature, e 
questo. per ora, l'unlco siste-
ma per ottenere Tenergia ele^ 
trica. 

« Attualmente — scrive Lido
renko — sono gia state indi
viduate le vie principali di 
sviIupt»o del sistem! energetic! 
autonoml che servono perfor-
nire 1'energia elettrica agli im-
pianti automatic! non stab'li. 
S: tr^ttn. in orimo Juo?o. del
la trasformazione immediata 
dell'energia chimica. termica. 
nurleare e solare in quella 
elettrica. Di particoiare inte-
resse — prosegue lo scienzia
to — sono le ricerche che ri-
guardano 1 trasformator! ener
getic! a termoemissione e i 
generator! termoelettrici che 
utilizzano 1'effetto del riscal-
damento nucleare. solare o 
chimico i). 

« A bordo della Salyut — rt-
Ieva poi Lidorenko — si trova 
tin e'ettrogeneratore che e for
mato da un generatore prlma-
rio dl base, da trasformator! 
e semicondutton di battene 
solari, da sistemi automatici 
e, infine, da un accumulatore 
chimico dl energia. 

Da allora molti pass! in a-
vantl sono stati compiuti e 
negli ultlmi anni, grazie ai 
nuovi materiali semicondutto-
ri, e stato elevato il rendi-
mento dei trasformaton d) 
energia ». 

«II fototrasformatore lnstal-
lato sulla Salyut — prosegue 
Lidorenko — risponde alle 
piii severe esigenze tecniche 
perche assorbe 11 massimo pos-
siblle di energia e, nello stes-
so tempo, non si nscalda ec-
cessivamente. II fototrasfor
matore resiste poi alle corren-
ti di particelle ad alte energie 
senza essere dotato di prote-
zioni antiradiazione. Le batte-
rie solari. infatti, s! liscalda-
no flno ad 80 gradi centlgra
di e si raffreddano fino a 
meno 150 gradi, quando cioe 
la base spaziale rlentra 
nella zona d'ombra. Ed e que
sto il momento piii dehcato. 
Ma i nostri sclenzlatl lo han

no rlsolto sfruttando l'esperien-
za del Lunachod che rlesce 
puntualmente a superare le 
terrlbili nottl lunar!. 

Carlo Benedetti 

Duro a spegnersi il fuoco delPEtna 

CATANIA. 9 
Sia pure a rilento continua l'attivita 

effusiva deU'Etna. Delle cinque bocche 
che si sono aperte a quota 1850, solo 
due rimangono attive, la velocita del 
magma e costantemente ridotta per cui 
sembra escluso qualsiasi pericolo per i 
centri abitati. Infatti mentre una delle 
due colate si disperde sotto le lave 
gia raffreddate, 1'altra continua a ri-

versarsl in un anfratto naturale, dove 
si e creato una sorta di lago incande-
scente. Di qui la lava straripa piu a 
valle In alcuni punti dando vita a 
ramiflcazioni di scarsissima entita. 

Turisti, in particoiare stranleri, si af-
follano sulle pendici deU'Etna per as-
sistere ad uno spettacolo naturale che 
non ha eguali in Europa: una curiosita 
legittima se si pensa anche a quanto 

interessante sia il fenomeno anche dal 
punto di vista scientifico. Purtroppo le 
campagne continuano ad essere seria
mente danneggiate dall'eruzione ed e 
questo il flagello meno spettacolare 
ma piu serio che il risveglio deU'Etna 
ha scatenato. Tutta l'economia della 
zona agonizza, sotto i ruscelli di lava. 

Nella foto: una visione notturna della 
lava incandescente. 

Conferenza deilo scienziato sovietico a Brescia 

L'ACCADEMICO A. G. MILEIKOVSKI 
SUL PROGRAMMA Dl PACE DEL PCUS 

Lo svi luppo de l la lot ta antimperial ist ica e anticapital ist ica ne l 
dro de l la compet iz ione pacif ica fra i due s istemi 

qua-

BRESCIA, 9 
II prof AG. Mileikovski, 

membro dell'Accademia delle 
Scienze delllJRSS. ha tenuto 
lunedi sera a Brescia, nel sa-
lone della Cavallerizza. una 
applaudita conferenza sul te
nia: « La competizione econo-
mica dei due sistemi e 1'acu-
tizzazione della crisi genera
te del capitalismo alia luce del 
XXIV Congresso del PCUS». 

Presentato dal segretario 
della Federazione del PCI, Gi
ro Torri. il prof. Mileikovski 
ha esordito sottolineando co
me il glovane slstema sociali-
sta, che si contrappone al ca
pitalismo. vede crescere con-
tinuamente la sua Influenza e 
come remulazlone fra i due 
sl3temi sia dlvenuta ormai una 
delle leggi fondamentali dello 
sviluppo mondlale. 

Sotto la spinta delle forze 
rivoluzionarie, il distacco dei 
paesi dairimperialismo awie-
ne non piu in conseguenza de-
gli sconvolglmenti provocatl 
dalla guerra, ma In condizioni 
di pace, sotto 1'emulazlone pa
cifica fra 1 due sistemi. An

che negli Stati a capitalismo 
avanzato come la Francia e 
l'ltalia — ha proseguito Mi
leikovski — ove eslstono fort! 
partiti comunisti ed una pro-
fonda tradizione di lotta di 
classe, i lavoratori sono all'at-
tacco non solo contro i singoli 
gruppi capitalistic!, ma con
tro tutto il sistema. Negli stes-
sl USA la stabilita politlca e 
scossa dalla lotta del popolo 
negro e dal vasto movlmento 
di massa contro la guerra nel 
Vietnam. 

Del resto, I'unita del mondo 
capitalistico e indebollta dalla 
lotta concorrenziale per l'ac-
qulslzione dei mercati fra i 
tre gruppi (USA, Europa oc 
cidentale e Glapponei; lotta 
che da piO netti contoml alle 
vecchie contraddizlonl impe-
rialistiche, che hanno gia nel 
passato gettato 11 mondo nel
le guerre. Un metodo tradl-
zionale dl risolvere le contrad
dizlonl che non pud piu esse
re applicato perche e muUta 
la struttura del mondo. Se ft 
un errore sottovalutare rim-
periaUamo (finche eslste, ri-

mane il pericolo di guerra) 
bisogna sottollneare che awie-
ne in tutto il mondo un va
sto movimento per la pace 
consapevole, che e possibile 
uscire dal circolo vizioso della 
guerra sulla base della coesi 
stenza pacifica e dell'emulazio-
ne fra 1 due sistemi. 

Basandosi su queste tenden-
ze. il XXIV Congresso del 
PCUS ha prospettato un co-
raggioso ed ampio program-
ma di lotta per la pace. In 
Europa mediante la riduzione 
delle forze annate nel blocchl 
militari contrappostl e la pro-
spettiva della loro autollquida-
zione a breve termine, nel 
mondo attraverso reliminazio-
ne dei focolai dl guerra crea-
ti dairimperialismo nell'Asia 
sud-orlentale e nel Medio O-
riente. 

Negli oblettlvl del piano 
quinquennale, 11 nono, vi e an
che 1'elevazlone del benesaere 
materiale dei clttadinl sovie
ticl. Nel periodo 19711975 I 
reddltl real! della popolazlone 
aumenteranno del 30 per cen

to; per aumentare i salari ver-
ranno stanziati 22 miliardi di 
rubli, contro i 10 del piano 
precedente. Una posi zione pre-
minente verra data all'indu-
stria Ieggera e la stessa indu-
stria pesante verra ampiamen-
te utilizzata per ki produzio-
ne di beni di largo consume 

Sono previste una rapida 
ascesa deU'agricoltura ed una 
forte spinta nel campo della 
edillzia abitativa tale da con-
sentire a 60 milionl di perso-
ne dl migliorare la loro condl-
zlone di alloggio. Un piano. 
dunque. di progresso e di pace. 

Ha fatto segulto un ampio 
dlbattito. Mileikovski ha rtspo 
sto a numerose domande sul
la partecipazione popolare al
ia preparazione del piano quin
quennale, al ruolo nuovo del 
slndacati neU'URSS. alia giu 
sta scelta leninista di vie na-
zlonali al social Ismo. 

Durante il suo breve sog 
giomo a Brescia, Mileikovski 
ha vlsitato la citta ed e stato 
ricevuto, in mattinata, dal sin-
daco prof. Bruno Bonl. 

« » 

La scomparsa di un 

grande dell'editoria 

Arnoldo 
Mondadori 

capifano 
d'industria 

Una relativa spregiudi-
catezza e disponibilita 
nella scelta degli autori, 
anche nel periodo fasci-
sta _ Dai « Classici ita-
liani » alia « Medusa » 
agli « Oscar » - Trenta-
due milioni di volumi 

all'anno 

La storia della vita di Ar
noldo Mondadori e la storia 
della nascita e dell'imponente 
crescita di una grande indu-
stria moderna, la maggiore 
industrla editorlale italiana, 
che estende la sua zona d'in-
fluenza a livello internazlona-
le, non solo per la presenza 
sui mercati esterl, ma anche 
per i legaml finanzlari stabi-
Uti col grande capitate, fin 
da quando — nell'immedlato 
dopoguerra — la Casa editrlce 
rinacque e si rlstruttur6 con 
gli aiuti amerlcani deU'ERP; 
per il 1969 si e parlato di un 
latturato dl 70 miliardi di li
re, oggi le officlne di Verona 
producono trentadue mllloni 
di libri l'anno per conto di 
vari edltori, 167 milioni dl 
copie di periodic!, 105 milio
ni di opuscoli; tutto il gruppo 
vanta piu di clnquemila di-
pendenti. Un complesso indu-
striate quindi che fa senti
re il suo peso neU'economia 
nazionale, ma che a Milano 
e ancora sentito da larga par
te dell'opinione pubblica co
me un mlto tiplcamente citta-
dino: 11 mito deU'uomo che. 
grazie alle forti qualita per
sonal! e alia benevolenza di 
una borghesia aperta al rico-
noscimento del meriti, s'e 
fatto da se la sua fortuna, 
proponendosl poi come mo-
dello ai propri dipendenti e 
collaborator!. 

Mondadori si presenta sulla 
scena (e questa rlmarra una 
caratteristlca domlnante dl 
tutta la sua vita e la sua at-
tivita) con la piu larga di
sponibilita: inizia la sua at-
tivita con «La tlpografia So-
ciale» legata ad element! del 
socialismo mantovano nel 
1912, stampa libri per ragazzi 
(accostando a Capuana e Goz-
zano Beltramelli e Monicelli), 
durante la prima guerra mon-
diale fonda rlviste desinate 
ai soldati al fronte. dopo la 
prima collana d! narrativa 
«Le grazie» (1919-1921) nel 
1924 promuove un »< Manife
sto per la nuova letteraturaw 
raccogllendo intorno a se e-
minenti figure come Croce e 
Pirandello; ma una vera 
svolta per la casa editrlce fu 
nel 1926 l'inlzio della pubbli-
cazione delle opere dl D'An-
nunzio, con le quail essa as-
sunse immedlatamente una 
nuova dimensione nazionale e 
si presento come lo strumen-
to piu maturo per sostenere 
a un livello dl decoro e di 
dignita la politica culturale 
del regime, che si riftette in 
un catalogo ben dosato, dove 
trovano spazio via via col lane 
di narrativa non mai casua-
li, spesso meritorie (basti ri-
cordare la celebre «Bibllote-
ca romantica» diretta da G. 
A. Borgese), culminate nella 
«Medusa» fondata nel '33, 
che propone autori come 
Mann e Faulkner, GIde e 
Hemingway, D.H. Lawrence e 
Mauriac), e accanto ad esse 
collane di varieta per gl! a-
dultl e per i ragazzi, con una 
predilezione per le curiosita 
e rinformazione generica e 
un certo dislnteresse per la 
sagglstica, vista come un 
campo piu insidioso e com-
promettente rlservato a pochi 
specialist!. 

Perch6 non si pud certo dl-
menticare che Mondadori po
se sempre al centro dei suoi 
programmi il problema della 
diffusione dei propri prodotti, 
della creazlone di un'industria. 
Ecco allora, fin dagli anni 20, 
il moltiplicarsi dei periodic!, 
dei settimanali, da quell! de-
stinati alia cultura medio-
borghese che dicevamo. all'in-
finita produzione d'evasione 
per giovani e adulti, da «To-
polino» ai gialli e, in tempi 
piu recenti, ai rotocalchl fern-
minili. alle collane di fanta-
scienza, ai fotoromanzi. 

Questa sensibilita tutta mo
derna alia necessita di una 
sempre piu larga diffusione 
del libro. ha fatto di Monda
dori il protagonista dell'indu-
stria dell'economico dal se
condo dopoguerra in poi. con 
la creazlone della aBiblioteca 
modema Mondadori». che fe-
ce rapidamente circolare Pi
randello. Verga, Goethe. D'An-
nunzio; ma successivamente 
estese ulteriormente la rete 
dei propri autori. attraverso 
una serie di convenzioni con 
altri editori. che gli consenti-
rono di fare deU'ultima col
lana economica, «Gli Oscar », 
uno degli strumenti piu effi-
caci di diffusione della cul
tura 

Queste caratteristiche del-
l'uomo e deU'industriale Mon
dadori, hanno consentito alia 
casa editrlce di costruirsi un 
patrimonio eccezionale di au
tori, anche al di la degli sche-
mi ideologic! che davano lo 
indirizzo alia produzione nel 
suo complesso: e'era D'Annun-
zio alle originl, ma poi ci fu-
rono tutti gli scrittori della 
a Medusa* e i poet! dello 
«Specchio», e gli studios! da 
Cardarelli a Quasimodo, da 
Sala a Montale, di vario orien-
tamento chiamati a curare i 
classici della letteratura e del
la fllosofia; 

La sua vita s'interrompe nel 
momento in cui piu pressanti 
si fanno le esigenze di ristrut-
turazlone produttiva del set-
tore: anche una casa editrlce 
come la Mondadori tende a 
trasformarsi in un grande 
complesso che cerca nuove zo
ne d'investimento e nuove 
forme d'intervento; il libro e 
il settimanale saranno affian-
catl dalla videocassetta. 

Gennaro Barbarisi 

Lettere— 
all9 Unitec 

Un calabrese "\^x 

al Nord agli elet-
tori meridional!: 
« Non votate per chi 
ci ha scacciati» 
Cara Unlta, 

sono uno delle ivux ml-
gllaia dl meridional'- venuii al 
Nord dalla Calabria, perche 
al mio paese e'erano e ci so
no miseria, fame e disoccu-
pazione. Lavoro in qualita dl 
operaio in una grande indu
strla dolclaria di Milano sin 
dal 1961, assleme a centinaia 
di lavoratori meridionali e del
le isole, tostretti a fare tur-
ni notturni massacranti e 
molte ore straordinarle, per 
poter mandare una ventlna di 
mila lire al mese alia moglie 
e alle famiglie lontane (che 
non sono neppure sufficienti 
per comprare il pane e il lat-
te ai bimbi). 

lo sono stato eletto membro 
di commissions interna quale 
rappresentante della CG1L e 
da died anni a questa parte 
ho pariectpato in prima per
sona alle lotte, a volte duris-
time, per i contratti e per le 
riforme. Nol meridionali pen-
siamo che le cose non possono 
cambiare in meglio ni per nol 
n6 per i lombardi, se non si 
muta indirizzo politico, se non 
si dice basta alia DC e ai 
suoi complici che da anni co-
stringono mlgllaia di lavora
tori del Sud a trasferirsi al 
Nord o all'estero. disgregan-
do le famiglie, e tutto questo 
per guadagnare un mlsero sa-
lario che non basta neppure 
per le prime necessita. 

