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A SAN GIOVANNI LA GRANDE MANIFESTAZIONE POPOLARE DEL PCI 

Presente Longo 
alle 18,30 parlano 
Berlinguer e Ingrao 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

A S. Maria Maggiore 
alle ore 17,30 

il raduno dei giovani 

II voto ai comunisti e decisivo per respingere la svolta 

a destra della DC e rafforzare la lotta per le riforme 

Bisogna aprire al Paese 
una prospettiva nuova 

Oggi gli ultimi comizi - Pajetta a Roma: « Contro i pericoli reazionari, vigilanza di mossa e denun-
cia delle connivenze e delle capitolazioni» - Nafta a Genova: « Preparare gia oggi un'alternativa 
al centro-sinistra » - Forlani alia TV si rifugia nell'anticomunismo e face sulla politico democristiana 

Per i cosmonauti della Salyut 
probabile una lunga missione 

L'appello 
di Berlinguer 
II compagno Enrico Ber

linguer, vice segretario del 
PCI, ha rivolto ieri alia 
TV questo appello agli 
elettori: 

«• Vorrei comineiare col 
darvi qualche squarcio di 
vita italiana come mi si e 
prescntata durante i miei 
viaggi elettorali. Rivedo Ja 
valle del-Belice: i terremo-
tati del '68 vivono ancora in 
baracche di fortuna. Ripar-
to per Palma di Montechia-
ro: le stesse abitazioni di 
fango, gesso, canne e pietre, 
prive di acqua; percentuali 
di malattie infantili uguali 
a quelle di paesi africani. 
Percorro la provincia di En-
na: campagne desolate, pae
si abitati quasi solo da ado
lescent!, da donne, da vecchi 
con pensioni di fame; 130 
mila emigrati. E non e una 
eccezione, se si pensa ad 
altre plaghe della Sicilia e 
del Mezzogiorno condannate 
dalla politica democristiana 
all'abbandono e alio spopo-
lamento. 

« Veniamo alle citta: Paler
mo, Catania, Messina, Bari, 
Foggia, Genova, Roma. Dap-
pertutto lo scempio dell'am-
biente naturale e del patri-
monio artistico, il caos del 
traffico, 1' insufficient di 
verde, la carenza di scuole 
e servizi sociali, il caro-af-
fitti, l'aumento continuo dei 
prezzi. Sono le conseguenze 
deH'imperare di una sfrcna-
ta speculazione, favorita e 
protetta dalle amministra-
zioni democristiane e di 
centro-sinistra. Eppure in 
tutte queste citta, e nelle 
regioni meridionali, i de-
mocristiani osano presentar-
si come forza capace di un 
cosiddetto «rilancio >, co
me se non fosse proprio il 
loro ventennale malgoverno 
«d aver provocato tutti que
st! guasti. Insomnia, un'al-
tra presa in giro- -

' Ma c'e un'altra faccia 
della realta. Nel Mezzogior
no commuove la fiducia su-
scitata dalla manifestazione 
promossa dai sindacati il 
30 maggio e che ha visto 
150 mila lavoratori in cor-
teo per le vie della capi-
tale. Non il piu piccolo in-
cidente. Una manifestazione 
combattiva e ordinata, ci
vile. Una di quelle manife-
stazioni che facevano escla-
mare a Peppino Di Vittorio: 
"Giu il cappello, signori, 
passa I'csercito battagliero 
c pacifico del lavoro". 

« C'e in tanti italiani la 
volonta di farla finita con 
troppe tribolazioni, ingiusti-
zie ed inganni. E' la volonta 
emersa dalle lottc e conqui-
ste operaie di questi anni, 
dalle battaglie dei contadi-
ni, degli artigiani, degli e-
sercenti. E' la volonta che 
viene dall'aspirazione delle 
donne aftinche sia ricono-
sciuta dawero, e non mor-
tificata, la loro dignita c 
personality nella famiglia e 
nella societa. E' la volonta 
che prorompe dallo sdegno 
dei giovani contro un siste-
ma tutto sottomesso al re
gno del denaro. E' la volon
ta che viene anchc da quei 
atti che non hanno l'assillo 

del lavoro e della sussisten-
za quotidiana, ma che av-
vertono anch'essi la neces
sity di una societa piu giu-
sta, di un risanamento del
la vita politica, dell'afferma-
zione di valori morali fnn-
dati sulla solidarieta e fra-
ternita fra gli uomini. Ed e 
proprio questa la causa per 
cui combattiamo noi comu
nisti e per la quale solle-
citiamo ogni cittadino a fa
re la sua parte. Guai a la-
sciarsi prendere dalla sfi-
ducia, guai a cedere alio 
smarrimento. Ciascuno ri-
svegli la parte migliore di 
se stesso. E rendiamola, tut
ti insieme, operante nella 
societa. 

< Sale da ogni parte l'esi-
genza di uscire da uno stato 
di malessere, d'incertezza, di 
disordine. L'Italia ha le ri-
sorse economiche e morali 
per farlo. C'e pero un solo 
modo di mettere ordine in 
Italia: realizzare una politi
ca di riforme, garantire e 
sviluppare il regime demo-
cratico, edificare uno Stato 
diretto dalle classi lavora-
trici. 

« Di ordine, persino di li-
berta, hanno l'insolenza di 
parlare i rottami del fasci-
smo. L'ordine che piace a 
costoro la nazione lo ha gia 
conosciuto e pagato tragica-
mente. Ma nell'Italia di og
gi nessuno deve farsi illu
sion!. Ogni avventura auto-
ritaria sarebbe destinata ad 
infrangersi contro la forza 
e la lotta di un movimento 
popolare possente. La De-
mocrazia cristiana cerca di 
presentarsi come il partito 
della stabilita e della liber-
ta. Ma e proprio nella poli
tica gretta e immobilistica 
della Democrazia cristiana 
la c.iusa principale dell'in-
stabilita, del disordine e dei 
rischi che pesano sul regi
me democratico. In lite con-
tinua fra di loro, i dirigenti 
della Democrazia cristiana, 
riversano le conseguenze 
della loro crisi sul paese, 
sul governo, sullo Stato. Ce-
dendo a destra, la Demo
crazia cristiana mortifica e 
tradisce le energie piu vi-
ve dello stesso mondo cat-
tolico. 

< Ecco perche, oggi, biso
gna colpire Tarroganza, l'i-
nettitudine e lo spostamen-
to a destra di questa De
mocrazia cristiana. Negare 
il voto a questa Democrazia 
cristiana e interesse del suo 
stesso elettorato popolare. 

« Nei comuni, nelle pro
vince, in Sicilia. in tutto il 
paese, bisogna costruire nuo-
ve maggioranze di governo 
fondate sull'intesa delle piu 
diverse forze popolari e di 
sinistra. Per dare vigore e 
peso alle tcndenze piu avan-
zate ed unitarie dello schie-
ramento cattolico e dello 
stesso Partito socialista ita-
liano, per dare un nuovo col-
po a quanti puntano sulla 
divisione, per risolvere in 
modo serio i problemi del 
paese la scelta piu coerente, 
il voto che piu conta e de
cide e qucllo dato al Parti
to comunista ». 