Sono certo che migliaia di 
meridionali come me voteran-
no per il PCI. Ma vorrel Ti-
volgere un appello a tutte le 
forze calabrest, pugliesi, lu-
cane e delle isole, affinche 
non un solo voto vada a quei 
governi e a quel partiti che 
nulla hanno mai fatto per i 
lavoratori del Sud ed hanno 
disatteso le aspettative di tut
ti i lavoratori. 

Sono costretto a chiederti, 
cara Unlta, di non pubbticare 
il mio nome, per ragioni che 
comprenderai. Fraterni saluti. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

DC mafiosa 
anche in TV 
Cara Unlta, 

vorrel fare ancora rilevare 
le discriminazionl della TV 
che, nei telegiornali della do
menica sera, quando riferi-
sce sui discorsi della giorna-
ta, ci mostra un oratore per 
ciascun partito, con la solita 
<r eccezione » riservata alia DC. 
Per questo partito di maflosi 
e di prepotenti, infatti, si usa 
un trattamento di riguardo: 
prima ci fanno sentire il co-
mizio del segretario o di un 
vicesegretario, e poi, con la 
scusa che e presidente del 
Consiglio, e'e I'immancabile 
discorso di Colombo (che, si 
badi bene, non parla in ve-
ste di leader governativo, ma 
come esponente democristia-
no che si sente in obbligo 
— specialmente in questo pe
riodo preelettorale — di fare 
soltanto dello smaccato anti-
comunismo). 

B poi vorrei fare un'altra 
osservazione, legata in parti
coiare alia trasmissione tele-
visiva delle 20,30 di domenica 
30 maggio. Mentre per tutti 
gli altri partiti la TV ripren-
deva in modo vistoso il pub-
blico presente al comizi, quan
do ha riferito del discorso 
dl Berlinguer si e limitata a 
farci vedere Voratore e il pal-
eo, quast che il vicesegreta
rio del PC I parlasse al vento. 
Certo che quelll della TV so
no bravissiml nel far appa-
rire come migliaia le centi
naia di spettatori di un co-
mizio dc o socialdemocrati-
co; e nel far flgurare solo 
come centinaia le migliaia dl 
persone presenti ad un co-
mizio comunista. 

Cordialt saluti. 
ANDREA PERAZZONI 

(Roma) 

Altre lettere in cui si de-
nuncia la faziosita della TV 
in questa campagna elettora-
Ie ci sono state scritte da E. 
F. di Correggio. Luigi BALDI 
di Monterotondo, Alessandro 
CORRADO di Napoli, Aroldo 
TEMPESTA di Pesaro. Giu
seppe VIZZINI di Foggia. 

La «liberta» 
secondo certi com-
missari del concor-
so magistrate 
Carl compagnl, 

ho partecipalo al famige-
rato concorso magistrate it 
29 maggio a Roma (via Guic-
ciardmi), davanti aU'ottava 
Commissione, dei cui iHustri 
componentt non conosco pur
troppo *f nome: segnalo co-
munque U loro operato che 
mi sembra degno di nota e 
simbolico delta situazione del
ta nostra scuda. 

11 mio programma com-
prendeva te opere di Freinet 
e Makarenko, di cui i com-
missari conoscevano probabil-
mente solo la qualtflca di 
rnrossi* e «sovversivi m, ed 
in questa direzione soltanto 
si • e svolta Vtnterrogaztone, 
brevissima. Attraverso una tn-
degna serie di «confronti» 
(uno, a titolo d'esempio, tra 
il contenuto pedagogico del-
I'opera di Freinet e dei Pro
grammi mtnisteriali del 19SSH. 
dando ineducatamente sulla 
voce ad ogni argomentazione, 
pretendevano dimottrare e 
farmt ammettere che I'unico 
elemento importante nell'ope-
ra del due pedagogisti era 
una loro presunta negazUme 
della Uberta, nient'altro ll in-
teressava; inutile, naturalmen
te, ogni chiarimento sul con
cetto di Uberta. Inutile an
che perche il loro e concetto 

dl Uberta», oltre che dalla 
{ natica repressiva durante la 

nterrogazlone, e stato chla-
rito al momento della sto
ria, quando un commissario 
ha tagliato corto sulla Resi-
stenza dichiarando che il ?5 
aprile I partigiani erano na-
scosti in montagna e l'lta
lia del Nord e stata liberata 
dagli alleati, e se a qualcuno 
va riconosciuto il merito di 
aver 3nlvato le fabbriche • 
le citta itallane, e alia Repub-
blica di Said! Lo stesso com
missario aveva dichiarato id 
un altro candidato, che I'uni-
ca Resistenza italiana e sta
ta la secessione dell'Aventmo. 
Riguardo alia rotta di Capo-
retto, poi, ha deflnito menzo-
gne i documentatissimi argo-
menti del Melogranl. 

GIACOMO MORANTE 
(Grosseto) 

La parita di tratta
mento per le 
donne in polizia 
Caro direttore, 

nel recente passato sono 
state pubbllcate su l'Unita 
alcune lettere di ispettricl ed 
assistentl di polizia (e la cosa 
e stata ripresa anche in al
cuni servizi del compagno 
Marcello Del Bosco) che de-
nunciavano la discriminazio-
ne operata nei loro confronti 
da parte del ministero del-
I'Interno, considerandole co
me dipendenti di seconda o 
di terza categorta. 

In particoiare veniva denun-
ctato il fatto che una recente 
mdennita, quella cosiddetta di 
« rischio», veniva loro corri-
sposta, per legge, in misura 
molto ridotta rispetto ai pari 
grado di sesso maschile (ma 
noi parlamentari comunisti 
abblamo votato contro questa 
normativa) e che, con una 
circolare del ministero, l« 
donne del corpo di polizia 
non ricevevano Vindennita di 
alloggio istituita con legge del 
22-121969 n. 965. 

Vorrei ora informant che, 
in sede legislativa, la commis
sione Affari Internl della Ca
mera, nella seduta del 26 mag
gio u.s., ha approvato I'esten-
sione di detta indennita al 
corpo di polizia femminile, 
contro il parere del rappre
sentante del governo che 
avrebbe voluto rinviare anco
ra la questione. Per rifarsi, 
perb, vi stata subito la solita 
meschlna manovra del gover
no e della maggioranza che, 
accampando pretese difficolta 
di bilancio, hanno imposto la 
decorrenza della correspon-
sione dcll'indennita dall'l gen-
naio 1971 anziche dall'l gen-
naio 1970, come stabilito dalla 
legge originaria. 

Vorrei segnalartl inoltre che, 
in tale occasione, e stato ap
provato all'unanimita un o.d.g. 
presentato dai parlamentari 
comunisti con il quale «si 
invito il governo a predispor-
re i mezzi finanziari necessari 
per equiparare I'intero tratta
mento economico. ivi comvre-
se le diverse indennita. della 
polizia femminile a quelto del 
personate maschile di polizia 
e ad evitare qualsiasi provve-
dimento che non sia rigoro-
samente rispettoso dell'artlco-
lo 37 della Costltuzione». 

ANGELO JACAZZI 
(Deputato del PCI) 

Non li hanno 
voluti sul palco 
dei generali 
Egregio direttore, 

chi te scrive e una partigia-
na combattente, che ha per-
duto il marito bersagliere nei 
campi di sterminio di Maut
hausen, il fratello e il co-
gnato alle Fosse Ardeatine do
po ben 64 giorni di atroci tor
ture. A nome di un folto grup
po di familiari dei Martiri del
le Fosse Ardeatine, pongo que
ste domande: perche il 2 giu* 
gno, 25' anniversario della Re-
pubblica, coloro che hanno 
diretlo la lotta partigiana non 
figuravano fra le personality 
civili e militari durante la ce-
lebrazione? Perche le spose, 
le madri, i figli dei caduti par
tigiani del secondo Risorgi-
mento non erano sul palco dei 
generali? Perche e stata depo-
sta una corona sul Milite 
Jgnoto e non sul mausoleo 
delle Fosse Ardeatine? 

F. SENESI CRICCOMORO 
(Roma) 

Ancora sulla pen-
sione «a l merito » 
Cara Unlta, 

il discorso della compagna 
Giuseppina Canzutti di Mila
no potrebbe esser, a mio pa
rere, ampliato. Tutti sappia-
mo quanto lo Stato italiano 
sia sordo in materia dl pen-
sioni, anche se soUecitate, 
anche se queste costituiscono 
un diritto derivato dalle innu-
merevolt mutue, divenute pa-
nacee che guariscono piii gU 
impiegati che i bisognosi. 

Una pensione spontanea mper 
ticonoscimento m alio scrittort 
Riccardo Bacchetti, che non 
discuto, e cosa che qui non 
pud che sbalordire. Ma que
sta pensione e stata davvero 
spontanea? Questo ml pare 
il nocciolo di tanto frutto. 

Tutti conosciamo le credit* 
economiche lasciate da Ber
nard Shaw, da Hemingway, 
da Gide che sono state non 
indifferentL Da noi uno scnt-
tore ha dunque blsogno d'assi-
stenza pubblica? Quando il 
libro tn Italia e una delle 
*merci» piii care, e i diritti 
d'autore piii grassi? Che non 
si legga e cosa risaputa a 
lamentata, ma arrivare al li-
mite estremo d'una pensione 
d sconsolante. 

Che la cultura fra nol deb-
ba esser eternamente ricava-
ta dalla Domenica del Cor-
riere e dalla Gazzetta dello 
Sport, giornall, fra i moltl 
passlvi, economicamente atti-
vi? Siamo ancora, dopo tanto 
e troppo tempo, nel viottolo 
dove « povera e nuda vat filo-
sofia »? 

MARIANO BOTTO 
(Arensano • Genova) 

A n a i 
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Contro la modesta Svezia la Nazionale di Valcareggi ha incredibilmente balbettato 

SCIALBO MA UTILE PARI DELL' ITALIA ( 0 - 0 ) 
Ad un passo 
dai quarti di 

Coppa Europa 

Giro dbaliQ 
iii.iiii. ' m r i . 1 

Oggi la « corsa rosa» si conclude a Milano 
con 2 semitappe: in linea e a cronometro 

Farisato vince a Ponte diLegno 
ITALIA: Zoff; Burgnlch, Fac-

chelt i ; Berl ini , Rosato, Cera; 
Domenghini, Mazzola, Boninse-
gna, De Sisti, Prat l . 

SVEZIA: Hellstroem; Hul l , 
KHstensson; Nordqvist, Grip, 
Svensson; Bo Larsson, Erik
sson, Klndvall, Johansson, Per-
sson. 

Arbi t ro: Scheurer (Svizzera). 
Note: nella ripresa Splnosl 

prende II posto dl Rosato Infor-
tunato; Ollsson sostilulsce Klnd
vall e Cromqvist prende II posto 
di Johansson, 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 9. 

Doveva essere, nelle spe-
ranze e nei dichiarati propo
siti di Valcareggi, un trion-
fale canto del cigno della Na
zionale «messicana» ed e 
stato invece un appena digm-
toso pareggio. Un nsultato 
magari utile, che si pud an-
che archiviare con soddisfa-
zione, visto che apre pratica-
mente la porta ai «quarti» 
del Campionato d'Europa, ma 
che lascia ancora una volta la 
bocca amara e che conferma 
per intero tutte le riserve del-
la vigilia. Questa Nazionale 
non e certo la sintesi piu sin-
cera e piu valida dei valori 
che il nostro campionato ha 
espresso e, qui a Stoccolma, 
l'ha un'altra volta dimostra-
to. Gente clamorosamente 
fuori forma, logora per il lun-
go impegno o per le scadute 
condizioni di forma, gioco ab-
boracciato e approssimato, an
cora una volta alia giornata, 
Sul banco degli accusati pure 
stavolta il centrocampo, limi-
tato, come d'altra parte si sa-
peva, in Domenghini, e visto-
samente crollato nello spen-
to De Sisti. Mazzola, pur sen-
za emergere come un Farina-
ta, ha fatto degnamente la 
sua parte, ma era chiaro che 
non potesse bastare. 

In attacco Boninsegna sullo 
standard, non certo esaltan-
te, delle ultime prestazioni e 
Prati commovente per im
pegno, ha stolidamente perso 
la tramontana sotto rete, di-
vorandosi almeno un paio di 
clamorose palle-goals. In di-
fesa tutti hanno fatto, chi piu 
chi meno. il loro dovere. Ne 
d'altra parte il compito era 
granche difficile considerato 
lo scarso livello tecnico degli 
avversari, tutti volenterosi e 
prodigiosi per tenuta, ma tec-
nicamente non certo all'opti-
mum. Come, del resto dira 
la storia succinta, ma fedele 
del match. 

La giornata e splendida, il 
cielo di uno stupendo azzur-
ro stemperato. senza una nu-
be: solo gabbiani incuriositi 
a volteggiare di tanto in tan* 
to sullo stadio. e la sagoma 
lontana di qualche reattore. 
Larghe chiazze vuote sugli 
spalti a dimostrazione che da 
queste parti il football non fa 
piu molto rtchiamo. L'avan-
spettacolo con i ragazzim del 
match di contorno. la banda, 
l convenevoli della prassi e. in 
perfetto orario. 1'avvio. Batto-
no gli svedesi. che si schiera-
no subito con tre punte: Kind-
vail cui si attacca come una 
ventosa Rosato. Johansson, af-
fidato a Bertini e. a sinistra, 
Persson, controllato da Bur-
gnich. Appunto Persson al 4' 
incorna a centro-area un tra-
versone di Grip e il pallonet-
to parabolico che ne sortisce, 
spiove a colpire la faccia alta 
della traversa e da qui sul 
fondo. 

Intimoriti gli azzurri cerca-
no di impostare la reazione, 
ma non ottengono che un cal-
cio d'angolo con Prati ed un 
tiraccio alto di Mazzola al-
1'8*. Impacciati a centrocam
po, col Sandrino sbilanciato 
in avanti e De Sisti preoccu-
patissimo indietro. incerto sul-
l'avversano da seguire. i ra-
gazzi di Valcareeei tradisco-
no orgasmo in difesa. al 10' 
per poco Enksson non apprfit-
ta di un malinteso Burgnich-
Cera: salva. in extremis, Fac-
chetti. II gioco comunque, ne 

SVEZIA - ITALIA 0 - 0 — Pier ino Pra t i (d i spalle davant i a l ia p 
taggio. Sulla sinistra di P ra t i si riconosce Facchett i e sulla de 

or ta) sbaglla la fac i l iss ima occasione d i portare I ' l ta l ia in van-
stra Boninsegna (semicoperto da l l 'a rb i t ro ) 

da una parte ne dall'altra, in-
canta. E' anzi decisamente ap
prossimato. Boninsegna al 12' 
trova comunque modo di farsi 
notare con un bel tiro da fuo
ri area, facilmente controlla
to da Hellstroem. A cassetta 
salgono gradatamente i giallo-
blu, e per Zoff sono brividi: 
prima una staff! lata di Eriks
son, rimediata in tuffo d'intui-
to in calcio d'angolo, poi una 
staffilata di Persson che at-
traversa l'intera luce della 
porta per spegnersi, fortuna-
tamente innocua sul fondo. 