Con le giornate di ieri e di 
oggi la campagna elettorale 
del PCI tocca il momento di 
massima cspansione della ini-
ziativa politica, della mobili-
tazione, della vigilanza di 
massa. Entusiastiche manife-
stazioni. del partito si sono 
svolte a centinaia nelle citta. 
nei quartieri, nei comuni di 
provincia. Oltre ai comizi di 
Gian Carlo Pajetta a Roma 
e di Natta a Genova. sui qua-
li riferiamo piu oltre. ve ne 
sono stati altri di Alinovi a 
Castelvolturno, Bufalini a Car-
lentini, Chiaromonte a Baco-
li (Napoli), Cavina a Merca-
to Saraceno (Forli), Fanti a 
Bagnocavallo, Galluzzi a Co-
miso, Ingrao a Civitavecchia, 
Minucci a Portoferraio, Ma-
caluso a Militello, Napolitano 
a Marsala, Novella a Geno-
va-Pegli, Occhetto a Partini-
co e Romeo. a Massafra - (Ta-
ranto). Elemento comune del
le manifestazioni comuniste e 
la richiesta di un voto di con-
danna delle destre e della 
sterzata conservatrice della 
DC; di un voto che costitui-
sca una chiara indicazione 
per aprire al Paese una pro
spettiva nuova. 

Segretari o vice-segretari 
dei partiti hanno rivolto ieri 
sera un appello agli elettori 
attraverso la TV. II confron-
to, anche perche rawicinato. 
e apparso molto espressivo 
dei motivi della battaglia elet
torale. U compagno Berlin
guer (il testo dell'appello che 
egli ha pronunciato viene ri-
portato qui a fianco) si e ri-
ferito ai problemi della Sici
lia. del Mezzogiorno e del 
Paese. indicando nel voto co
munista la scelta piu coeren
te e decisiva per il rinnova-
mento dell'Italia. 

II discorso del segretario 
della DC. Forlani. e stato po-
polato. al contrario, dai fan-
tasmi di un anticomunismo 
esasperato. Egli ha parlato 
solo del PCI (che «inceppa 
gli ingranaggi») e di non me-
glio identificati c gruppi rea-
zionari >; ha taciuto. invece, 
a proposito di che cosa ha 
fatto in questi anni la DC e 
di che cosa si pmpone di fa
re. La DC. per lui, e solo la 
< guida > della < macchina *: 
guai a colpirla, poiche la 
«macchina > uscirebbe di 
strada. Ma lo c Scudo crocia-
to > dove ha portato e dove 
sta portando questa c mac
china »? Forlani non l'ha det-
to con precisione. Ha accen-
nato alia necessita della riso-
lutezza contro i < crimini e le 
illegality» ma non ha fatto 
parola (per carita!) della ma
fia. Ha detto inoltre che 
« gruppi reazionari » pensano 
di poter avere ragione dei co
munisti c al limite, magari, 
anche con la guerra civile*; 
mentre, secondo Forlani. « i 
comunisti pensano a loro vol-
ta che, una volta battuta la 
DC, potrebbero raggiungere il 
potere ^. Sulla base di que
sta falsificazione dei termini 
reali dello scontro politico in 
Italia, delle profonde aspira-
zioni alio sviluppo democrati
co che vi si manifestano. dei 
processi unitari che vanno 
purtuttavia avanti. Forlani ha 
chiesto il voto per la DC. di-
cendo agli alleati di governo 
che le scelte politiche del suo 
partito . restano valide per 
« Voggi e per il domani >. 

Negli altri interventi televi-
sivi e stata evidente la ga-
ra che Ferri (segretario del 
PSDI) e Malagodi (segretario 
del PLI) hanno ingaggiato tra 
loro per accattivarsi la fidu
cia deU'elettorato di destra e 
fascista. Almirante, del resto. 
ha ripagato con buona moneta 
il segretario del PSDI. conce-
dendo che il governo e un 
< tavolo zoppo almeno da tre 
gambe > (quella socialdemo-

i 

C. f. ; 
(Segue in ultima pagina) 

Vertenza 
della FIAT: 

da oggi 
trattative 

• E' stata accettata una proposfa del ministro del La
voro tesa a superare la pregiudiziale dell' azienda 
sui provvedimenti punitlvi. A PAGINA 4 

Tutto procede bene a bordo della c Salyut», la grande base orbitante sovietica ormai abitata da tre cosmonauti che, 
giorno per giorno continuano a svolgere il loro intenso pro gramma di lavoro. Ieri, e stato a lungo sperimentato uno 
speciale cannocchiale cosmico che viene utilizzato per fare i I « punto rotta » dei veicoli spaziall. Gli astronauti si sono poi, 
a turno, sottoposti anche ad un completo esame del sangue nel laboratprio medico-blologico della base spaziale. Le pre-
visioni e le ipotesi, fino a questo momento, sono per una permanenza lunga nello spazio dei tre specialisti sovietici. Nella 
foto: la c Salyut», ancora chiusa negli involucri. In un hangar del cosmodromo di Baikonur A PAGINA 5 

CONTRO I TORBIDI PIANI EjVERSIVI DELLE FORZE REAZIONARIE 

Grandi manifestazioni popolari in Cile 
per esprimere solidarieta al governo di sinistra 

Allende parla alia folia raccolta davanti al palazzo del governo a Santiago, ribadendo la volonta di porta re avanti la politica di 
riforme — Febbrili ricerche degli assassini gia identificati — Si tratta di due fratelli autori di numerosi delitti comuni fra cui 
I'uccisione di un commerciante e di un carabiniere — I/arcivescovo di Santiago . esorta. alia «convergenza » nazionale 

Ininterrotte 
le f ughe in 

massa 
dai Pakistan 

orientate 
Centomila persone (artche musul-
mani) varcano ogni giorno la 
frontiera indiana del Bengala: a l 
ia fine • del mese ' i rifugiati sa-
ranno otto milioni. Gravissimi pro
blemi per I'lndia 

L'epidemia di colera sarebbe sorto 
controllo, secondo gli annunci d e l . 
le autorita indiane -

A PAGINA 11 

OGGI dopo 
W'ON. MORO non sapra 
** mai il male che ha 
fatto quando ha inventato 
la bellissima formula astra-
tegia dell'attemione*, per-
chi se ne sono impadro-
niti, mutandola a loro gu
sto, non pochi personaggi 
della politica minore, vit-
time inconsapevoli della 
istruzione obbUgatoria, Ec
co. tra costoro. Von. Cari-
glia, U quale ha parlato 
di una cstrategla della se-
rieta, del senso di respon-
sabilita che tutti i partiti 
della coallzlone debbono 
dimostrare di avere™», 
parole nelle quali voi m> 
vertite una fatica e un di-
sagio colmi di rimpktnto: 
«Chi me lo ha fatto fa-

,re — sembra domandarni 
Voratore — di inoltrarmi 

in faccende cosl difficili? ». 
vComunque — commen-

tava ieri a" Resto del Car-
lino" — per il momento 
Cariglia si rimette al ver-
detto elettorale». Manca-
no ancora pochi giorni, 
poche ore si pub dire, al 
voto e noi vi consigliamo 
di approfittare di questo 
breve tempo per soddisfa-
re le vostre voglie spen-
sierate. perchi « per il mo
mento* Von. Cariglia non 
si muovera: egli ha deci-
so di rimettersi al ver-
detto elettorale. Nessuno 
e in •• grado di prevedere 
che cosa fara, dopo Q vo
to, U vice segretario del 
PSDI. Neppure Von. Pic-
coli, che lo ha mggiunto 
preannunciato dai campa-
nacci, ha potato conosce-

re le intemioni di Cari
glia: eppure i due sono 
stretiamenle legati da un 
affettuoso gemellaggio cut-
turale, come Firenze e 
Grenoble. Ma Cariglia non 
rivela - le sue intemioni 

per dopo: egli si limita 
a farci sapere che tutto 
dxpendera da come andra 
il voto di domenica, in 
modo che le falle, inti-
mortte, siano tratte a pre-
ferire i socialdemocratici, 
altrimenti Cariglia ce la 
fara vedere. 

Tutto sommato, il PSDI 
e la DC conducono queste 

,. ultime ore di campagna 
elettorale passando abil-
mente dalle minacce alle 
blandizie. Mentre i social
democratici, attraverso Ca
riglia, ci fanno temere per 

Vawenire, i democristiam 
ci promettono un domani 
gioioso. Se gli elettori vo-
teranno per loro, avranno 
prestissimo U video-tele-
fono. Lo ha provato per 
la prima volta Valtro ieri 
a Milano il sindaco Aniasi 
e ha visto U ministro Bo-
sco. La DC, preoccupata 
di non perdere voti, av-
verte che non si vedra 
sempre il ministro Bosco, 
e questo ci rasserena. Ma 
quale awenire ci atten-
de? B se domani, alzando 
fl micro fono, vedremo U 
senatore Fanfani? Noi sia
no preparati a tutto. ma 
vorremmo sapere se si po-
tra, eventualmente, disdt-
re Vabbonamento. 

Forttbraccle 

SANTIAGO DEL CILE, 10 
• Grandi manifestazioni po
polari promosse dalla Centra-
le unica dei lavoratori (CUT) 
e dalla coalizione governativa 
di sinistra Unita popolare 
hanno avuto luogo oggi nella 
capitale e in numerose delle 
24 province cilene dove non 
e in vigore lo stato d'emer-
genza. E' stata questa la fer-
ma risposta di massa delle 
forze democratiche alia furi-
bonda campagna di calunnie 
scatenata dalle forze conser-
vatrici e reazionarie e dalla 
Democrazia cristiana dopo la 
gravissima provocazione di 
martedl scorso: I'assassinio 
delTex ministro degli Interni 
democristiano Edmundo Pe
rez Zujovic. 

La piu imponente delle ma
nifestazioni e stata quella di 
Santiago. Essa si e svolta da
vanti al palazzo del governo. 
Ha parlato alia folia il presi-
dente della Repubblica Allen
de. Egli ha respinto con ener-
gia le accuse Ianciate contro 
di lui e il suo governo dalla 
DC, ha ribadito (con ampia 
esposizione di fatti, prove, do
cument!) che l'attentato con
tro Zujovic s'inquadra in un 
vasto piano criminoso diretto 
a sbarrare la strada alle rifor
me sociali, economiche e po
litiche, ed ha confermato la 
volonta sua personate e dei 
partiti e movimenti che lo 
sostengono di andare avanti, 
resplngendo le provocation!, 
stroncando il terrorismo e 
sventando i tentativi di colpo 
dl Stato. 
- In difesa del regime demo
cratico, Allende e il suo go
verno hanno preso misure 
concrete e vigorose. Un pro-
getto di legge d'iniziativa 
presidenziale per la «repres-
sione degli attentat! terror!-
stici» e stato presentato al 
parlamento. Esso prevede la 
pena di morte o 1'ergastolo 
per gli autori di tale tipo di 
delitti, nonche una procedura 
accelerata per giudicare i col-
pevoli. Al tempo stesso, le ri
cerche per la cattura degli as
sassini di Zujovic vengono 
condotte con uno splegamen-
to dl forze senza precedent!. 
Gli osservatorl rlcordano che 
dopo rassassinlo del coman-
dante in capo dell'eserclto, 
gen. Rene Schneider, nell'ot-
tobre scorso, le Indaglni ven-
nero condotte con snervante 
lentezza. In tale occaslone, 
pert, le forze dl poliela erano 
ancora controllate dai gover-

(Segue in ultima pagina) 

Nuovo passo per i l 

miglioramento 

dei rapporti 

Riprendono 
le trattative 
commerciali 
URSS-Cina 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10. 

Si svolgeranno a Mosca. nei 
prossimi giomi. le prime trat
tative commerciali a livello fo-
vemativo (le prime doe dai 
periodo della rottura dei rap
porti - politid awenuta tra i 
due paesi) tra una delegazio-
ne della Repubblica popolare 
dnese e una dellTJRSS. 

L'anmmdo e stato dato ieri 
sera dalla TASS con la noti-
zia dell'arrivo a Mosca di 
I Cing Tang, capo della dele-
gazione commerdale governati
va dnese incaricato di svol
gere . «trattative commerciali 
sulla consegna redproca di 
merd tra URSS e Cina». 

I membri c gli esponcnti Hol
la delegazione dnese erano ar-
rivati a Mosca gia nei giorni 
scorsi; nessun particolare c sta
to Hnora reso noto sul merito 
delle trattative. sul tipo di mcr-
d e di consegna. 

Ma a parte tutto cio la no-
tizia ' e destinata ad assumcre 
un valore del tutto particolare 
nei rapporti tra i due grandi 
paesi sodalisti. Come si ricor-
dera gia nel settembre dello 
scorso anno nella regione di 
Kabarovsk era stato raggiunto 
un accordo marginale per scam-
bi commerdali tra alcune coo
perative sovictiche e cincsi ope
rant!' nelle zone di confine. 

A Mosca la notizia si e subito 
diffusa negli ambient! giornali-
stici e diplomatid ed e stata in-
terpretata come un ultcriorc 
passo in avanti sulla via di una 
ripresa graduale degli scambi, 
anche perche. come si ricorde-
ra, gia nell'agosto si erano avu-
ti I primi sintomi di un «diafc-
lo » in campo commercial* Ira i 
due grandi paesi sociattati. 
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In concomitanza con il dibottifo in Consiglio comunale sui problemi dell'abitazione 

MANIFESTAZIONE UNITARIA 
degli inquilini milanesi 

lunedi davanti al Comune 
Impegno delle force democratiche per una soluzione positiva al dramma delle famiglie scacciate dal-
la polizia • II padre del bimbo morto si oppone all'autopsia - Iniziative nei quartieri - L'azione del PCI 

La lotta 
per la casa 
Giusta, sacrosanta e la lot

to dei lavoratori italiani per 
il diritto alia casa; perche" 
— come ha scritto Longo — 
sia possibile per tutti avere 
una casa dignitosa a basso 
prezzo in affitto o in proprie-
ta. Questa lotta e quella con-
dotta giustamente e in modo 
unitario dai sindacati. Questa 
lotta ha sempre visto nella 
prima flla i comanisti in ogni 
citta d'ltalia. Per questa lotta, 
in cut alcuni parziali risultati 
sono stati ottenuti, si e sea-
tenata contro i comunisti 
I'ira, la rabbia, I'aggressione 
di tutte le grandi societa im-
mobiliari, di tutti i grandi 
proprietari dei suoli edificabili. 