Adesso e un fuoco di Mia, 
gli azzurri sembrano non con-
nettere, Mazzola e timoroso e 
De Sisti «balla». Al 20* stu-
penda azione di contropiede 
(come appunto si dovrebbe 
con insistenza e convinzione): 
Mazzola allarga a destra per 
l'avanzato Facchetti, cross ra-
soterra. Boninsegna inganna 
sulla finta Nordqvist e Grip, 
che la «ciccano». palla-gol 
strepitosa per Prati. comple-
tamente solo a un metro dal-
la linea di porta: la tocca, 
sicurissimo. quasi snobbando-
la. di piatto e... come faccia 
ad alzarla sopra la traversa 
resta un mistero. Roba da lin-
ciaggio, boia d'un Pierino! 
Manco poi male, che la squa-
dra non sembra smontarsi. 
De Sisti latita sempre, alia va-
na ricerca di Larsson, ma Maz
zola cresce e il suo apporto 
si vede e si sente. Manca co
munque un filo Iogico al cen
trocampo e il gioco inevita-
bilmente si spezza in episodi 
isolati. viviflcati di tanto in 
tanto daU'estro di Boninsegna. 
Anche Domenghini, d'altra 
parte, pur come al solito vo-
lonteroso. non e certo di mol
to valido apporto. 

E allora per buoni tratti il 
match ristagna «all'attesa» a 
centrocampo. Una breve in-
terruzione per un incidente 
a Bertini finito di petto, sullo 
slancio senza gravi conseguen-
ze nonostante il gran botto, 

I La situazione | 
. LA CLASSIFICA 
I ITALIA 4 3 1 0 7 2 

SVEZIA 4 2 2 0 3 1 
I AUSTRIA 3 1 0 2 5 4 

EIRE 5 0 1 4 3 11 

I" 
\ \ 

| PARTITE DA GIOCARE I 
5 settembrc: Austrfa-Svezia 

| • ottobre: Italia-Svezia I 
I 10 ottobre: Austria-lrlanda I 
. 20 novembre: Italla-Austria . 

sulle transenne di fondo cam-
po; poi, al 43' un'altra palla-
goal per gli azzurri: Facchetti 
addomestica la rimessa del 
portiere, serve Mazzola e si 
lancia sulla destra a dettare 
il passaggio: come Mazzola 
puntualmente lo raggiunge, 
sfodera un cross perfetto su 
cui, purtroppo, Boninsegna si 
awenta col destro ciabattan-
dola malamente sopra la tra
versa. Si va al riposo e, alia 
ripresa, la formazione azzur-
ra e la stessa. Domenghini ri-
paga Valcareggi della fiducia 
e gia al 2' si fa vivo con una 
fucilata che Grip devia in 
calcio d'angolo salvando ve 
rosimilmente il suo portiere. 
Rispondono gli svedesi e Ro 
sato deve ricorrere ai modi 
spicci per fermare Kindvall 
lanciato a rete sulla sinistra. 
E* in fondo, il primo fallo 
di Rosato che sembra davve-
ro riuscire anche questa volta 
ad imporre la «sua» partita 
all*« olandese» di Svezia. Al 
9' pero il nostro stopper accu-
sa un acciacco e lascia il po
sto a Spinosi. I gialloblu fan-
no ora valere le loro superio-
ri doti di fondo e premono 
in pressing con graduate in
sistenza. Svensson e Larsson, 
come era del resto facile at-
tendersi, macinano gioco al 
centrocampo con certosina co-
stanza, ed Eriksson e Persson, 
in attacco piu che Kindvall, 
tengono in apprensione Fac
chetti e c. che in piu di una 
occasione si salvano come 
possono. Zoff e sotto pressio-
ne, ma non perde una battu-
ta. Appena dopo il quarto 
d'ora esce Kindvall (la sua 
non buona condizione era ap-
parsa evidente) e lo sostitui-
see Olsson. Al 17* comunque 
Spinosi toglie d'autorita e di 
precisione una palla a Sven
sson e imposta stupendamen-
te per Prati incuneatosl a 
centra area: Pierino, disadat-
to ma anche sfortunato, cin-
cischia e anche questa volta 
spreca la possibile palla-goal. 
Cerca di vendicarlo Boninse
gna al 24' ma la sua incor-
nata, su calcio piazzato di Do
menghini. e troppo centrale 
e «telefonata» per sorpren-
dere Hellstroem. Gli svedesi 
riprendono pero subito la loro 
monotona nenia e il gioco si 
sposta nuovamente nei parag-
gi di Zoff che deve farsi in 
quattro: al 26* su un'incur-
sione di Grip e al 28' su un 
tiro teso di Olsson. 

Alia mezz'ora esce Johan
sson e lo rimpiazza Cronovist. 
La musica svedese. comun
que. resta quella: grossi tira-
tori non ce ne sono, e, fuori 

Kindvall, uomini di classe 
pura capaci di « inventare» 
il goal, neppure. -

Per i difensori azzurri, quin-
di, e ordinaria amministrazio-
ne, o poco piu, senza patemi 
insomnia, e la necessita di 
sputar l'anima. Si giochicchia 
ormai in attesa del 90' quan-
do, al 42' De Sisti (si! De Si

sti) crossa da sinistra, portie
re a vuoto, deliziosa e gratui-
ta palla-goal per Domenghi
ni che scarica il sinistro raso 
terra: Hellstroem e fuori por
ta ma, sulla linea salva Grip. 
Ed e 1'avallo finale alio 0-0. 
Come era, in fondo, giusto. 

Bruno Panzera 

AAichelotto non & partito a causa di distur-
bi lamentati in nottata e verra sottoposto 
a esami radiografici 

Gosta Pettersson 
verso I'apoteosi 
Dal nostro inviato 

PONTE DI LEGNO. 9 
Quello di oggi era il secon-

do «round» dolomitico. un 
incontrarsi e dirsi addio con 
le montagne che in verita 
hanno occupato troppo spazio 
nei cammino del Giro 1971. Al 
raduno di Falcade, non si e 

[iresentato Michelotto, il qua 
e ha trascorso una notte agi

tata (capogiri, leggero stato 
di choc, ulteriore perdita di 
sangue) in seguito al capitom-
bolo riportato nella tortuosa 
discesa del Valles e per cui 
si e reso indispensabile un 
controllo radiografico. Un sa-
luto e un augurio alio sfortu 
nato Claudio, vittima di trop-
pi incidenti, e avanti. 

La diciannovesima tappa co-
mincia con una salita breve, 
ma durissima, il Passo S. Pel-
legrino. Svetta lo spagnolo 
Fuente con un minuto e rotti 
sulla fila sgranata. Soffre Hou-
brechts per le ferite di ieri. 
fatica Bitossi, e non va Ion-
tano Fuente. Causa una modi-
flea del percorso (difficolta di 
transito nei centro di Bolza
no) scompare dalla cartina il 
Passo di Costalunga, e abbia-

A Udine ed in TV (ore 18) 

Oggi la « Under 23» 
contro gli svedesi 

Va europeo » dei medi a l francese 

Bouttier nettamente 
ai punti su Dunn 

PARIGI. 10. — Lc previsioni 
V sono purtroppo awerate: 
Jean Claude Bouttier. nuovo 
idolo di Francia c il nuovo cam-
pione europeo dei mcdi. e da 
stasera lo sfidante ufficiale di 
Carlos Monzon. che della catego-
ria e Tindiscusso re. Carlo Du-
ran battuto ai punti sulla di-
stanza delle 15 riprese non ce 
l'ha fatta. Atterrato due volte 
nei corso di una terza quanto 
drammatica ripresa. ha dovuto 
far ricorso a tutta la sua forza 
d'animo ed alia sua lucidita. 
per evitare di finire il match 

Kma delle quindici riprese. La. 
presa gia difficile gli 6 riu-

tcita e Carlo Duran e sceso rial 
ring della RoTand Garros acco-

munato dall'applauso delle mi-

gliaia di spettatori prescnti. Per 
Duran un congedo che se non 
e certo quello voluto. lo confer
ma campione anche nella scon-
fitta. 

Bouttier ha vinto ai punti, do
po aver atterrato per la terza 
volta il pugile italo-argentino 
nei corso della dodicesima ri
presa. 

Un'incontro in fondo segnato 
e che consacra campione un 
pugile apparso quanto mai in-
tatto nei fisico, mobile e dotato 
di un potentis»imo gancio che 
merita la chance mondiale. - -

L'incortro iniziato al ritmo 
della cautela, con un Duran 
quanto mai mobire, si k risolto 
purtroppo gia al terzo round. 
centrato da un potente gancio 

sinistro di Bouttier, Duran e an-
dato al tappeto. E' stato contato 
fino ad otto e si e rialzato. Ma 
schoccato ancora dai tremendo 
pugno che lo aveva centrato in 
picno merrto, e colpito da una 
lunga serie e crollato ai piedi 
di Bouttier. In quel momento 
nessuno avrebbe scommesso un 
solo franco per questo testardo 
campione. 

Troppo vivo era il ricordo di 
Montecarlo. Per sperare in ri-
scosse miracolose, ma Duran 
ha compiuto il miracolo di ter-
minare il combattimento in pie
di. Duran si e aggiudicato sol-
tanto una delle quindici riprese. 
Tre sono risultatc pari mentre 
le altre sono andate alio sfi
dante. 

Dal nostro corrispondente 
UDINE, 9 

Vigilia all'insegna dell'in-
certezza a Udine in attesa 
dell'incontro di domani tra 
le rappresentative Under 23 
di Italia e di Svezia che si 
giochera alle ore 18 alio sta
dio Moretti e che verra tele-
trasmesso in TV in diretta. 
Nessuna preoccupazione per 
le condizioni di salute e di for
ma degli atleti, che al momen
to sono ottime. 

C e invece molta apprensio
ne per la situazione atmosfe-
rica in quanto puntualmente, 
da alcuni giomi a questa par
te, nei tardo pomeriggio, vio
lent! temporal! si abbattono 
sulla citta allagando natural-
mente anche il terreno di gio
co e se cio dovesse verificarsi 
anche domani. 1'atteso spetta-
colo potrebbe mancare. 

Sono stati gia venduti circa 
25.00 biglietti d'ingresso, per 
cui c certo il tutto esaurito a 
sottolineare il grande interes-
se degli sportivi italiani in ge-
nere perche sono in campo le 
maggiori promesse azzurre 

Gli azzurrabili. nei quattro 
giomi di permanenza in Friu-
Ii, si sono sottoposti a un buon 
lavoro ginnico-atletico e sono 
praticamente pronti al con-
fronto con gli svedesi. Bearzot 
non ha ancora reso nota la 
formazione che schierera al-
Finizio. dice che e preferibile 
non fare nomi finchl non sono 
state accertate pienamente le 
condizioni di forma dei singo-
li, ma soprattulto lo guida 
una preoccupazione di carat-
tere psicologico, poiche annun-
ciando con tanto anticipo l*e-
lenco dei prescelti non fareb-
be un buon servizio agli esclu-
si. tra cui inevitabilmente ci 
saranno atleti di primo piano. 

Sembra comunque probabtle 
che gli azzurri partiranno co-
si Bordon, Sabbadini, Fede
le; Esposito. Bet, Santarini, 
Massa. Capello. Anastasi, Sa-
la, Bettega. -

Anche 1' allenatore Gu-
stavsson ha pronta la sua 
squadra. che verra cos! schie-
rata: 

1 Uppling, 2 Biorn An 
dersson. 3 Nardenberg, 4 tap
per, 5 Roland - Andersson, 6 
Roy Andersson. 7 Ohlsson, 8 
Linderhot, 9 Gustavsson, 10 
Siostron 11 Wendt, Portiere 
di riserva Olsson, 13 Berggren. 
vssonO 

Rino Maddalozzo 

Amichevole di lusso 

NAP0U - LAZI0 
stasera al S. Paolo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 9 

Alio stadio San Paolo alle 
ore 18. di domani sera, si in-
conlreranno In una partita ami
chevole. il Napoli e la Lazio. 
Sara una passerella per parec-
chl gi oca tori giovani che an
cora non hanno avuto modo di 
mettersi in luce, per un moti
ve o per 1'altro. II Napoli. ad 
esempio, presentera quasi cer-
tamente Cattaneo che da quan-
do e passato in maglia azzurra 
non ha avuto un attimo di 
tregua dagli attacchi proditon 
della sfortuna. 

Altri giovani. probabilmente. 
saranno presentati al pubblico. 
qualora ChiappcIIa lo riterra 
opportuno. perch^ d chiaro che 
la partita gli servira anche 
per mettere a punto la forma
zione che dovra mandare in 
campo domenica contro il To
rino per la partita di Coppa Ita
lia: una partita delicata per il 
Napoli che deve vincerla a tut
ti i cost! se ci tiene — come 

De Mortino: 
Lazio in finale 

CATANZARO: Caiatza; Celi«, 
Maviglia; Lo Giudice, Barito, 
Bariwri; Maida, Barone, Carbo-
ne (dai SO" Merenda), Rondi-
nclli, Valcnte. 

LAZIO: Fiorucci; Carratonl, 
Barbieri; Papi, PerroHi (dai 71' 
Vifangeli), Carolctta; Mariofti, 
Nanni (dai AT Ferieli), Vulpia-
ni, Magherini, Forti. 12. Marsili. 

ARBITRO: Manfrin di Ales
sandria. 

MARCATORI: nei primo tem
po al H ' Papi, al 35' Magherini, 
al 3T Carolctta, al 45' MarieHi; 
nella ripresa al I t * Magherini, 
a! 31' e al 34' Mariorh*. 

Sfruttando II meuo passo fal
sa del capalisla Foggia, che ha 
partggialo 1-1 a Cagliari, la De 
Martin* dalla Lazia ha gswda-
gnato le final! battendo ier i 
pomeriggio, al Flamlnia, II mal-
capltato Catania ro che ha ln-
cassato 7 rati. Can quest* v i t -
taria i «dem» Mancaamrri 
hann* raggiimto in vatta alia 
classifica II Faggia cha, per* 
par la diffartnta rati, a state 
costratte a cadara II paslo della 
flnalissima al ' ragaixl dl Lo-
vatl. 

ci tiene — alia conquista della 
Coppa per rientrare nei giro 
internazionale. 

Per la Lazio la partita ha un 
altro scopo; permettere a Mae-
strelli, il nuovo allenatore. di 
renders! conto della forza che 
a disposizione. dl visionare i 
vari Nanni. Tomy. Andreuzza. 
Chinellato. Legnaro. e fors'an-
che di renders! conto dell'attua-
le efficienza di altri giocaton 
piu anziani nonche per pre pa-
rarsi all'incontro di sabato con 
il Lugano per la Coppa delle 
Alpi. 

Anche la Lazio. difatti. an-
nunzia una formazione per il 
primo tempo, che dovrebbe es
sere questa: Di Vincenzo. Fac-
co, Legnaro; Governato. Polen-
tes, Wilson: Manservisi. Nanni. 
Chinaglia, Mazzola. Fortunato. 
che nella ripresa sara ritocca-
ta. appunto. con Sul faro. Mar
chess Chinellato. Andreuzza. 
Morrone, Dolso e Tomy. 