In certi posti — daXla Sid-
lia a Roma — fascisti. demo-
cristiani delta destra, social-
democratici sono atidati in 
giro a raccontare che la lotta 
dei sindacati e quella dei co
munisti si propone di portar 
via la casetta a quelli che con 
tanti sacriflci se la sono co-
struita. Injamie e calunnie, 
come & sempre accaduto. E co
me accade ancora oggi con lo 
intervento in extremis dello 
screditato Bonomi il quale rin-
nova ai contadini, dopo aver-
ne in ogni modo traditi aspi-
razioni e interessi, i suoi ap-
pelli anticomunisti. Non ci 
stupisce, dunque, che a questo 
coro partecipino anche al-
cune voci coslddette di sini
stra che, essendo prive di ogni 
proposta politica e di ogni 
prospettiva, si aggiungono al 
coro dei calunniatori osando 
scrivere che i comunisti sono 
«contro i baraccati». Cid, 
prima d'essere grossolano, e 
grottesco. Non vi e~ lotta che, 
anche in questo campo, non 
abbia visto a protagonisti i 
nostri compagni, in .cento e 
mille episodi.' 

Naturalmente, la lotta per 
la casa Taf baraccati — come 
qualsiasi < altra lotta — dove 
essere - cosa seria, proporsi 
obiettivi, conquistare risultati, 
estendere il fronte di azione. 
Questa lotta, come qualunque 
altra, non si fa alio scopo di 
compiere una esercitazione che 
sia volta alia ricerca dello 
scontro per lo scontro. Ctb 
non ha niente a che fare ne~ 
con Vinteresse dei baraccati, 
ne con Vinteresse dei lavora
tori, ne con Vinteresse della 
conquista di una societa piii 
giusta e piu umana. Lo scon
tro per lo scontro interessa 
solo i reazionari che vogliono 
dimostrare con la dottrina 
degli « opposti estremismi», la 
necessita di annullare le con-
quiste democratiche strappa-
te con tante lotte. La ricerca 
dello scontro per to scontro 
interessa a quei settori delle 
Jorze di polizia e dell'appara-
fo statale che vogliono pe-
scare nel torbido. 

La lotta per la casa, dun
que, deve conlinuare. Ai ten-
tativi delta destra e della D C. 
di cancellare i primi risultati 
ottenuti deve essere data ri-
sposta lerma. All'impiego dis-
sennato delle jorze di polizia 
contro chi chiede il proprio 
diritto deve essere contrappo-
sto un grande schieramenlo 
e una vasta azione unitaria e 
democratica capace di isola-
re le centrali della provoca
tions 

Tale e la nostra posizione 
di lotto, 

Le calunnie non ci interes-
sano. Sottolineiamo solo che, 
nel momento in cui il nostro 
partito e impegnato in una 
azione dunsstma per contra-
stare una campagna della DC, 
dei socialdemocratici e della 
destra, che tocca i tont piu 
aberranti, all'attacco contro 
il PCI si aggiunge — in qual-
Che luogo — la contumelia di 
persone che si definiscono di 
sinistra. 

In un momento tanlo deli-
cato, lunita della classe ope-
rata, Vunita tra classe ope-
raia, contadini e ceti interme-
di taboriosi e decisiva per 
sconfiggere il contrattacco di 
destra e per conquistare nuo-
vi risultati nel duro cammi-
no del movimento del lavora
tori. Questa unita i indispen-
sabile anche per ottenere ri
sultati nella lotta per la casa. 

Dunque, le calunnie antico-
muniste non sono cosa che ci 
turbi. Esse, perb, sono cosa 
assai grave perchi manifesto- la pressione di massa per ot-

MILANO, 10 
Le 50 famiglie di Immigratl 

senza tetto che rivendlcano un 
alloggio degno dl tale nome, 
hanno passato una notte final-
mente tranqullla — anche se 
ancora pslcologicamente dram-
matica — nella sede delle 
ACLI in via della Signora: le 
donne e i bambini slstemati su 
materassi sollevati da terra, 
con a dlsposizione un servizio 
medico e ambulatoriale: gli 
uomini alloggiati nelle aule 
della scuola professionale di 
via Luinl. 

Questa mattina i caplfami-
glia hanno tenuto una rlunio-
ne in preparazione dell'incon-
tro che avverra domanl alle 18 
con i rappresentanti dell'am-
ministrazlone comunale. Han
no messo a punto la «scala 
dei bisogni» secondo criterl 
prioritari (alloggi, concorso 
nel pagamento dell'affitto trop-
po elevato, ritiro degli sfratti 
con pagamento delle somme ar-
retrate, ecc.) da presentare al-
l'incontro dal quale intendono 
uscire con precise garanzie — 
nero su bianco — circa la so
luzione dei loro singoli pro
blemi, disposti ad accordare 
tempo, ma con scadenze ben 
fissate, per il reperimento de
gli alloggi popolari. ; 

Esiste la prospettiva concre-
ta che l'odissea delle 50 fami
glie trovi una sua positiva 
conclusione. 

In questo senso hanno lavo-
rato le forze democratiche. i 
partiti, i sindacati, le ACLI, 
premendo suH'amministrazio-
ne perche entrasse nell'ordine 
di idee di trovare una solu
zione di emergenza ad una 
situazione di emergenza. Ieri 
nella stessa sede delle ACLI. 
dove si trovano i baraccati, si 
erano rluniti i rappresentanti 
del PCI. PSI, PSIUP, della 
DC e del MPL. 

Le difficolta a trovare una 
soluzione rapida stanno da un 
lato nella gravissima situazio
ne generate della casa per la 
massa dei lavoratori milanesi 
dall'altro nella incapacity di 
fatto della glunta — che sente 
il peso di una DC cittadina 
fortemente conservatrice — ad 
affrontare scelte che dispiac-
ciono alle societa immobiliari. 
Si raccolgono cosL, i frutti 
drammatici di una politica ur-
banistica che ha lasciato gli 
speculatori e i pro'fittatori pa*' 
droni di fare il bello e il brut-' 
to tempo con il comune, al 
momento di avere le licenze 
di edificazione, e con gli in
quilini al momento di rapi-
narli con affitti da galera. 

lnteri quartieri fino a died 
anni fa ancora popolari sono 
stati demoliti e ricostruiti co
me zone di uffici o residen-
ziali di lusso. Gli alloggi a dl
sposizione dei lavoratori sono 
diminuiti grazie al massacro 
della citta da parte dei pri-
vati e non sono stati certo 
compensati dai quartieri di 
edilizia popolare costruiti in 
estrema periferia nei quali so
no stati spesso letteralmente 
deportati gruppi di cittadini 
scacciati dalle vecchie case 
del centre. 

Dai quartieri. proprio in 
questi giorni, viene alia glun
ta la pressione della lotta uni
taria degli inquilini che ri-
vendicano il diritto a vivere 
come «cittadini» non come 
confinati piu o meno di lusso. 