11 Napoli si presentera con 
Trevisan, Monticolo. Ripari; 
Vianello. Panzanato. Bianchi. 
Cattaneo. Improta. UmiJe, Alta-
finL Abbondanza. nei primo 
tempo. Nella ripresa potrebbe-
ro entrare in campo Bonaldi, 
Berardi e Nardin. 

Motivo di richJamo per que
sta partita, per i napoletani, 
6 la presenza di Chinaglia. Or
mai tutti sanno che il Napoli si 
6 interessato — e fu quasi sul 
punto di chiudere la trattativa 
restate scorsa. se non ci fosse 
stato un repentino voltafaccia 
ali'ultim'ora — e si interessa 
tuttora al giocatore. E tutti 
sanno pure, perche Chinaglia 
non ne ha mai fatto mistero. 
che verrebbe a Napoli anche 
a plcdi. 

Conosce 1'ambiente. ha la mo-
ghe napoletana. ha i suoi aml-
ci a Napoli. D'altra parte la 
sua permanenza a Roma, in 
questa stagione. non e stata 
certamente tranquilla. Ma Mae-
strelli ha proweduto subito. av-
vedutamente a sgomberare il 
campo dalle ombre del passato. 
chiedendo al giocatore se gli 
sarebbe dispiaciuto dl essere 
r1confermato.„ Giorgione e un 
bravo ragazzo: non ha saputo 
certamente dire di no. 

Sembra cost svanlre I'ultima 
proposta del Napoli: che Gior
gione venga dato in prestito 
in camblo dl Abbondanza, Uml-
le e Macchl (che U Napoli ot-
terrebbe dalla Florentina). 
sempre in prestito, piu cento 
milioni. E* chiaro pero che se 
i cento mlllonl dlventassero dl 
piu, allora Chinaglia potrebbe 
veramente trasferlrsi a Napoli. 

Michole Muro 

mo cosl un lungo pezzo di 
strada scorrevole. una velocis 
sima picchiata che non dice 
niente, proprio mente, sicche 
l'occhio spazia sul panorama 
che a Caldaro e un solo vi-
gneto. Poi, il Passo della Men-
dola. 

II Passo della Mendola (una 
salita rispettablle, specie nei-
I'ultima parte) 6 una delusio 
ne. Vengono su in un fazzo-
letto, lenti come lumache: sot
to lo stnscione e primo Motta 
su Tosello, Fuente e compa-
gnia. Piove; glu verso Romal-
lo sul fondo bagnato ruzzola 
no Guerra e Di Caterina, e 
mentre Guerra riprende. Di 
Caterina finisce sull'autoambu-
lanza per lieve trauma era-
nico Appunto nei pericolo. 
allungano e rischiano Urbani, 
Paolini. Gimondi, Zubero. Go
sta Pettersson, Van Springel, 
Giuliani e Farisato. imitati da 
Tumellero e Bassini, da Gal 
dos, Wagtmans, Colombo. Ca-
valcanti. Aldo Moser e Polido-
ri, sedici element! che a Ca-
gno precedono di 40" Motta, 
Laghi. Panlzza e di 1'10" il 
gruppo. 

Montagne coperte da nuvole 
bianche. Paolini vorrebbe squa-
gliarsela. ma Gimondi e Gosta 
glielo impediscono. S'aggancia 
il quartetto di Motta. recupe-
ra una pattuglia comprenden-
te Vianelli e Schiavon, e nei 
frattempo scappa Polidori cui 
danno la caccia Wagtmans, 
Lopez Carril e Farisato. Quat
tro uomini al comando con 
due minuti abbondanti quan-
do mancano trenta chllome-
tri, e intanto incrocla i ferri 
Van Springel, lotta Gimondi. 
ma non si lascia sorprendere 
Gosta Pettersson. E vediamo 
cosa succede nell'ultima ar-
rampicata. 

L'ultima arrampicata e 11 
Tonale. Battagliano Wagtmans 
e Farisato, in cima la spun-
ta il veneto per 15". e a 4'10" 
si vedono Polidori e Lopez 
Carril con l'avanguardia del 
gruppo a ridosso. Vertiginoso 
tuffo su Ponte di Legno. Fo-
ra Wagtmans, fora Gosta Pet
tersson, e si scatena Van 
Springel. Finale piuttosto 
drammatico, curve a gomito, 
Farisato che finisce contro 
le balle di paglia ma si rad-
drizza, Gosta che scende col 
cuore in gola, e per6 lo sve
dese ha progredito parecchio 
rispetto lo scorso anno e sca-
valca concorrenti su concor-
renti. 

Lino Farisato 6 vincitore: 
a 13" Wagtmans, a 3*39" Gi
mondi, quindi Van Springel, 
Colombo e Motta a 3'40". II 
ritardo di Gosta e di 3'59". 
«Hanno seminato l'asfalto di 
chiodi: una strage di foratu-
re», informa Cribiori. Male, 
molto male, o meglio non d 
con simili comportamenti che 
si protesta contro un Giro 
balordo. disgraziato. falsato da 
deprecabili vicende. E stop, 
poiche il libro della corsa an-
nuncia I'ultima giornata. Do
mani calera la tela con una 
doppia fatica: al mattino la 
Ponte di Legno Lainate in li
nea (185 chilometri, un trac-
ciato che strizza l'occhio a 
Basso e Sercu) e nei pome
riggio la cronometro di 20 chi
lometri da Lainate al Vigorelli 
di Milano. e pertanto Gosta 
Pettersson pud concludere in 
bellezza, con un meritato ev-
viva per il suo trionfo 

g. s. 

L'ordine d'arrivo 
1) Lino Farisato (Ferretti), 

km. 172 in ore 5,irS4", alia me
dia di fcm/h 33,112; 2) Wagt
mans a 13"; 3) Gimondi a ?3f"; 
4> Van Springel a T 4 T ' ; 5) Co-
lombo a TH"; i ) Motta s.t.; 7) 
Maggioni a rW; • ) Zubero a 
r 5 1 " ; 9) Galdos a *&'; I I ) 
Boifava a 755"; 11) Mori Fran
co a r s t " ; 12) Gosta Pettersson 
a 4'W". 

La classifica generate 
1) Pettersson G„ in 93 

ore 22'; 2) Colombo a 1* e 
15": 3) Van Springel a 1* 
e 42"; 4) Galdos a 3*19": 
5) Schiavon a 5'41"; 6) Via
nelli a 535"; 7) Gimondi a 
TO6"; 8) Honbrechts a Te 
51"; 9) Panizza a 11*33"; 10) 
Paolini a 12*59"; 11) Caval-
canti a 13*16*-; 12) Lopez-
Carril a 18'13"; 13) Farisa
to a 18*35"; 14) MagKioni a 
2019"; 15) Giuliani a 20' e 
40"; 16) Wajrtmans a 24' e 
45": 17) Moser Aldo a 25* 
e 36"; 18) Polidori a 30*31"; 
19) Zubero a 35'45"; 20) 
MotU a 40*02". 

Gran Premio 
della Montagna 

1) Fuente p. 3M; 2) Vianelli 
271; 3) Mori Prime 1M; 4) Fa
risato 179; 5) Lepez Carril 141; 
t ) Gandarias 111; 7) Polidori 
1M; • ) Pelonl Selvlne N ; 9) Gi
mondi a Test I la 71. 

Un giorno di gloria 
per un bravo gregario 
Dal nostro inviato 

PONTE DI LEGNO. 9. 
, Un sticcesso. il gregario Lino 
Farisato l'ha sognato, sofferto 
e ottenuto E' la seconda a/-
fermazione della sua camera 
professiomstica dopo la tap 
pa di Vittorio Veneto (19H8) 
quando era agli ordtni di Eddy 
Merckx Adesso, il vicentino e 
alle dipendenze di Gosta Pet 
terson, veste con onore la ma
glia della Ferretti, era gtunto 
secondo ad Orvieto e a Pian 
Del Falco, battuto da due spa-
gnoli (Perurenu e Fuente), & 
stato il principale collabora
tor del suo capitano, occupa 
(tenuto conto del suo ruolo) 
una bella posizione tn classifi
ca, e vedete un po' se non gli 
spettava un giorno di gloria. 

II suo capitano (Gosta) ha 
passato un brutto momento. 
Aveva ripetutamente stttito 
Van Springel, ma superato il 
Passo del Tonale, una specie 
di finestra su Ponte di Le
gno, lo svedese ha dovuto met
tere piede a terra, cambiare bi-
cicletta, e Van Springel ha pre-
muto il grilletto insieme a 
Colombo e Gimondi nella di
scesa a picco. Alfredo Martini 
deve aver tremato, il suo cuore 
deve aver battuto forte forte, 
e comunque Gosta si e salvato 
cedendo solo 19" at due mag
giori rivali, al bravissimo e fin 
troppo umile Colombo e al pe-
ricoloso Van Springel. Stasera, 
alia vigilia della chiusura. Go 
sta anttcipa Colombo di V15" e 
Van Springel di 1'42": non sono 
vantaggi grgossi, ma domam 
torneremo in pianura, sul ter
reno dove lo svedese & fortissi
mo e quindi ben difficilmente 
registreremo novita. 

a Gosta Pettersson mi ricor-
da Valetti per la sua costanza, 
la sua regolarita. la sua resi-
stenza », ci ha detto Gino Bar-
tali. Gia, Gosta non sari un ci-
clista brillante, un atleta da 
imprese altisonanti, e tuttavia 
alia distanza egli ha imposto 
passo e ritmo, doe un rendi-
mento che via via lo ha por-
tato alia ribalta. E non dimen-
tichiamo i progressi dello sve
dese trentenne che nei 1969 era 
ancora dilettante, che nella sta
gione d'apprendistato i giunto 
sesto nei Giro, terzo nei Tour 
e che e vicino, vicinissimo ad 
entrare nei libro d'oro del S4« 

Giro d'ltalia. 
Gosta 6 un uomo semplice, 

un anlidivo. Persone maleduca-

te fa dir poco) lo hanno col
pito con lancio di uova, a 
quante parolacce, quanti tnsul-
ti a Gimondi! E' stato un Giro 
terribilmente fiacco. il ctcltsmo 
ha un piede nella fossa, ma 
cosa e'entra Pettersson? e Gi
mondi e forse colpevole di aver 
rialzato un pochino le sue quo-
tazioni? 

Gino Sala 

Lievore posilivo 
all'anlidoping 
Motta rinuncia 

al Tour de France 
PONTE Dl LEGNO, 9. 

(G.S.). Secondo caso di do
ping al Giro d' l tal ia. Dopo Mol
ta, le analisi e le controanalisi 
dei prelievl esamina'i dall ' istl-
tuto di medicina sporliva dl 
Roma, annunclano la c posltl-
v i ta» di Lucillo Lievore nella 
lappa BIbione-Lubiana. Lievore 
(prima infrazione) vtene pena-
lizzato di 10* e multato dl 150 
mila l i re. 

Gianni Motta ha ufficialmen-
te richiesfo ai dirigenti della 
«Salvaranl> dl essere esenta-
to dai Tour de France. In re-
lazione a questa sorprendenle 
decislone adottala da Molta, la 
c Salvarani > conta dl trovare 
in Felice Gimondi I'ldeale so-
stltulo del t campione assente. 

Centauro muore 
al Tourist Trophy 

DOUGLAS. <J 
II centauro inglec Brian 

Finch, dl 24 anni, e rimastu uc-
clso per un incidente con la 
sua Suzuki appena dopo la par-
tenza della classe 500 riservata 
alle macchine di scrie al Tourist 
Trophy. 

Finch, mrccanico di Denton 
nei Lancashire, ha shagli.tto 
una curva perdendo il controllo 
delta motocicletta che e andatst 
fuori pista urtando violentr-
mente un caseggiato. Tre spet
tatori sono rimasti leggermenle 
feritl. Lo scorso anno Finch, 
che era sposato con un lijrllo. 
si era classificato settimo liella 
pro*a. 

Dal «G|R0» la curiosita del giorno 

CENTRO aRREDAMENTO M0BILI 

Comm ADRIANO 

Ufflel ed esposltlone: 10035 LISSONE 

Vlale Mart ir l della Libert*, 103 • Telefono 039/41133 

ESPUSIZIONE VLSIBtLE ANCHfc NEI GIORNI PESTIV1 

LA MODESTIA 
DEL TOSCANO RAVAGLI 

PONTE DI LEGNO. 9 
Silano Ravagli, un tosca-

no al suo primo giro d'ltalia, 
ha la sua ambizlone. un'am-
bizione modesta, che gli fa 
onore perche ha capito di non 
potersi illudere, che nei clcli-

smo non esistono strade di 
mezzo: essere campioni, op-
pure bravi gregari. «E io — 
ha detto il ragazzo della Ma-
gniflex — penso dl avere le 
doti per diventare un boon 
scudiero con una buona 
paga a. 

chihanasotifa 
DREHER 

Ogni mattina ai girini 
viene offerta 
una razione 
di miele QmBrcfifi, 
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II governo tratta con i portoghesi 
rinsediamento di coloni in Angola 

i\ 

Una delegazione italiana si trova a Luanda fin dal 14 maggio per discutere la questione - Agricoltori provenlenti 
dalla Somalia verrebbero coinvolti nello sfruttamento del territorio garantito dalla repressione militare 

Provocazione 
in Cile 

Non abbiamo altre notizie 
sulla morte dl Edmundo Pe
rez Zujovic ex ministro agll 
interni del governo Frel, diri-
gente del PDC cileno, assas-
slnato da tre sicari 1'8 giu
gno: stato di emergenza nel-
la provincla di Santiago; il 
paese Drofondamente scosso; 
Patrizio Alwyn, leader del PDC 
ha dichiarato che si tratta di 
un « crimine ingiusto e senza 
senso». > 

Certamente feroce, ma non 
insensato. Esso si inscrive nel-
la logica che i fattl succedu-
tisi in Cile dal 4 settembre 
1970, hanno rivelato con la 
spletata determinazione che 
la presiede e l'abiezione del 
fine che la promuove. 

Non si dimentichlno la cam-
pagna di terror© che l'estre-
ma destra cilena scatenb do-
po la vittoria di Unita popo
lare e, in tale quadro. i due 
fattd, diversi per gravlta, ep-
pure emblematic! entrambi 
di quella ondata parossistica. 
Una bomba In settembre se-
midistrusse il palazzo del piu 
grande monopolista cileno, 
Yarur. che fuggl in Argenti
na. Qualche giorno dopo I ter
rorist! arrestati. confessarono. 
Erano stati assoldati dallo 
stesso Yarur che intendeva at> 
tribuirne la colpa alia sini
stra. II 22 ottobre l'automo-
blle del comandante dell'eser-
cito, generale Schneider ven-
ne bloccata (con tecnica ana
logs a quella utilizzata con
tra Perez). Egli tento di di-
fendersi, ferito morl poche 
ore dopo che le due Came-
re avevano eletto Salvatore 
Allende a presidente della Re-
pubblica ratificando l'esito 
delle ume. Purono quaran-
totto ore sull'orlo della guer-
ra civile. I terrorist! cattu-
rati confessarono che nel lo-
ro disegno il rapimento dl 
Schneider avrebbe dovuto es-
sere attribuito al Movimiento 
Izquierda Revolucionaria. Se-
condo I piani, il MIR avreb
be poi preteso lo scambio del 
generale con la garanzia del-
1'elezione di Allende. II glo-
co sarebbe stato fatto. Ma 
Schneider tentb di difen-
dersi. 