Da due settimane al Galla-
ratese — sorto sui prati del-
l'estrema periferia, dove gia 
vivono 54 mila milanesi di an-
tica e recentissima residenza 
— il comitate popolare uni
tario presidia giomo e notte 
la tenda della lotta del quar-
tiere per ottenere dalla giunta 
impegni precisi sui future del
la zona, nel senso di bloccare 
le edificazioni e destlnare le 
aree libere ai servizi collettivi 
inesistenti, prime tra tutti le 
scuole. 

Domani, appunto, la giunta 
terra una riunione straordi-
naria per esaminare le pro-
poste dei cittadini del Gallara-
tese. recepite dalla commissio-
ne consiliare per I'urbanistica, 
e pronunciarsi per scelte pre
cise. 

Una manifestazione di mas
sa degli inquilini delle case 
pubbliche e private e stata in-
detta unitariamente per lunedi 
alle ore 21 a Palazzo Marino 
dall'APICEP (Associazione 
inquilini case popolari) e dal-
l'UNIA (Unione inquilini e 
assegnatari), in connessione 
con il dibattito sulla casa in 
corso in Consiglio comunale. 
Durante il dibattito i comuni
sti hanno gia avanzato pre
cise proposte a breve e lun-
go termine per una politica 
urbanistica che interpret! gli 
interessi delle masse popolari 
e quindi dellintera citta. 

La mobilitazione degli in
quilini sia di edifici pubblici 
che privati e un momento del 

no la tolonta dt divtdere, di 
seminare odio tra i lavorato
ri. Chi concepisce tutta la sua 
azione cosiddetta di sinistra 
come vn seguito di insulti 
contro il nostro partito, si ac-
comodl pure. Ma, cosl facen-
do. costui o costoro in primo 
luogo si trovano in ben mi-
serabile compagnia e in se
condo luogo dimostrano di 
avere ben poco da dire. Cosl 
facendo, infine. costui o co
storo dimostrano che, per lo
ro, la questione non i quella 
di affrontare e risolvere il 
problema della casa o altro 
che sia; ma solo quello di 
prendere a pretesto Vuna o 
Taltra questione per dtr male 
del partito comunista. E' fa
cile capire cib a chi possa 

roare, St tratta, comunqve, 
una ben meschtna impre-

m Tra Valtro, essa ha — ne-
tttsariamente — il fiato corto. 

tenere la fine della continua 
espulsione dei ceti popolari 
dalla citta. una regolamenta-
zlone degli affitti. la dotazlone 
del servizi collettivi mancan-
tl nel quartieri popolari. pub
blici e privati che siano. 

UNIA e APICEP fanno. dal 
canto lore, proposte precise 
sulle quali chiedono alle forze 
politiche present in Consiglio 
di pronunciarsi: 1'estensione 
del vincolo alle aree ancora 
libere o coperte da immobili 
da risanare in base alia legge 
n. 167. per garantire la co-
struzione dl alloggi popolari a 
fltto controllato anche nelle 
zone centrali; la democratlz-
zazione dell'Istituto case popo
lari per garantire che esso 
faccia una politica. della casa 
a popolare » (ponendo fine alia 
vergogna dei palazzi e dei 

auartleri costruiti per citta-
inl che sono in grade dl pa-

Bare il riscatto e che posso-
no percid reperire 1'alloggio 

sui mercato privato della ca
sa); stanziamenti per avvia-
re a soluzione il problema 
dell'equo-canone, per ottenere 
il quale da due anni gli inqui
lini deH'IACP e del Comune 
stanno facendo lo sciopero trl-
mestrale dell'affitto; appoggio 
agli inquilini delle case priva
te che devono affrontare l'at-
tacco delle Immobiliari sotto 
forma di alti affitti, di demo-
lizioni di stabili, di mancata 
manutenzione delle vecchie 
case in cui abitano migliaia 
di famiglie in condizioni in-
degne. 

Queste rivendicazloni coin-
cidono con la linea che il PCI 
porta avanti nella citta e in 
Consiglio comunale per impe-
dire l'esodo forzato degli in
quilini lavoratori dal centre, 
per una costruzlone della cit
ta che tenga conto dei bisogni 
delle masse e contro la' spe-
culazione immoblliare. per 
una democratizzazione dell'in
tera vita cittadina spostando 
alia base, nei consigli di zona, 
le scelte che riguardano l'uso 
del suolo. 

Intanto, la tragica vlcenda 
del piccolo Massimiliano Fer-
retti, il bambino di sette mesi 
morto dopo lo sgombero. da 
parte della polizia della casa 
occupata domenica scorsa in 

Tornono nell'isola 
gli abitanti di 

Filicudi 
La popolazione di Filicudi 

6 quasi interamente rientra-
ta nell'isola. Gli abitanti si 
erano trasferiti a Lipari il 28 
maggio scorso in segno* di 
protesta per lo sbarco di 15 
boss mafiosi assegnati in sog-
giorno obbligato neH'isoleUa 
che fa parte del gruppo del
le Eolie. 

via Tibaldi, lia avuto uno stra-
scico umiliante e che dovreb-
be essere amaramente esem-
plare per chi intenda seria-
mente unirsi alia grande bat-
taglia dei lavoratori per la 
casa e non cedere a improv-
visazioni avventuristlche. 

I geniton del bambino era-
no, come e noto, tra i barac
cati che, cacciati da via Tibal
di, si lnstallarono successlva-
mente nella facolta di archi-
tettura del Politecnico. In una 
conferenza stampa tenuta do
po la morte del bambino, il 
padre, Ugo Ferretti, accuso la 
polizia, dicendo in sostanza 
che il piccolo Massimiliano 
era stato stroncato dal fred-
do e dallo strapazzo patiti 
durante lo sgombero avvenuto 
di notte sotto la pioggia. II 
Ferretti e la moglie diedero 
mandato per iscritto. all'avvo-
cato Gentili di intervenire per-
che fossero accertate le cause 
del decesso del bambino, il 
quale, come e noto, soffriva 
di una cardiopatia congenita. 
L'avvocato pertanto chiese 
una autopsia del cadavere. Cio 
che tra l'altro provocd un rin-
vio dei funerali. 

Stasera e'e stato un brusco 
mutamento, che lascia argu|-
re come intorno a questo caso 
si stia sviluppando un turpe' 
gioco di speculazioni politiche. 
Un prete della parrocchla di 
Santa Maria di Caravaggio, 
don Fernando • Tagliabue, ha 
diffuso una dichiaruzione fir-
mata da Ugo Ferretti, nella 
quale l'uomo dichiara di op-
porsi all'autopsia del bambi
no, dicendo in sostanza di es
sere stato strumentalizzato 
dai gruppi di «Lotta conti
nua » e del « Manifesto ». Nel
la penosa dichlarazlone si ag
giunge che il prete lo ha su-
bito - materlalmente aiutato 
alia prima richiesta e gli a-
vrebbe gia trovato un lavoro. 
II Ferretti annuncia infine che 
i funerali del figlioletto si 
terranno « con rito religioso », 
al contrario di quanto era sta
to prima concordato con al
cuni gruppetti. 

In diversi istituti fecnici di Roma 

j » . 
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Studenti 
rimandati per 

_ y * 

fa 
politica 

Molti giovani dovranno « riparare » a settembre, 
per assenze « politiche » . La CGIL-Scuola invita 
i professori a non applicare il discriminatorio 
provvedimento - Forte denuncia della commis-

sione studenti della FGCI 

Dovranno riparare tutli a settembre, anche nelle materiu 
nelle quali hanno avuto la sufficienza, gli studenti che hanno 
fatto assenze «politiche». La grave decisione, che accentua, 
ancora di piu il carattere selettivo e autoritario della scuola 
italiana, ha colpito diversi giovani degli istituti tecnici in
dustrial! della capitale. • ,. . 

Si ha finora notizie del « Giorgi > e del « Meucci», ma an
che altri istituti appaiono interessati alia pesante discrimina-
zione. Pare che ci sia stata addirittura una riunione dei pre-
sidi per concordare una linea comune per «punire > gli stu
denti. A questo scopo si e prostata una circolare ministeriale 
del 15 aprile scorso, che ha riesumato una vecchia disposi-
zione che da il potere ai capi d'istituto di «bocciare» gli 
aUievi che hanno compiuto. rispetto all'orario effettivo delle 
lezioni, un quarto di assenze (negli istituti tecnici) e un terzo 
(nei licei classici). • 

E* chiaro che questa misura mira a colpire gli studenti 
che durante 1'anno scolastico hanno partecipato a scioperi e' 
manifestazioni per reclamare una scuola diversa. Del resto. -
lo stesso preside del «Galilei» ha imposto al consiglio dei 
professori di accogliere un «abbuono» di 90 ore di assenze 
ai giovani che hanno partecipato ai campionati di calcio. 48 
a quelli di pallavolo. 42 per la pallacanestro. Risulta quindi 
eyidente il carattere repressivo e discriminatorio del provve
dimento. che punisce i giovani che si sono occupati di politica 
e premia coloro che invece si sono dedicati alio sport. - • 

Altro aspetto, assurdo e immotivato della decisione. e che 
gli studenti del «classico > vengono privilegiati rispetto ai . 
giovani dei c tecnici >: per i primi. infatti. la punizione scatta 

, ad un terzo delle assenze, mentre per gli altri quando hanno 
compiuto un quarto di astensioni dalle lezioni. 
•" Avremo cosl, qtiest'anno, giovani degli istituti tecnici. che. 
pur essendo stati giudicati sufficient! in alcune o addirittura 
in tutte le materie (segno evidente che le assenze non hanno 
inciso sui « profitto > degli aUievi). dovranno lo stesso « ripa
rare » a settembre. 

II sindacato scuola della CGIL ha immediatamente invitato 
i propri aderenti a non applicare questa assurda disposizione 
e ha chiesto «un pronto intervento delle autorita ministeriali 
per annullare tali repressivi prowedimenti». 

La commissione studenti del Comitato centrale della FGCI. 
da parte sua, ha emesso un comunicato in cui si afferma: 
« Una grave manovra repressiva viene tentata in questi gior
ni, a Roma e in altre citta italiane. contro gli studenti. ~-

« La commissione studenti del CC della FGCI. nel denun-
ciare il carattere repressivo dell'operazione e dell'ordinanza 
del ministro Misasi, che riesuma contro gli studenti norme 
fasciste. chiama tutte le cellule ed i gruppi di Istituto della 
FGCI a prendere conoscenza immediatamente dell'entita del-
1'azione repressiva. ad organizzare la vigilanza e la mobili
tazione degli studenti e delle forze democratiche e rinnova-
trici presenti all'interno della scuola, per bloccare questo ten-
tativo di repressione "a freddo" contro le giuste lotte degli 
studenti». 

Nuovi pesanti interrogativi per la morte dell'anarchico . 

LA QUESTURA Dl MILANO DENUNCIA 
IL GIUDICE DEL PR0CESS0 PINELLI 

T ' * • 

Biotti ha detto che i poliziotti lo seguivano e controllavano il suo telefono - Come e awenuta 
la ricusazione - Perchfe sono stati sostituiti anche gli altri due magistral? - «Non vogliono la 

riesumazione del cadavere»» - L'inchiesta del Consiglio superiore della magistratura 

La questura di Milano ha 
denunciato Carlo Biotti, il ma
gistrate ricusato dalla difesa 
del commissario Calabresi. 
L'ha denunciato perche, duran
te l'interrogatorio cui il giu-
dice e stato sottoposto dalla 
II Commissione disciplinare 
del Consiglio superiore della 
Magistratura, per il procedi-
mento di trasferimento d'uf-
flcio aperto a suo carico, ha 
affermato che il suo telefono 
era controllato dalla polizia e 
i magistrati del collegio giu-

dicante erano pedinati dagli 
agenti. La questura dice che 
tutto questo e falso e che, per
tanto. ha inviato un rapporto 
alia Procura della Repubbli-
ca «per la falsa attribuzione 
alia polizia dei suddetti fatti 
illeciti». 

Dunque, ancora un clamo-
roso sviluppo di questa vlcen
da, che vede. da una parte, 
le torbide manovre degli av-
vocati di Calabresi, dall'altra 
il contraddittorio e in parte 
ambiguo comportamento del 

Incontro di assessor! a Milano 

Esaminati i problemi 
delle f inanze regionali 
Un severe giudizio e stato 

espresso dagli assessori alle fi-
nanze di sei regioni del Centro-
Nord sui modo come i poteri 
centrali si atteggiano nei rispet-
ti dell'autonomia finanziaria e 
contabile delle Regioni. La riu
nione. svoltasi a Milano. si e 
occupata dei contenut: da dare 
alle leggi regional! che istitui-
scono i «tributi propri » (come 
e noto. le Regioni usufniiscono 
di tributi gestiti direttamente e 
di quote di tributi gestiti dallo 

Stato). 
Fra l'altro. gli assessori han

no chiesto — per I'immediato — 
I'attribuzione alle Regioni del
l'intera quota dcirimposta era-
riale fondiaria (una recente cir
colare ministeriale, invece. li-
mitava tale quota) e rattribu-
zione deH'intero gettito dell'im-
posta fondiaria non gia dal 
1. gennaio 1973 ma dal 1. luglio 
1971. a copertura delle spese 
per i controlli sugli enti sub-
regionali. 

I comizi di chiusura 
Oggi a ROMA la manife-

station* di chiusura della 
campagna eletteralc sari 
presieduta dal compagno 
LUIGI LONGO; parleranno 
i compagni B«rtinguer e 
Ingrao. 

Torre Annunziala, Amen-
dola; Marigliano, Amendola; 
Caivano (Napoll) Allnovi; 
CATANIA, Bufalini; Brisi-
ghella, Cavina; Somma V«-
suvtana, Chlaromonto; Co-
senatlco, Fanti; RAGUSA, 
Galluzzl; Scicli, Galluzxi; 
Avola, Macaluso; Noto (Si-
racusa), Macaluso; PALER
MO, Napolltono; Gonova-
Voltrl, Novella; Sampierda-
rena, Novtlla; Genova-An-
saldo N., NaHa; Ponto4oci-
mo, Natta; Baghoria, Oc-
chotto; FOGGIA, Pajofta o 
Carmono; ASCOLI PICENO, 
Torracini; Cologno Monies*, 
Tortorolfa; Gonova-Porto 
(Sttt. Ind), Adamoli; G«no-

va-Marassi, Adamoli; Pomi-
gliano tfArco, Conte; SI RA
CUSA, Corallo c Tusa; Nova 
Milanese, Cervefli; Canicaf-
tini, Cardia; Acirvalc (Ca
tania), Ccrra; MESSINA, 
De Pasgualc; Villabate (Pa
lermo), Flamignl; S. Cristo-
foro (Catania), GS. Forri; 
TRAPANI, Giacalone; Sciac-
ca, La Torre; Scordia (Ca
tania), La Micala; Pinoto 
d'Abruzzi, Piorantozzi; S. 
Agata MHittllo, G. Pajotta; 
Capo d'Orlando, G. Pajotta; 
Pescina (Aqwila), Pvtaturo; 
Altavllla Irpina, Quercini; 
Adrano, Ragosa; Caltagiro-
ne, Rindono; Palma Monto-
chiaro, Russo AGRIGENTO, 
Russo; Bronto (Catania), 
Rubbi; BARI, Sicolo; Biton-
lo, Trlva; Patagonia (Cata
nia), Vizzini. 