La mobilitazione popolare, 
l'intelligenza politics della si
nistra, il fatto stesso che nei 
glomi immediatamente pre
cedent! fossero venute alia lu
ce le altre trame del com-
plotto. sventarono il disegno. 
I/inchiesta individub nelle 
sfere dell'aristocrazia 1 man-
danti e gli esecutor! del de-
litto (anche se piena luce non 
e stata ancora fatta Der quan-
to attiene I nessi tra la co-
sptrazione interna e le orea-
nizzazioni imrjerialistiche ope
rant! al di la dei confini) 

Dalla data di assunzione del 
poterl di Allende in avanti. 
sul Cile si e abbattuta la cam-
pagna martellante delle r*»e-
glori cahmnie mentre allln-
terno I sabotaegi alia Drodu-
rione. il terrorismo eoonomi-
co, le manovre inflazioni-
stiche e gli attentat i si sono 
succeduti in un fitto Intrec-
cio. volto a naraliz^re il pae
se e ad aprire il varco a] 
caos. H 4 aorile scnr^o nelle 
etezioni ammfnistmtive il oo-
polo cileno con il 50 3R oer 
cento dei voti a Unita OODOIB-
re — che sei mesi prima ave-
va riscv^o il 3fi ner cpnto 
dei suffr<i«d — diede la orn-
va sonante della niu l<»rt?a 
fiducia che il eovemo Allen
de aveva saouto r"adaen'»Te 
con In ferme77a nella real'z-
zazione del sun irosramma 
e con la sua limnida isuira 
Tione unitaria. stmncando co
sl • le manovre del nemioo. 
Suoerato lo smarrimenfo. 
questi e rinart'tn rjAU'eecala-
tton criminole Oitnlch«> Rinrno 
fa una carabin'ere e stato 
ucciso p sul suo coroo sono 
stati lascintj vnlantini di ima 
• Vanguardia Poptilar Organi-

zada ». I delinquentl sono gia 
stati individuati nella feccla 
al servizio dell'estrema de
stra. 

Ora e stata la volta deli'ex 
ministro Perez. Quali che sia-
no i travestimenti che i sica
ri useranno, il delitto e un 
altro anello della catena: col-
pi re le istituzioni, colpire gli 
esponenti della destra mode-
rata, per riversarne la respon-
sabilita sulla sinistra o, in 11-
nea subordinata, per semina-
re comunque la insicurezza, 
scuotere la fiduola che Uni
ta popolare sta estendendo 
nella popolazione e spezzare 
cosl la tensione delle masse 
che sotto la guida del gover
no Allende realizzano le note 
e profondisslme riforme, na-
zionallzzazloni, trasformazioni 
strutturali. Per tentare l'av-
venture, in una parola, pri
ma che sia troppo tardi. Men
tre la partecipazione al lutto 
che ha colpito la famlglia 
dell*ucciso e il suo parti to si 
leva senza riserve. vi fe da au-
gurarsl che il PDC sappia 
rinnovare la prova che esso 
diede il 29 ottobre 1970 quan-
do dichiarb. dopo l'assasslnio 
di Schneider e l'elezlone dl 
Allende: « ...Se la DC non aves-
se assunto tale atteggiamen-
to. gli element! fanatizzati che 
non hanno esitato nemmeno 
dinanzi al delitto, avrebbero 
visto aprirsi le possibilita di 
creare il caos e rovesclare 11 
regime democratico. mentre 
il paese avrebbe vissuto mo-
menti di disordine Indescri-
vibile. In tali condlzionl 11 
Consiglio Nazionale e ferma-
mente convinto ...che la DC 
ha saputo prestare un rile-
vante servizio alia nazione, 
senz'altro uroposito che ren-
dere possibile la soprawiven-
za dei valor! etici e demo
cratic! per la cui difesa lot-
teremo oermanentemente as-
sieme alia grande mag^ioran-
za del popolo cileno... n. 

Se invece fosse diverso. nel-
l'attuale congiuntura. Tatteg-
giamento del PDC rimane co-
munaue evidente che snetta 
al nroletariato e alle masse 
cilene. al loro governo e a! 
loro nartiti di risoondere nel-
l'unita e oer 1'unita al nuovo 
colpo del nemlco. difenden-
do la lesallta ed estendendo 
la coscienza che 1 suoi con-
tenuti vanno mutati. perche 
la vita stessa sta dimostran-
do la necessita che alia vio-
lenza controrivolu7innaria s! 
ooponea la forza dello stato 
di diritto popolare. rivolu-
zlnriarlo 

E* venuta un'altra prova: 
stolti ! discorsi serondo I qua
li in Cile il riformUmo omti-
tuirebbe la tiiu erave m'nac-
oia per Unita nonolare E co
me anoare fondata raufnrri-
tica che 1 giovani del MIR 
si fecero dopo le elezioni del 
4 settembre ner il loro ol-
tranzfsmo. tuttora in«nioen»to 
in ima esigua frazione del 
Movimento Altrettanto in-
fondato risulta l'attegeiamen-
to di quant! gia assumono 
la veste censoria oer critica-
re Unite popolare. non ab-
bastanza volta a « radiralizza-
re la situazione », dimentican-
do cosl che la vera e p'ii 
grande minacria sovrastante 
il Cile e quella delta nrovo-
cazione in ogni sua forma. 

La coalizione imperiatista-
oligarchica e tanto crudele 
quanto insidiosa- Unita oooo-
lare la sta combat tendo nel
la realistica valutazione dei 
rapport! tra le forze in cam-
po. ma nella dife«a e per la 
attuazione intran^'eente delle 
ragloni stesse della sua vit
toria Ci sembra che su que-
sto terreno possa venire r!-
solto il nuovo drammatico 
nodo stretto in Cile da! de-
tentori del potere. che certo 
non si rawegnano. 

Renaffo Sandri 
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LIBRERIA B DISCOTBCA RINASCITA 

2 VU Bottcghe CHcure 12 Roma 

# Tutti i libri e i dtKhi iuliani ed eucri 

L'annuncio dell'ANSA, In 
un dispaccio da Lisbona, se
rondo il quale il deputato 
democristiano Di Falco e 
un'altra personality italiana si 
recheranno oggi e giovedl nel-
l'Angola e nel Mozambico, 
con l'obbiettivo ' ufficiale di 
assicurare l'inserimento dei 
due territorl coloniali porto
ghesi nel ciclo delle manife-
nali, ha suscitato vivaci com-
stazioni fieristiche internazio-
menti negli ambienti africani, 
nei quali si dichiara che la 
missione ha finalita anche piu 
gravi di quelle messe avanti a 
sua giustificazione. 

II corrispondente romano 
dell'agenzia di informazioni 
dello Zambia scrive che « un 
vecchio sogno dell'epoca di 
Musso'ini — quello di inse-
diare immigranti italiani nel-
l'Angola — e tomato in vita 
ed e in corso di realizza-
zione ». 

« Cib che l'ANSA non dice 
— scrive tra l'altro il giorna-
lista — e invece chiaramente 
annunciato dal quotidiano an-
golano O Commercio, il qua
le rivela che un'altra dele
gazione italiana e gia in An
gola dal 14 maggio scorso 
per studiare sul posto le 
possibilita di incrementare la 
importazlone di banane in Ita
lia e per trattare l'eventuale 
trasferimento in Angola di un 
certo numero di agricoltori 
italiani resident! in Somalia 
che, a causa dell'attuale regi-' 
me. saranno costrettl ad ab-
bandonare il paese ». 

Secondo le informazioni 
del quotidiano angolano, che 
saranno citate nel prossimo 
numero dell'ffconomic and 
political press survey of Por
tuguese colonies, pubblicato a 
Roma a cura dell'Ufficio in
formazioni dello Zambia per 
l'Europa occidentale, la dele
gazione italiana e composta 
dal dottor Silvano Fantoni, 
capomissione e amministrato-
re della « Societa mercantile 
oltremare», da Pier Gugliel-
mo Cerri, un ingegnere agrl-
colo, da Giovanni Doglianl, 
tecnico del trasporti, da Gio
vanni Copasso, produttore di 
banane della Somalia, e dal 
dottor Alvaro Mesquitela, di-
rettore del Centro informa
zioni portoghese a Roma. La 
« Societa mercantile oltrema
re » tratta il trenta per cento 
delle esportazioni angolane 
verso l'ltalia, e acquista circa 
centomila tonnellate di bana
ne. I piani attuali prevedono 
un incremento di tali impor-
tazioni e, in relazione con 
esse, un aumento della produ-
zione di banane della colonia, 
con l'aiuto di immigranti ita
liani che non possono piu ri-
siedere in Somalia. 

La gravity di queste notizie 
e comprovata dal fatto che, 
riferisce sempre il quotidiano 
coloniale portoghese, oil go
verno di Lisbona ed II mini-
stero degll Ester! e delle Pro
vince d'oltremare (ovvero del
le colonie) non hanno posto 
alcun ostacolo alio stanzia-
mento di gruppl dl clttadin! 
italiani n nella colonia ango-
lana. 

Le autorita Italiane non pos
sono essere all'oscuro di que-
sta manovra di chiara marca 
neo-colonialista, la cui con-
seguenza e chiaramente quel
la di perpetuare e rafforzare 
l'occupazione militare porto
ghese in Africa; esse non de-
vono pero permettere che la-
voratori italiani siano resl 
compile!, anche se involonta-
riamente, degli aguzzini del 
regime dl Lisbona contro il 
popolo dell'Angola e contro 
la sua lotta per l'indipenden-
za e la liberta. 

Colplte sette v province di frohtiera 

Colera: Fepidemia 
ora si e t TK - < 

anche nel Pakistan 
La situazione c ontinua' a peggiorare 
Le autorita sanitarie indiane ostenta-

no tuttavia un ceilo ottimismo 

Intellettuali 
portoghesi 

per lo liberta 
d'espressione 

LISBONA, 9 
Centotrentadue giomalisti, 

scrittori, professori, awocati, 
saggisti ed editori portoghesi 
hanno formato una «Com-
missione nazionale per la di
fesa della liberta d'espressio
ne*. Lo annuncia un manife
sto fatto pervenire per posta 
a diversi organismi. 

Nel manifesto, la c Com-
missione* dichiara di voler 
provocare «una presa di co
scienza pubblica dinanzi al 
problema dell'espressione del 
pensiero, la cui soppressione, 
in atto da quaranta anni, mi-
naccia di protrarsi, se non di 
aggravarsi, in seguito al pro-
getto di legge sulla stampa 
che deve essere prossimamen-
te esaminato dall*Assemblea 
nazionale ». 

La m Commissione » collega 
11 progetto, mirante a «per
petuare la censura e la re
pressione, piuttosto che ad 
assicurare la liberta dl stam
pa », all'acquisto recente di 
quotidiani e stazioni radio da 
parte di cpotenti gruppi eco-
nomici». L'insieme dovreb-
be condurre a «un prolunga-
mento della censura ufficia
le, appoggiata ormai da una 
censura interna esercitata dai 
proprietari degli organ! di in-
formazione ». 

Tra i firmatari del manife 
sto sono l'awocato Salgado 
Zenha, oppositore del regime, 
Malgahaes Godinho, uno dei 
leaders socialist! portoghesi, 
il drammaturgo Bernardo 
Santareno e Lindley Cintra, 
professore universltarlo. 

CALCUTTA — II ministro della sanita del Bengala occidentale, Sainal Abedln, ha dichiarato ieri che I'epidemia di colera ha 
colpito anche sette province di confine del Pakistan oriental e e che la situazione In India e ancora molto grave. Tuttavia 
si e mostrato ottimista sulla possibilita di porre sotto controllo I'epidemia entro breve tempo. Continuano intanto a giungere 
a Nuova Delhi i soccorsi inviati dalla Croce Rossa e dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi. Flno ad 
ora sono stati raccolti aiuti per trentadue milioni di dollar!. , 

Dopo la sconfitfa di Snoul i fantocci gettano alio sbaraglio le loro unita piu agguerrife 

CAMBOGIA: VIOLENTISCONTRI 
NEI PRESS! Dl PHNOM PENH 

Le truppe di Lon Nol sono state circondate e isolate dalle loro retrovie - Liquidato a 
Saigon il comandante della divisione battuta a Snoul - Aspri scontri anche nel sud Vietnam 

Duro giudizio del quotidiano londinese 

«Times»: «II PSDI 
e un cane da guardia 

anti-comunista» 
Le delusloni di grandezza e il fallimento politico 
Si tratta di un partito ormai collocato «. . . ben 

dentro il campo conservatore » 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 9. 

Le delusion! di grandezza 
si accompagnano all'effettivo 
fallimento politico: questa e 
la sostanza del giudizio che 11 
Times oggi da del PSDI in 
una inchiesta sulla socialde-
mocrazia europea le cui pun-
tate successive verranno pub-
blicate nei prossimi giorni. A 
prima vista — scrive il cor
rispondente da Roma del gior-
nale londinese — le cose non 
sembrano andare troppo male 
per i socialdemocratici italia
ni: il fondatore del partito 
e capo dello Stato. da due de-
cenni fanno parte di governi 
conservatori. sono anticomu-
nisti ma Iaici senza essere 
decisamente anticlericali. SI 
sono sistemati. ma si tratta 
di una apparenza ingannevo-
le: a II sogno del presiden
te Saragat era quello di da
re all'Italia un partito demo
cratico di massa, sulla sini
stra, per offrire una alterna-
tiva alia ininterrotta leader
ship politica italiana». 

«Ma i socialdemocratici osti-
natamente nmangono il parti
to che meno di tutti avvici-
na !1 proprio sogno alia real-
ta». La ragione e semplice: 
l'elettorato si rifluta sempre 
di votare per loro. In real-
ta — continua il Times elen-
candone le ragionl — non han
no saputo e non possono tro-
vare spazio politico in Italia. 
< Sono il prodotto di una divi
sione. I socialdemocratici di-
vennero un partito separato 
nel 1947 perche Saragat non 
poteva accettare il rapporto 
sempre piu stretto fra la 
leadership social ista e i co-
munisti. La situazione Inter-
nazionaie e anche quella in
terna Imponevano una scelta. 
Saragat condusse ! suoi ami-
ci fuori del partito e al dl-
chlaxd a favore della allean-

za occidentale contro il co-
munismo. 

«II nocciolo della questione 
— sottolinea il Times — e 
che gli italiani erano sotto 
pressione perche si schieras-
sero a ovest... e il gruppo di 
Saragat venne portato a spin-
gere il suo anticomunismo 
ben dentro il campo conser
vatore*. Poi venne la riuni-
ficazione socialista nel '66 e 
dopo due anni la nuova rot 
tura. 

«Probabilmente la piu re
cente esperienza di stare di 
nuovo spal la a spalla coi so
cialist! ha contnbuito a ina 
sprire il carattere socialdemo-
cratico.- e cost sono essi che 
si sono assunti il compito di 
fare da sentinella e di denun 
ciare ogni accenno di slitta 
mento a sinistra. Questo at-
teggiamento da cane da guar
dia anticomunista in seno al 
1'attuaie coalizione govemati-
va — afferma il Times — 
ha poco o niente a che vedere 
con una reale visione di de-
mocrazia sociale 
«L'ironia e che il rapido svi-

luppo sociale dell'Italia va 
sempre di piu dimostrando la 
necessita di piu vigorose for-
ze socialiste e democratiche... 
molto di quello che i sindaca-
ti stanno cercando di imporre 
al governo e in verita un cer
to sviluppo democratico socia
le. Ma 11 PSDI da ben pochi 
segm di voler rendersi inter-
prete di questo movimento, 
tanto e vero che i suoi ele
ment! piu reazionari sembra
no essere tuttora preda della 
borghesia per il rafforzamen-
to del potere presidenziale e 
per sbarrare il passo al sin 
dacatl piuttosto che per qua-
lunque obbiettivo che potreb-
be essere Identlflcato come so
cialista ». 

Antonio Bronda 

SAIGON, 9 
Violent! combattimenti so

no in corso in Cambogia nel
la zona paludosa che si sten-
de, ad oriente del fiume Me
kong, a 20 chilometri da 
Phnom Penh, la capitale. Le 
forze del Fronte unito nazio
nale (Punk) hanno attaccato 
le posizioni dell'esercito fan-
toccio con i cannoni, i mor
tal ed i lanciarazzi, mentre 
subito dopo si accendevano 
violent! corpo a corpo che im-
pedivano all'aviazione ameri-
cana, presentatasi in forze nel 
cielo della zona, di interve-
nire. 

La zona in questione e quel
la di Vihear Sour. Qui alia fi
ne di maggio, subito dopo che 
il corpo di spedizione di Sai
gon era stato costretto a 
sgomberare piu ad oriente la 
zona di Snoul, i fantocci di 
Phnom Penh avevano fatto af-
fluire forti unita di truppe 
scelte. Si trattava dei reparti 
di cambogiani che gia da anni 
gli americani andavano adde-
strando nel Vietnam del sud 
in previsione di un attacco al
ia Cambogia. Sono le truppe 
piu agguerrite di cui Phnom 
Penh disponga. le meglio ad 
destrate e le pi \ pesantemen 
te equipaggiate. 

Dopo aver inviato queste 
truppe nella zona, Phnom 
Penh non dava piu alcuna no 
tizia sullo sviluppo degli av 
venimenti. In realta le trap 
pe speciali erano state circon 
date ed isolate dalle loro re 
trovie, dalle forze di liberazio 
ne. I combattimenti sono con 
tinuati. ma la censura non ha 
lasciato passare alcuna notizia 
fino a quando. vista la violen 
za dell'attacco di oggi. non e 
stato piu possibile tenere na-
scosta la cosa 

Una sconfitta dei fantocci in 
questa zona, secondo fonti 
americane. metterebbe in pe 
ricolo la stessa Phnom Penh. 

La recente sconfitta di Snoul 
ha aperto invece una ensi nei 
comandi dei fantocci sud viet 
namiti Come si prevedeva. il 
comandante delle forze che 
sono state messe in rotta al
ia fine di maggio dalle forze 
di hberazione cambogiane e 
che hanno dovuto abbandona-
re sia la grande piantagione 
che la citta di Snoul. subendo 
gravissime perdite di uomini 
e material!, e stato oggi desti-
tuito. Si tratta del generale 
Nguyen Van Hieu. comandan
te della quinta divisione, che 
6 stata posta ora sotto il co 
mando del colonnello Le Van 
Hung, altualmente capo della 
provincia di Phnog Dinh. nel 
delta del Mekong. 

Altri combatn mentt. oltre 
che in altre zone della Cambo
gia, si sono avuti nel Viet
nam del sud, sia a sud di Sat 
gon nella zona del delta, che 
negli altiplani central! e nel 
le provincie settentrtonali. In 
partlcolare le forze di libe 
razione hanno bombardato la 
abase numero 5» delle forze 
speciali di Saigon, sugli alti
plani, ch« * circondata. 

Colonia 

Console 
italiano 

chiama lo 
polizia 

contro gli 
emigrati 

COLONIA, 9. 
Un gruppo di lavoratori ita

liani, emigrati nella Germania 
federale, e stato duramente 
attaccato ieri da agent! di po
lizia ali'interno del consolato 
italiano a Colonia e su richie-
sta del console stesso. Quest! 
i fatti. Oltre cento emigrati, 
per la maggior parte aderenti 
alia PILEP (la Pederazione ita
liana lavoratori emigrati e fa-
miglie) si erano recati Ieri 
presso I'istituto italiano di cul-
tura di Colonia, dove si svol-
geva un'assembiea straordina-
ra del locale comitate italia
no di assistenza (COASIT). La 
iniziativa dei lavoratori era 
motivata dali'esigenza di por
re sotto accusa il sistema di 
gestione del comitato da parte 
delle autorita consolari e di 
rivendicare un'urgente politi
ca di rinnovamento per farla 
ftnita con le impostazioni oc
casional! e paternal istiche. 

Inoitre gli emigrati chiedeva-
no una maggior democratizza-
zione del COASIT. all*intemo 
del quale devono essere rap-
presentate solo le forze demo
cratiche. In partlcolare 1 la
voratori. mediante il loro rap-
presentanie della FILEF, ave

vano proposto che le sedute del 
Comitato divenissero pubbli-
che e che i gruppi organizza-
ti fascist! e di destra. che sono 
di scarsa consistenza, fossero 
esclusi dalla direzione del co
mitato. Il console italiano ave-
va per6 rifiutato di accogiiere 
la proposta ed anche di porta 
In discusslone. 

Oltre cento emigrati sono 
allora entrati nell'aula, men
tre il console dichlarava sciol-
ta la seduta, respmgendo nei 
contempo una delegazione che 
voleva conferire con lul e po
co dopo chiamava la polizia, 
che accorreva rapidamente 
nella sede per cacciare gli emi
grati. Solo U senso di respon-
sabilita dei lavoratori ha impe-
dito che gli incident! assumes-
sero grosse proporzionl; da 
parte della polizia invece si e 
fatto ricorso a brutalita e mal 
trattamenti. Cacciati I lavora 
tori, il console faceva prose 
guire la riunione nel corso 
della quale i membri del fan-
tomatlco COASIT decidevano 
di inoltrare denuncia contro al-
cuni emigrati. 
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internazionale 
La «buone famiglie» 
NATO e OCSE 

Nclle famiglie dei rirchi si 
tende —• per liuona eilticazio-
ne, si capisce — a evilare i 
drammi in pubblico. E se e 
quando esplodnno cio vuol di
re clie 6i tratta\a di gross! 
nodi a lungo voliilainente — 
sempre per buoua educarione 
— ignorati e che vengono alia 
luce conlro o malgrado la de-
cisione contraria di ognuno. 
E* quanto rischia di accadere 
all'intereio del niondo cosiddet-
to sviluppato. Se ne sono avuti 
due sintomi, ahhaslanza oppa-
riscenti, nel giro di una sel-
timana: a T.ishona al Consiglio 
tninislerialo dclla NATO e a 
Parigi alia riunionc dell'OCSE 
(Organizra/.ione di Cooperazio-
ne per lo Sviluppo Economi-
co). A Lisbona i rappresen-
tanti dei governi dei paesi 
menibri dclla alleanza allnnti-
ca hanno finto di acrcllare, 
felici e contenli, 1'iinposlazio-
ne americana del dialogo est-
ovest sulla sicurez/a europea 
e sulla riduzione bilanciata del-
le forze annate sul continente. 
In realla ognuno lo ha fatto 
con animus diverso e, in mag-
gioranza, con il sospello che 
ci si avvii a tin negozialo nel 
quale la parola decisiva fini-
scano con l'averla gli Stali 
Uniti da una parte e l'URSS 
dall'altra. Ma poiclic una nper-
la ribellione alia inipostazione 
americana avrebbe comporlato 
la ricbiesla, da parte degli 
Stati Uniti, di un autuento del 
contributo europeo alle spese 
militari ci si e accontentati di 
un comunicato generico che in 
sostanza rinvia le cose a tem
pi migliori. Ma verranno, que-
sti tempi migliori? Oppure tl 
dramma esplodera quando nes-
suno se lo aspetta, lacerando 
d'improvviso la cortina di a ri-
speltabilitii » — gia del reslo 
abbondantemenle logorata — 
cui i niembri della alleanza 
tengono piu che ad ogni al-
tra cosa? A 

Non diversamente sono an-
date le cose a Parigi alia riu-
nione dell'OCSE. Si dovevano 
adottare misure important! per 
tamponnre I'inflazione esporta-
ta dagli Stati Uniti nel resto 
del mondo rosiddetto svilup
pato e per facililare il com-
mercio all'interno di questa 
etessa area. Ci si e acconten
tati, invece, della creazione 
di un comitato che dovra stu-
diare questi problem! e pro-
porre, senza alcun potere de-
cisionale, le misure piu adatte. 

.5 V"-' ,mi»Ii .V 
Perche una conclusione cosi 
vaga? Perche il probleina non 
puo essere risolto nclla cornice 
della a solidarieta » occidentale 
e della egeiuonia americana. 

Uscire da una tale cornice, 
perd, e itnpresa a»sai ardua. 
E cosi si u finilo inn il rin-
viare tutto a tempi migliori. 
Ma, anclie qui: verranno que
sti tempi migliori? Tutto sla 
ad indirare die. dal punto di 
visla dei go\erni rapprescntati 
alia riunione di Parigi. \erran* 
no imere tempi peggiori. Gli 
americani hanno fatto una dia-
gnosi esalla. II mondo cosid-
detlo sUluppato si arlirola, or-
mai. in Ire poli: Slati Uniti, 
Europa occidentale, Giappoue. 
Ma il melodo di cura propo-
Mo e diibbio: aimonizzare gli 
inlerL.vsi di tutti e tre questi 
poli. Come? Su quali basi? Qui 
ci si e dixiM. e non pote\a es
sere altrimenli. Gli eurnpei e 
i giapponoi, sia purr ion sfu-
maliiro diverge, hanno accixa-
to gli americani di ri\er<;are 
sui lorn alleati le conscguen-
ze dell'iiiflarinnc negli Slati 
Uniti. I rappresonlanti di Wa
shington, al solito, bnnno ri-
sposto meltemlo avanli le spe
se enormi sopportate dall'Anic-
rica per a la difesa del mon
do libcro ». Ripartiamo que-
stc spese, hanno detlo in so
stanza, e tultn amlra per il 
meglio. In allri termini: i pae
si alleati, e non gli Stati Uni
ti, pagbiuo quel che e neces-
sario per pcrmetteip auli Stati 
Uniti di raddrizzaie la situa-
zione. Era rhiaro die una tale 
ridiiesta non pote\a es«ere ac-
cettala. Si e scelta percio la 
strada del run io. IVel fraltem-
po gli Stati Uniti conlinueran-
no ad esportare la loro infla-
zione e tutti e tre i famosi 
poli del mondo occidentale rer-
cherunno di proteggersi ognu
no dalla influenza delPaltro 
elevando, ad csempio, le bar-
riere dnganali. Fino a quan
do, con bttnna pace della « ar-
monizzazinne » degli interessi 
di tutti. il dramma non esplo
dera. »" . -| ! 

Patetico. in questa situazio-
ne, e stulo il rappresentante 
del governo ilaliano, il mini-
stro Giolilli. Egli ha detlo 
cose giuste. Che a\evano. pero, 
il solo difcllo di coMituire un 
invito rivolio agli Stati Uniti 
a non essere piu una grande 
potenza imperialista... Crede 
davvero, il ministro Giolilli, 
che i dirigenti di Washington, 
ammesso che lo vogliano pos-
sano ascoltarlo? 

a. {. 

La costituzione sard emendata 

Turchia: inasprite 
dal governo le 
leggi repressive 

Oggi i 
funerali 

di Gyorgy 
Lukdcs 

Giunfa a Budapest la 
rappresenfanza del PCI 

BUDAPEST, 9 (a.b.) 
Domani a mezzogiorno al 

Pantheon del movimento ope-
raio nel cimitero Kerepesi di 
Budapest si svolgeranno i fu
neral! di Gyorgy Lukacs. Ai 
funerali in forma ufficiale par-
teciperanno dirigenti del Par-
tito operaio socialista unghere-
se. menibri del governo, del 
Fronte patriottico, del Movi
mento della pace e dell'Acca-
demia ungherese delle scienze. 
Numerose delegazioni di rap-
presentanze di partiti comuni-
sti europei e di organism! cul
tural! sono giunte o sono at-
tese nella capitale ungherese 
per portare 1'estremo saluto 
al grande fllosofo mandsta. 

DaHltalia, in rappresentan-
sa del PCI, sono giunti la 
compagna Nikle Jotti membro 
della dlrezione del PCI e il 
compagno Ferri direttore del-
1'IsUtuto Gramsci e membro 
del CC del PCL 

Protesto 

jugoslova 

a Mosca 
BELGRADO, 9. 

Una «energica protesta», 
riferisce l'ANSA, e staU con-
segnata dal minister© degli 
Ester! jugoslavo all'ambaacia-
tore sovietlco a Belgrado, per 
crisvegliata aXtiviti dei co-
mlnformisti Jugoslav! a Mosca 
e negli altri centr! sovletici». 

La stampa Jugoslavs cita co
me esempi di tale attlvita 
prese di poslzione pubbliche 
di fuorusciti contro 1'ordina-
mento e la politica Jugoslav*, 
a, in particolare, un dlscorso 
drtTex-colonnello • jugoslavo 
Kasponovic, oggi membro del
le forze annate sovietiche, 
che PoliUka definlsce acalun-
nioto. e offensivo per il pre-

Tito ». 

ANKARA. 9. 
II c governo forte». che i 

militari banno imposto alia 
Turchia con il loro colpo di 
forza dello scorso aprile, sta 
per adottare un ampio rima-
neggiamento restrittivo della 
costituzione. II premier Nihat 
Erim ha annunciato ieri sera 
al paese. con un messaggio 
diffuso dalla radio e dalla te-
levisione. che una proposta in 
questo senso £ g\k stata ap-
prontata • dal governo e che 
essa dovra essere discussa e 
approvata dal parlamento pri
ma delle ferie estive. quindi 
fra poco piu di un mese. 

II progetto governativo. che 
sara sicuramente approvato 
dal parlamento nel quale esi-
ste una solida maggioranza 
schierata con il governo. mo-
difica radicalmente la gia n-
gida costituzione turca col-
pendo quei settori — come 
la stampa, le associazioni. la 
radio, i sindacati — che an-
cora godevano di una relati-
va possibilita di azione auto-
noma. Erim. e i militari die-
tro di Iui. esigono che venga 

'imposto un rigido controllo 
su questi organijani. in par
ticolare sui sindacati e sulla 
stampa. Anche le universita. 
dove piu forte e la sptnta 
democratica 

n progetto, che introdurra 
in Turchia una legislazio-
ne dichiaratamente repressi-
va. prevede la creazione di 
tribunalt speciali in situazio-
m di emergenza; la facolta. 
demandata direttamente al go
verno, di emanare . decreti 
aventi forza di legge e per 
i quali 1'approvazione del par
lamento diventa un semplice 

atto formale; la facolta da par
te del governo di dichiarare 
lo stato d'emergenza ogni vol-
ta che lo ntenga necessano. 