Oggi a Pacoco (Traaani) 
por la sinistra indlpondon-
I* parlori II comp. on. Luigi 
Andorlini. 

giudice milanese. Clamoroso 
quanto le dichiarazioni del
lo stesso Biotti alia Com
missione disciplinare. In par-
ticolare. una frase ci sembra 
utile riportare. Ha detto 11 
magistrate: aL'istanza di ri
cusazione e le modalita con 
cui e stata presentata costi-
tulscono la piu clamorosa ri-
bellione contro un provvedi
mento istruttorlo ». 

Questa frase. che e stata la 
premessa ad un violento at-
tacco contro coloro che gli 
hanno tolto il processo. ha bi-
sogno di una spiegazione. Una 
spiegazdone tanto piu opportu-
na, in quanto pud dare un 
giusto quadro della vicenda 
e confermare quanto e sem
pre stato detto: obiettivo del
la difesa di Calabresi non era 
« cacciare » Biotti, ma impedi-
re la riesumazione della sal-
ma di Pinelli. 

Dunque: per presentare la 
istanza di ricusazione, l'avvo
cato Lener (dopo che il tribu-
nale aveva gia inviato gli atti 
per la riesumazione al giudi
ce istruttore), ha chiesto la 
ftssazione di una udienza per 
presentare una istanza sui li-
miti della perizia. Invece, una 
volta riunito. il tribunale ha 
presentato ristanza di ricusa
zione. Malafede? Certo, una 
procedura abbastanza discuti-
bile. 

La circostanza e tanto piu 
eloquente se si pema che nel 
frattempo (cio* dopo 1'invio 
degli atti al giudice istrutto
re) uno dei giudici aveva gia 
raggiunto la nuova sede alia 
quale era stato designato a 
Benevento. 

Ce pol da sottoiineare un 
aspetto, diciamo strano, della 
decisione con la quale la Cor-
te d'Appello ha accolto ristan
za di ricusazione contro Biotti. 

II magistrate «sotto accu-
sa » era solo il presidente per-
ch6 gli altri due giudici sono 
stati coinvolti nel procedimen-
to? Secondo le norme di pro
cedura, doveva essere sostitui-
to solo il magistrate ricusa
to. A meno che non si voglia 
sostenere che anche gli altri 
due avessero espresso le loro 
convinzioni sui processo in an-
ticipo. 

A questo punto. e'e un solo 
modo per la Magistratura mi
lanese per smentire questo du
ro giudizio: designare il piu 
presto possibile II nuovo tri
bunale e designare magistrati 
«al dl sopra di ogni sospet-
to». 

H 18 prossimo e flssata una 
nuova udienza del processo Ca-
labresi-Baldelli, ma forse que
sta saltera, perche sembra che 
Biotti abbia Intenzione di ri-
correre in Cassazione contro 
la decisione della Corte d'Ap
pello. Quindi, tutto rlmarrcb-
be sospeso, in attcsa del ri-

sultato di questo ricorso. 
Ma, a quanto sembra. non 

sara solo questo il passo che 
tentera Biotti per cercare di 
dimostrare che e vittima di 
una congiura. Martedi prossi
mo, il Consiglio superiore del
la Magistratura si riunira in 
seduta plenaria per esaminare 
alcune question! interne, co
me l'eleggibilita o meno di 
due suoi membri, dichlarati 
decaduti dal Consiglio di Sta
to. Se fara in tempo, l'assem-
blea esaminera anche la pro
posta della Commissione disci
plinare dl trasferire Biotti da 
Milano. Ma il magistrate ha 
detto gia che vuole essere sen-
tito nell'udienza collegiale per-
ch6 ha altre cose clamorose 
da dire. Una cosa, dunque, e 
certa: la vicenda Pinelli ha 
ancora molte cose da rive-
lare. 

E la vicenda Pinelli non e 
lsolata: l'uccisione dello stu-
dente Saltarelli, dellagente 
Annarumma, la strage di piaz
za Fontana sono tutti episodi 
accaduti a Milano sui quali 
non e stata fatta ancora luce; 
e, anzi, le inchieste hanno da
te luogo a prowedimenti che 
hanno eluso totalmente la se-
te dl verita deiropinione pub-
blica democratica, offrendo, 
insieme, il quadro di una ge-
stione della amministrazione 
della giustizia che. deprecabi-
le per la sua palese parziali-
ta, esige I'adozione di irome-
diati rimedi. 

Per questo, 1 parlamentari 
milanesi del PCI hanno chie
sto un immediate intervento 
del Consiglio superiore della 
Magistratura per una appro-
fondita indagine, e hanno chia-
mate il governo a rispondere 
davanti al Parlamento delle 
responsabilita politiche che ad 
esso competono. 
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Ultime battute della campagna elettorale 

I PROBLEMI DELLA SICILIA 
IGNORATI DALLA PROPAGANDA 

DELLA DC E DELLE DESTRE 
400 mila lavoratori costretti ad emigrare - Un serbatoio di manodopera 
per il Nord - La nuova realta giovanile • La mobilitazione del Partito 

Cagliari 

Fatta sgomberare 
dai carabinieri 
la conceria UTI 

CAGLIARI, 10 
(G.P.). Un fatto molto grave 

e awenuto oggi In una piccola 
fabbrica di Assemini, un co
mune democratico dell'imme
diate retroterra di Cagliari. I, 
carabinieri sono intervenuti 
per far sgomberare 1 locali 
della conceria del l trn dagli 
operai che da tre giorni la 
occupavano per ottenere il pa
gamento dei salari arretrati di 
due mesi. 

Dal nostro inviato 
-. ' PALERMO. 10. . 

Difficile, pratlcamente lm-
possibile, una sintesi del no
stro viaggio in Sicilia in que. 
sta vigilia elettorale. Ci limi-
teremo ad esporre alcune con-
siderazioni frutto di una pri
ma riflessione sui numerosi 
incontri e colloqui avuti con 
1 protagonisti della realta si-
ciliana: dai pescatori della co-
sta occidentale, in provincia dl 
Trapani; agli studenti dl Mes
sina; agli operai della FIAT 
Ji Termini Imerese. dell'ANIC 
di Gela e delle raffinerie di 
Ragusa; ai contadini della 
Plana di Lentini (Siracusa) ai 
minatorl di Enna; ai braccian-
ti di San Cataldo, alle «vedo-
ve blanche », tutte rlcamatrici 
a domicilio. di Santa Caterlna 
in provincia di Caltanissetta: 
ai diseredati che vivono nei 
«catoi» di Palermo, nel mal-
famato quartiere « San Cristo-. 
foro» di Catania o nel rione 
«Pietre cadute» di Palma di 
Montechiaro in provincia di 
Agrigento. 