Quello che il colpo di for
za dei militari non aveva vo-
luto fare immediatamente. vie-
ne quindi realizzato dal go
verno imposto . al paese: il 
colpo di stato. cioe. per fiun-
gere a un regime dispotico 
viene attuato per gradi. Quan 
do la Turchia. nella prossima 
estate, avra la nuova costitu
zione ngm parvenza di liber-
ta politica sara stata cancel-

'lata. - '- . ' ' 

RibadHa la pieria disponibilita della RAU a una soluzione politica del conditio 

Sadat precisa le condizioni 
per la riapertura del Canale 

> • , 

Tra le altre, « un cessate il fuoco di sei mesi » — « Non cederemo un 
palmo di terra ne sotto forma di affitto ne sotto forma di compromesso » 
Tel Aviv: violento attacco di Golda Meir al t ra t ta to sovietico-egiziano 

IL CAIRO, 9. 
II presidente egiziano Sa

dat ha precisato le condizioni 
egiziane per la riapertura del 
Canale di Suez, ribadendo la 
plena disponibilita della RAU 
a una soluzione negoziata del 
conflitto nel medio orlente ma 
riaffermando nel contempo la 
decisione egiziana di non ri-
nunciare a un Dalmo del ter-
ritorio nazlonale. Parlando al
le truppe nel corso dl una vi-
sita compiuta lunedl e mar-
tedl al fronte del Candle, 
Sadat ha reso noto di aver 

• fatto trasmettere a Nixon le 
tre condizioni «non negozla-
bili» per la riapertura del 
Canale. 

Queste condizioni sono in so
stanza le seguentl: 1) le for
ze egiziane debbono attraver-

i sare il Canale e prendere 
. possesso della riva orienta

te; 2) il periodo di cessazio-
ne del fuoco sara limitato a 
sei mesi, durante il quale 
Israele dovra ritirare comple-

, tamente le sue truppe. scadu-
. to il quale, «se vi fosse an-

cora un soldato israeliano sul 
nostro terrltorio — ha detto 

,' Sadat — avremo il diritto di 
' proseguire la lotta di libera-

zione»; 3) nessuna rinuncia 
della RAU a parti del suo ter
rltorio ne sotto forma di af
fitto (formula ventilata per 
Sharm El Sheik) ne sotto 
forma di compromesso: le 
frontiere dell'Egitto sono quel
le riconosciute internazional-
mente fra l'Egitto e la Pa-
lestina. 

Queste condizioni, ha detto 
Sadat, sono state esposte con 
chiarezza al segretario di Sta
to amerlcano Rogers. Sadat 
ha aggiunto che Washington 
non ha ancora formulato in 
modo definitivo la sua posizio-
ne e ha chiesto tempo per 
poter dare una risposta. Se 
ci6 non accadra la RAU si ri-
terra libera di adottare le 
misure che riterra necessa-
rie. II presidente egiziano ha 
sottollneato che gli Stati Uni
ti diuino a Israele un pode-
roso aiuto scientifico e tecno-
logico « nell'intento di render-
ci altrettanto arretrati dei 
pellerossa e cosi consentire 
a Israele di finlrci a poco a 
poco» e dl realizzare il suo 
obiettivo di estendere il suo 
territorio a dal Nilo all'Eu-
f rate ». 

Sadat ha elogiato lo spirito 
di sacrificio dei soldati egizia-
ni e ha aggiunto: a Ho detto a 
Rogers che trasmetteremo al
ia prossima generazlone uno 
Stato costruito sulla scienza, 
in modo che nessuno possa 
neppure pensare dl attaccar-
lo e che 1 nostri figll non deb-
bano essere una nazione di 
profughi». 

Una parte del dlscorso del 
«leader » egiziano e stata de-

dicata al trattato con l'URSS, 
trattato che, egli ha detto 
«avrei preferito avesse la du-
rata d! trent'anni invece che 
di quindici». 

TEL AVIV, 9. 
II primo ministro israelia

no ha lanciato un nuovo du-
ro attacco al trattato di ami-
cizia sovietico-egiziano Golda 
Meir ha parlato davanti al 
Parlamento. Questo trattato, 
essa ha dichiarato. ha influi-
to negativamente sulle pro-
spettive di una riapertura del 
canale di Suez. Rlecheggian-
do le isteriche reazioni degli 
ambienti di Tel Aviv al trat
tato, la Meir e arrivata a de-
finirlo a una schiavitu colo-

nlale in una nuova versione» 
La Meir ha anche precisato 

le condizioni poste dal gover
no israeliano per una even-
tuale riapertura del Canale di 
Suez: divieto ai reparti mili
tari egiziani di attraversare 
il Canale. nessuna ripresa dei 
combattimenti. arretramento 
delle forze israeliane senza 
alcun impegno di ritirarsi 
completamente dal Sinai. 

La Meir ha poi detto che 
Israele. per ristabilire a 1'equi-
libriov si aspetta dagli Stati 
Unit! nuove fornlture d'ar-
mi «in particolare nel setto-
re aereo*. 

Okinawa 
toraera 

alia sovranifa 

nipponica 
PARIGI. 9. 

• (a. p.) • L'isola di Okinawa, 
al centra deH'arcipelago delle 
Riu Kiu, neirOceano Pacifi-
co. tornera sotto rammmlstra-
.zione giapponese con un trat
tato che sara Armato tra gli 
Stati Uniti e il Giappone il 
17 giugno. 

Lo ha annunciato stamane 
il segretario di Stato ameri-
cano. Rogers, al termine di 
un colloquio con il ministro 
degli ester! giapponese, Aisci, 
in margine alia sessione della 
OCSE. n trattato prevede tut-
tavia l'uso, da parte statuni-
tense, di alcune delle basi 
aeree esistenti nell'isola, ed 
e vago sulla sorte dei depo
sit! di arm! nucleari. 

II ritorno di Okinawa alia 
sovraniU giapponese era sta
to una delle rivendicazioni 
fondamentali del forte movi
mento democratico che si e 
spiegato negli ultiml anni nel
l'isola. 

CANALE 01 SUEZ — II presidente egiziano Sadat in vlsita alle postazioni difensive lungo 
la sponda occidentale del canale di Suez. Un sergente gli indica le posizioni israeliane sul-
I'altra sponda. 

II premier sovietico parla a Mosca 

Kossighin: L'URSS pronta 
alia riduzione delle truppe» 

4 > 1 
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I governi atlantici invitati ad affrontare seriamente la tratta-
tiva — I rapporti con gli Stati Uniti e la lotta antimperialista 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 9. 

In un discorso pronunciato 
oggi a Mosca nel corso di una 
manifestazione elettorale (do-
menica si vota per il rinnovo 
del Soviet supremo della Re-
pubblica federativa russa), Kos
sighin ha toccato. insieme con 
i problemi della pianificazione. 
alcuni temi di politica interna
zionale. con particolare riguar-
do alle recenti proposte per la 
riduzione delle forze annate e 
degli armamenti neU'Europa 
centrale. 

II primo ministrp sovietico, 
dopo aver definito la proposta 
stessa € un nuovo e importante 
passo compiuto da parte sovie-
tica» per la sicurezza euro-
pea. ha dichiarato che c l'URSS 
e pronta ad attuare la riduzione 
se. naturalmente, i paesi della 
NATO mostreranno di avere un 
atteggiamento • serio verso la 
soluzione di questo problema. 
eccezionalmente importante per 
la pace*. Kossighin ha rilevato 
c.he nella recente sessione del 
Consiglio atlantico neppure gli 
oppositori delle proposte sovie
tiche hanno osato awersarle 
apertamente. preferendo trince-
rarsi dietro 1'esigenza di lun-
ghissimi studi. c Naturalmente 
— ha detto Kossighin — noi 
non siamo contro 1'accurata prc-
parazionc e lo studio delle que 
stioni. Ma bisogna distinguere 
quando si tratta di preparativi 
e quando si fanno invece slorzi 
per cludere. sotto il pretesto 
dei preparativi. le proposte di 
pace*. 

Parlando dell'Indocina e dopo 
aver ricordato che gli Stati Uni
ti < non hanno alcuna seria in-
tenzione di uscire dalla guerra 
vergognosa > ' Kossighin ha ri-
badito che l'URSS «continuera 
a prestare al Vietnam e alle 
forze patriottiche di altri 
paesi dell'Indocina appoggio 
multilaterale nella loro giusta 
lotta*. 
- Kossighin ha espresso ancora 
una volta solidaneta ai popoli 
arabi aggrediti da Israele e ha 
sottolineato I'impqrtanza del re
cente trattato URSS RAU. 

Un altro passaggio del dl
scorso e stato dedicato agli USA: 
«I rapporti con gh americani 
non possono essere definiti sod 
disracenti. In linea di pnncipio 
noi ntemamo possibile e au 
spicabile un mighoramento. ma 
non possiamo considerarc i 
rapporti bilaterah con gli Stati 
Uniti separatamente dalla poli
tica aggressiva degli ambienti 
imperialisli di Washington *. 
Kossighin ha respinto le accuse 
mossc all'URSS in rclazione 
con la cosiddetta < politica delle 
superpotenze ». La tesi sccondo 
cui l'URSS e gli Stati Uniti mo 
nopolizzano gli affan interna-
zionah a danno di altn popoli 
«e do\*uta a incomprensione o 
ad antisovietismo >. 

Infine Kossighin si e riferito 
al conflitto indo-pakistano nle 
vando che « per la pace nel-
1'Asia meridionale sono di gran 
de importanza t rapporti tra i 
due paesi > e che l'URSS per 
tanto auspica una soluzione pa-
ciflca nel conflitto sulla base 
della dichiarazione di Taskent 

Carlo Benedatti 

II leader romeno nella Corea dei Nord 

Terminata la visita 
di Ceausescu in Cina 

Diramato il testo del comunicato congiunto 

PECHINO. 9. 
II leader romeno Ceausescu 

ha concluso oggi la sua visita 
ufficiale nella Cina popolare. 
E' infatti partito stamane per 
la Corea del Nord dove e stato 
ricevuto. all'aeroporto di Pyon
gyang. dal presidente Kim II 
Sung. Poco dopo la partenza 
della delegazione romena da 
Pechino. e stato diffuso il te
sto del comunicato finale dei 
colloqui cino romeni. <, 

Sottollneato il carattere « cor-
diale, amichevole e di reciproca 
comprensione» dei colloqui che 
Ceausescu ha avuto con il pre
sidente Mao. il nee presidente 
Lin Piao. il «premier» Ciu 
En lai ed altre persinalita. il 
comunicato afferma che le due 
parti hanno ribadito «la loro 
profonda e militante amicizia 
nella lotta comune contro I'im 
perialismo ed i reazionari. cosi 
come contro la politica di po
tenza ». II documento rileva 

quindi il mighoramento delle 
relazioni bilaterali e riafferma 
il sostegno di entrambe le par
ti alia lotta dei popoli indocinesi, 
ai popoli giapponese e coreano 
e a tutti i popoli d'Asia. d'Afri-
ca e d'America Iatina. e in par
ticolare a Cuba nella sua lotta 
contro I'aggressione e le minac-
ce slatunitensi. . -

Poco dopo la partenza di Ciau-
sescu, e giunto a Pechino il 
ministro degli Esteri jugoslavo 
Tepavac. calorosamente accolto 
all'aeroporto dal vice primo 
ministro Li Hsien Njen e da 
Chi Peng Fei. che ricopre la 
funzione di ministro degli Este
ri; la visita ufficiale di .Te
pavac. che aveva sostato qual-
che ora a Shanghai ospite del 
locale comitato rivoluzionario, 
segna un momento importante 
nel migHoramento dei rapporti 
fra i due paesi dopo lo scambio 
di ambasciatori. deciso l'anno 
scorso. 

Al congresso del PHP mongolo 

Kirilenko parla dei 
rapporti URSS-Cina 

Ribadita la volanta del PCUS di migliorare i rapporti 

L'anticomunismo della DC 

ULAN BATOR, 9. 
E' proseguito oggi. nella ter-

za giornata dei lavon del 16. 
congresso del Partito rivolu
zionario popolare mongolo, il 
dibattito intomo ai rapporto 
del CC. presentato dal com
pagno Tsedenbal. Ieri, fra i 
delegati strameri e intervenu-
to il compagno Andrej Kiri
lenko. membro dell*ufficio po
litico e segretario del CC del 
PCUS. 

Kirilenko, trattando di te
mi di politica internazionale 
ha detlo cne il PCUS « fa di 
tutto per rafforzare la com . 
pattezza del movimento comu 
nista mondiale ». « Riteniamo 
— ha poi detto Kirilenko — 
che il ritorno del PC cinese, 
della Repubblica popolare ci 
nese su posizioni di amicizia 
e collaborazione con 1 paesi 
socialist! e con il movimento 
comuntsta mordiale risponde-
rebbe agli interessi della lotta 
antimperialistica, al rafforza-
mento dl tutto U fronte actlm-

perialistico. La linea di prin-
cipio del PCUS — ha aggiun
to Kir;lenko — e diretta al 
miglioramento delle relazioni 
con la Repubblica popolare ci
nese ». 
- Kinlenko ha detto quindi 
cne negli ultimi tempi si e 

riusciti ngrazie alia iniziativa 
dellTJRSS ad ottenere alcuni 
progressi nella normalizzazio-
ne delle relazioni tra URSS e 
RPC». « Noi speriamo — ha 
detto infine, a questo proposl-
to Kirilenko — che anche a 
Pechino presto o tardi com-
prenderanno la esigenza di 
compiere sforzl reciproci per 
normalizzare le relazioni .Ci6 
costituirebbe un passo impor
tante in direzione della coi-
laborazione di buon vicinato 
tra URSS e RPC. andrebbe a 
vantaggio non solo degli inte 
ressi dei popoli dei due pae 
si, ma anche di tutto II cam 
po socialista, del movimento 
rivoluzionario mondiale, da-
rebbe un colpo distruttivo al 
plaal degli imperialist! a. 

(I)tillu prima pagina) 
Consiglio dei ministri soltanto 
la settimana prossima. 
t Con 1'occhio alia scadenza 
del 13 giugno, contfnua anche 
la polemica, all'interno della 
coalizione governativa. sulla 
sorte del ministero Colombo. 
La Malfa e tomato a ripe-
tere ieri che, « dopo le ultime 
battute. evidentemente nessu
no pensa seriamente a provo 
care una crisi di governo » ed 
ha aggiunto che c sarebbe 
pazzesco provocarla proprlo 
all'inizio del "semestre bian
co" (La Malfa vorrebbe che 
Colombo durasse in carica fi
no alle elezioni del nuovo pre
sidente della Repubblica). En
rico Manca, della Direzione del 
PSI, ha detto che c i pericoli 
alia stabilita di governo non 
vengono dalla politica del PSI 
ma piuttosto da coloro che in-
tendono saboiare le riforme »; 
le verifiche. ha detto Manca. 
saranno date dagli atti con-
creti dei partiti governativi 
sulle leggi di riforma, a par-
tire dal voto del Senato sulla 
legge per la casa. Colombo. 
intervistato da un rotocalco, 
ha evitato una risposta diret
ta ad una domanda sulla 
eventualita di una « verifica* 
governativa. 

II sindaco di Roma, il d.c. 
Darida, si e recato ieri a fir-
mare la peti/ione per il refe
rendum abrogativo della leg
ge sul divor/io, seguendo le 
orme del segretario della DC, 
Forlani. Darida, che era ac-
compagnato da Pella e da 
« altri uomini politici della Ca
pitale » si e recato a firmare 
presso la sede del Comitato 
civico, dove era ad attender-
lo il prof. Gedda. La pressio-
ne della destra oltranzista. 
dunque, continua a farsi sen-
tire nella DC romana: e lo 
stesso sindaco. che aveva 
contribuito ad alimentarla con 
la sciagurata iniziativa del-
l'incontro con Almirante, si 
affretta a pagare il prezzo 
che gli e richiesto. 

AMENDOLA „ compagno 
Giorgio Amendola. della Di
rezione del partito, ha parla
to a Ban nel corso di una 
appassionata ed entusiastica 
manifestazione elettorale per 
la lista del PCI. Ancora una 
volta — ha detto Amendola — 
la campagna delle destre, di 
tutte le destre. di quelle aper
tamente fasciste e di quelle 
inserite nella Direzione della 
DC. si e urtata contro la ma
turity politica e la volonta an-
tifascista del popolo italiano. 

La manifestazione di Roma, 
promossa unitariamente dai 
sindacati. e la manifestazione 
unitaria antifascista di Mila-
no hanno segnato un chiaro e 
forte punto contro la campa
gna condotta dalle destre per 
impedire lo sviluppo di una 
politica di riforme e di pro-
gresso democratico. Sul piano 
elettorale, i successi crescenti 
dei comizi del PCI. come quel
lo veramente imponente di 
questa sera a Bari, indicano 
come il nostro partito, nella 
sua coraggiosa campagna an
tifascista, si presenta alle co-
scienze delle grandi masse po-
polari come la forza politica 
che piu coerentemente com-
batte per realizzare l'unita 
delle sinistre. battere ogni 
tentativo aperto o maschera-
to delle destre, aprire la stra
da ad una politica di riforme 
e di programmazione. 

Di fronte alia resistenza an
tifascista. alia quale parteci-
pano masse imporlanti di Ia-
voratori cattolici, la Direzio
ne della DC. compromessa nel
la sua sterzata a destra. si 
e trovata spiazzata e reagi-
sce ora con un crescente ner-
vosismo e con manifestazioni 
incomposte e disordinate. Ma 
invano essa cerca di negare 

la sterzata a destra. che 6 
denunciata dalla condotta del 
Consiglio nazionale, dalla vio-
lenta campagna anticomuni 
sta, dall'attacco aperto alia. 
unita sindacale. L'on. Moro a 
Bari ha cercato di presentare 
1'iminagine di una DC « aper-
ta », in evidente contrasto po 
letnico con la linea seguita da 
Forlani. Ci6 denuncia i con 
trasti esistenti in seno al grup-
po dirigente della DC. che si 
esprimono anche nel molti-
plicarsi caotico delle manife
stazioni promosse dalle varie 
correnti del partito e dal se-
guirsi a ruota dei diversi ca-
picorrente. Ma perche l'ono-
revole Moro — si e chiesto 
Amendola — e i gruppi che 
si dicono di sinistra, non si 
sono opposti apertamente. nel-
1'ultimo Consiglio nazionale, 
•alia linea della apertura a de
stra proposta clall'on. Forla
ni? Questo tentativo in extre
mis di copertura a sinistra ap-
pare percio rispondere alia 
vecchia tattica trasformistica 
della DC, al suo doppio gioco 
abituale, alio sforzo di appa-
rire a destra come la diga 
anticomunista e a sinistra co
me la garante delle liberta de-
mocratiche. 

Ma quando i comunisti por-
tano il discorso sul terreno 
concreto dei problemi da risol-
vere, allora il cinico doppio 
gioco della DC dimostra il suo 
carattere tattico e strumenta-
le. Allora appare evidente il 
rifluto di tutta la DC. anche 
dell'oii. Moro, a impegnarsi in 
una politica coerente di ri
forme e di programmazione. 
L'on. Moro e stato infatti in-
capace di proporre a Bari per 
il Mezzogiorno una linea di-
versa da quella seguita dalla 
DC nell'ultimo ventennio. Non 
si tratta infatti — ha detto 
Amendola — di impegnarsi < a 
fare di piu *, quando occorre 
invece fare < diversamente >. 
Quando si propone come mez
zo per risolvere I'aggravata 
questione meridionale una nuo
va edizione della Cassa per il 
Mezzogiorno. o si arriva a ri-
vendicare. come ha fatto Mo
ro di avere « cambiato il vol-
to delle citta meridionali >. di 
aver creato cioe i mostri ur-
banistici che si chiamano Ba
ri, Napoli, Palermo. Agrigen-
to. e e c si misura il grado di 
incapacity della DC e in par
ticolare dei suoi dirigenti me
ridionali, a comprendere la 
drammaticita della situazione 
in cui si trova oggi il Mez
zogiorno e della necessita di 
assicurare una occupazione 
alia massa crescente di gio-
vani disoccupati che non vuo-
le piu seguire la via dell'emi-
grazione. 

Ma cio esige un'altra linea 
di sviluppo fondata sulle ri
forme e sulla distruzione del-
l'attuale rete di clientelismo e 
di sottogoverno. Ma la DC mo-
stra di non preoccuparsi del-
l'urgenza del problema della 
disoccupazione. H fatto di ave
re rinviato a dopo le elezioni 
la discussione sulle misure 
congiunturali atte a combatte-
re la crisi economica, indica 
come la DC — ha concluso 
Amendola — anteponga anco
ra una volta i suoi stretti 
interessi di partito alle esi-
genze obiettive del paese. 

TORTORELLA parlando a Ro
ma il compagno Aldo Torto-
rella. della Direzione del PCI, 
ha posto i in evidenza quel
lo che si nasconde nelle gra-
vi dichiarazioni rese ieri dal-
l'attuale segretario della DC 
on. Forlani. Questi, accen-
tuando il ricatto contro i suoi 
alleati socialisti, dichiara che 
il dissenso tra la Democrazia 
cristiana e il Partito comuni-
sta italiano resta < radicale ». 
Fino a questo punto. si tratta 
di una constatazione owia. 

Siamo noi comunisti che lo 
sottolineiamo in primo luogo, 
contro ogni falsiflcazione e ca-
lunnia che viene lanciata con
tro di noi. Radicale e mdub-
biamente il dissenso tra i co
munisti e la linea conservatri-
ce e. per molti aspetti. aper
tamente reazionaria di Forla
ni e della DC. Grave e. perd. 
quello che si nasconde dietro 
questa affermazione apparen-
temente banale. La verita e 
che Forlani imbocca nuova-
mente la strada dell'antico-
munismo piu grossolano e piu 
viscerale. Ma in tal modo cid 
che si vuole negare sono le 
proposte di cui i comunisti 
sono i portatori affossando, co
si, ogni possibilita di riforma 
economica e sociale. Senza il 
voto determinants dei comu
nisti non sarebbe passata nep
pure quella legge sulla casa 
die non e altro che un passo 
molto timido verso la costru-
zione di alloggi popolari. Sen
za i comunisti vi sarebbe an
cora oggi in Italia la legge-
truffa sulle pensioni e non vi 
sarebbe quel sia pur parziale 
inizio di riforma che si e strap-
pato. Senza i comunisti non 
vi sarebbe la pur modesta ri
forma sui fitti agrari. E 1'elen-
co potrebbe continuare. Cid 
die Forlani si propone, nuo-
vamente sfoderando il drap-
po consunto dell'anticomuni-
smo viscerale, e di prendere 
la strada delle controriforme, 
della negazione di tutto quan
to chiedono. e in piccola par
te hanno strappato, i lavora-
tori uniti nei sindacati. 

L'anticomunismo di Forlani 
e dunque diretto innanzitutto 
contro i medesimi lavoratori 
cattolici che avrebbero il tor-
to di avere lottato fianco a 
Banco con i lavoratori comu
nisti. E' percio che noi chia-
miamo i lavoratori della CISL 
e delle ACLI, le donne lavo-
ratrici e casalinghe cattoliche 
a una scelta che condanni il 
partito democristiano, che nul
la ha a che fare con i valori 
della fede cattolica, ma che 
e unicamente interessato — ha 
concluso Tortorella — alia rot-
tura dell'unita dei lavoratori 
e al mantenimento dell'attuale 
regime di disordine e di in-
giustizia sociale costruito pro-
prio dai governi democristiani. 

BENADUSI Lex delegato na
zionale dei giovani DC, Lu
ciano Benadusi, ha reso noto 
il suo distacco dalla Demo
crazia Cristiana, pronuncian-
dosi per « una risoluta scelta 
di campo, anche elettorale, 
per i partiti di sinistra >. Be
nadusi che, dopo essere stato 
4 anni (dal 1961 al 1965) de
legato nazionale del movimen
to giovanile della DC, e sta
to poi fra i fondatori della 
corrente di « Forze Nuove * e 
consigliere nazionale del par
tito. ha rilasciato una dichia
razione nella quale, fra l'altro, 
afferma: c La segreteria de-
mocristiana ha impresso al 
partito una grave sterzata a 
destra. che l'ha condotta da 
un lato a giustificare. con la 
sventurata teoria degli " op
posti estremismi ", il rigurgi-
to dello squadrismo fascista, 
daU'altro a perseguire. di in-
tesa con le forze economiche 
conservatrici, l'obiettivo del-
1'isolamento e del depotenzia-
mento della spinta sindacale, 
in modo da imporre la restau-
razione del vecchio ordine nel
le fabbriche e lo svuotamento 
della politica riformatrice. Le 
recenti vicende delle leggi di 
riforma, in particolare di quel
la sulla casa. dimostrano che 
ancora una volta. come gia 
nel 1964. la controffensiva de
gli interessi minacciati trova 
neU'ambito del partito di mag-
gioranza relativa i suoi fon
damentali punti di appoggio. 

Monito di Allende alia reazione 
(Dalla prima pagina) 

bilita. politica del paese con
tro le spinte eversive della de
stra. che si fanno particolar-
mente sentire in queste setti-
mane. 

Innanzitutto e stato procla-
mato lo stato d'emergenza in 
tutta la provincia di Santia
go. poi il generale Augusto 
Pinochet, nominato coman-
dante della piazza militare del
la capitale. ha decretato il co 
prifuoco dall'una di notte al
le sei del mattino; contempo-
raneamente — ci si riferisce 
sempre alia giornata di ieri 
— la polizia e stata mobili-
tata. sono stati istituiti posti 
di blocco nella citta ed al 
suo estemo. Grazie alia pro-
clamazionc dello stato d'emer
genza le forze dell'ordine han
no ottenuto il diritto di at
tuare perquisizioni ed arresti 
senza il mandato della magi-
stratura. Tutte queste misure 
erano state discusse immedia
tamente dopo Tuccisione del-
l'ex ministro. In una riunione 
convocata da Allende cui han
no partecipato i comandanti 
della polizia. dell'e=;ercito e dei 
carabinieri. 

Un primo tangibile rlsulta-
to di questa mobilitazione e 
stato costituito dall'individua 
zione di uno degli assassmi; 
nella notte e stato infatti an
nunciato dal comando centra
le di polizia che un giovane 
d: ventiquattro anni. di nome 
Ronald Rivera Calderon. noto 
anche come Manuel Campil-
lay e definito « estremista sen
za una f issa occupazione », ve 
nlva ricercato polche ^uasi si 

curamente implicato nell'assas-
sinio; sull'auto che e servita 
ai killers sono state infatti 
trovate le sue impronte digi-
tali. Si tratta di un prim*) 
passo, tuttavia particolirmen-
te imponante. nelle indagmi. 
Spettera ora ai testimoni ri-
conoscere in Rivera ur.o degl: 
assassini che hanno parteci
pato ieri mattina airatteiuato. 
uno dei testimoni iovrebbe 
esser? la liglia dell'ucc so rhe 
ha assistito al fatto di san-
gue: Perez si stava allon'.anjn 
do da casa o bordo della pro
pria auto, quando aUre due 
vetture Io hanno affiancito e 
da una di queste e sta'-a spa-
rata una raffica di mitra con
tro Tesponente democn'3tiano 
che — colplto da cinque pal-
Iottole ed Immediatamen 
te trasportato aH'ospedale — 
ha cessato di vivere p-ima di 
entrare in camera operator»a 

La notizia dell'ass-issin.o 
dell'ex ministro ha immediata
mente suscitato nel oasse un 
clima di tensione. pari a quel 
lo che fu provocato dail'urci-
sione del generale Rene Sch
neider alia vigilia dell'inse-
diamento di Allende. Anche 
Schneider fu ucciso a bordo 
della propria macchina a col-
pi di mitra. Ma al di la della 
meccamca deiratten'ato, e 
combaciante anche il inoven-
te politico; nel caso di Schnei
der ci fu il tentativo Ji im
pedire che Allende -ntrasse 
m carica: oggi, a due mesi 
di distanza dalle elezioni am-
ministrative che hanno v.sto 
! partiti di sinistra sfnrare 
nel loro complesso la maggio-
ranza assoiuta dei voti, si os-

siste Invece al tentativo di 
gettare il paese nel caos. di 
creare una situazione tale da 
impedire la rivoluzione pacifi-
ca portata avanti da Unita po
polare, trasformazioni che fi-
nora hanno colpito ajramen-
te gli interessi del blocco 
agrario e di una parte dei 
monopoli statunitensi operan-
ti nel Cile e che fino a que
sto momento hanno moatrato 
d* andare avanti anche grazie 
all'appoggio di una parte del
la stessa Democrazia Cristiana. 

L'uccisione di Perez ha dun
que un significato chiarissimo 
anche per quello che riguar-
da Torientamento del maggior 
partito di opposizione; si trat
ta anche di una sanguinaria 
azione intimidatoria. che fa 
parte di quella catena di ten-
tativi eversivi esercitati dallo 
interno e dall'esterno del pae
se contro il govemo popolare, 
che in queste ore sta dando 
una dimostrazione di solidiUt 
e di forza; tutti i partiti e le 
orgamzzazioni democratiche si 
sono infatti uniti nel denun-
ciare I'assassinio e nell'affer-
mare la loro decisione a ja-
rantire le conquiste popolari; 
cosi ha fatto il Partito comu-
nista, cosi ha fatto il MIR. 
il cui segretario si e recato 
da Allende per confermargli 
personalmente I'estraneita del
la sua orgamzzazione al gra
ve episodio. La DC da p*rts 
sua ha emesso un comunicato 
in cui si chiede al governo 
un'azione drastica contro •tut
ti i gruppi armati* e viene 
presentata la richiesta di far 
svolgere le indagini al servi-
zto di sicurezza deH'esercito. 

Aumentano gli iscritti al PCI 
{Dalla prima pagina) 

battaglie, della loro unita. 
Dove domenica prossima si 
votera, e in tutto il paese do
ve sono in corso o devono 
aprirsi lotte di massa la cut 
posta In gioco e il rinnova 
mento democratico del Paese, 
i risultati porteranno II se
gno condizionante della for
za del comunisti, della loro 
capacltk di Iniziativa • di con-

quista, del loro spirito unita
ria, della posltivita delle lo
ro proposte. II tesseramento 
e II proselitismo in luogo di 
essere un conteggio burocrati 
co e abitudinarlo sono uno 
specchio fedele della vita del 
le nostre organizzazioni, cost!-
tuiscono uno degli Impegnl 
Ideali, politici e dl lavoro 
piii elevati delle nostre se-
zloni, delle federazloni, dl 
tutti 1 nostri militantl. Se 

questo impegno permane e si 
diffonde anche alle organiz
zazioni che ancora segnano 
il passo, il 1971 pub davve
ro essere l'anno di un consl-
stente sviluppo del Partito e 
della PGCI e. di conseguenza, 
un anno di nuovi successi nel
la lotta di tutti ! lavoratori 
e delle forze democratiche per 
dare sbocco posttivo alia 
crisi profonda cne iavMto 11 
Paese t. 
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