La prima considerazione che 
s' impone, se non altro per 
smentire uno dei' luoghi co-
muni piu diffusi su questa re-
gione. riguarda la poverta og-
gettiva della Sicilia. Non e 
vero. la Sicilia non e una re-
gione povera. priva di mate
rie prime e di risorse natura-
li: metano, sali minerali. zol-
fo pesca, costituiscono una 
rlcchezza .che se fosse ade-
guatamente sfruttata, attra-
verso processi di verticalizza-
zione, potrebbe fornire larghe 
possibilita di impiego di mano 
d'opera. Anche l'agricoltura 
costituisce un altro luogo co
mune secondo cui madre natu
ra sarebbe stata avara nei ri-
guardi dei sicillani a causa 
dell'arido e montagnoso terri-
torio. Opportunamente rifor-
mato il settore agricolo po
trebbe costituire una fortuna 
non solo per la Sicilia, ma 
per tutto il Mezzogiorno; e 
non ci riferiarno soltanto al 
le zone piu fertili come quel
la di Lentini, o della plana 
di Gela e di Licata. oppure 
alia costa vinicola del Trapa-
nese. Anche nella carte cen
trale dell'Isola. nelle provin
ce di Enna e di Caltanissetta 
o nelle Madonie, tra Paler
mo e Messina, attraverso ope-
re di canalizzazione per lo 
sfruttamento dei giacimenti di 
acqua dlsponiblli sarebbe pos
sibile dare lavoro a declne dl 
migliaia di braccianti aumen-
tando il reddito e la produt-
tivita agricola. Con adeguati 
investimenti nel settore delle 
Industrie alimentari si potreb-
bero creare altre migliaia di 
posti di lavoro: ci riferiarno al
le industrie conserviere e di 
trasformazione dei prodotti 
agricoli e alle industrie moli-
torie. 

Sorge a questo punto una do-
manda: se le cose stanno in 
questi termini perche esisto. 
no sacche di miseria cosi spa-
ventosa come non abbiamo vi
sto in altre regioni d'ltalia? 
Perche in poco meno di die-
ci anni. con il centrosinlstra 
alia Regione altri 400 mila si-
ciliani hanno dovuto abbando-
nare la loro terra, le loro ca
se per assicurarsi un lavoro. 
per garantire un pezzo di pa
ne alle loro famiglie? 

La Sicilia e stata conside-
rata dai grandi gruppi mono
polistic! industrial! del nord 
come un serbatoio di mano di 
opera, alia stregua di una co-
lonia africana da sfruttare. da 
depredare; i pochi investimen
ti di tipo industrial effettua-
ti confermano questo severo 
giudizio. A che serve investire 
centinaia di miliardi, come ha 
fatto 1*ENI per realizzare una 
«cattedrale nel desertos qua-
l*e l'ANIC di Gela? Vengono 
sfruttate le materie prime at
traverso impianti altamente 
automatizzati. quindi. richie-
denti scarso impiego di mano 
d'opera. per poi trasferire al 
Nord li prodotto grezzo per la 
sua lavorazione. Non e vero 
che lo Stato non abbia speso 
quattrini in Sicilia; ma quali 
settori, quali obiettivi hanno 
avuto gli investimenti? Si sco-
pre l'altro cancro della Sici
lia: I'apparato burocratico 
mantenuto. foraggiato. nutrito 
dai centri di potere con fini 
chiaramente elettorallstici, 
cioe in funzione della conser-
vazione del potere stesso. Tut
ti sanno a Palermo che i 7 
mila dipendenti della Regione 
sono troppi, che gli ultimi 
aumenti di stipendio sono stati 
un episodio vergognoso. come 
le assunzioni decise in questi 
mesi nei vari enti regionali. 
Soltanto i comunisti hanno 
avuto il coraggio civile di op-
porsi a questi prowedimenti, 
ma sono rimasti isolati. Ad 
una attiva politica capace di 
trasformare la drammatica 
realta si e preferita la pa-
rassitaria e corruttrice opera 
di tipo assistenziale gonfian-
do a dismisura il reddito bu 
rocratico. H bilancio del cen-
tro sinistra e stato disastroso. 
La Malfa si era presentato 
nei '68 come il moralizzatore 
della vita pubblica siciliana. 
come il razionalizzatore dello 
sviluppo economico. all'inse-
gna deU'efficientismo impren-
diteriale. Ha dovuto successi-
va mente scoprire che 1 meto 
di che voleva combattore era-
no di casa nel partito repub-
blicano siciliano. I socialist! 
non sono stati da meno. Ci ha 
colpiti particolarmente una 
grande scritta murale, sotto 
un cavalcavla stradale tra 
Riesi e Ravanusa (patria del 
ministro Lauricella): « W .S.E 
II ministro Lauricella*. II ca 

, rattere cubitale della scritta 
perfetta e netta piu che alia 
mano di un nottambulo prole-
tarlo social lata del luogo ci 
ha fatto pensare al preciso di-
segno di un geometra del-
l'ANAS. Ogni commento • su-
perfluo. 

Dei socialdemocratici non 
' vale la pena di parlare. 31 
sono esauriti in questi mesi 
nella corsa con i fasciti per 
strapparsi 1 candidati all'as-
semblea regionale: uno spet-
tacolo depriniente degno del 
ministro Preti impegnatiosimo 
nel sostenere in provincia di 
Caltanissetta la cand'datura 
dell'ex missino Occhipinti, og-

• gi nella llsta del PSDI. 
I fascisti, con larghissiju 

mezzi a disposizione, forti del
la copertura democristiana 
(non solo per le scelte a de
stra fatte dagli uomini i i For-
lani a fianco degli agrari e 
degli speculatori edilizi, ma 
addirittura grazie alle manife
stazioni unitarie Dromosse dal
la DC con il MSI come e ac
caduto nella valle del Belice) 
hanno svolto il loro storico 
ruolo di mazzieri, sposando to-
talmente, senza mezzi termi
ni la causa dei parassiti e 
della reazione. II profondo 
malcontento presente nell'iso
la si vorrebbe convogliarlo a 
destra. al fine di garantire. 
come e gia accaduto nel pas
sato. ai tempi di Restivo pre
sidente della Regione. il pun-

, tello fascista al potere demo-
cristiano. Malgrado l'atteggia-
mento conservatore della ge-
rarchla ecclesiastica, il mon-
do cattolico siciliano. soprat-
tutto quello giovanile, e pro-
fondamente turbato dall'invo-
luzione a destra. 

A livello sindacale la bat-
taglia per 1'unita ha segna-
to molti punti all'attivo: dal 
1. maggio viene pubblicato un 
quindicinale a cura delle tre 
organizzazioni sindacali regio

nali: CGIL, CISL e UIL La 
volonta unitaria si e inoltre 
espressa plii volte in questi 
ultimi mesi anche nelle diffi-
cili lotte condotte contro al
cuni «sindacati gialli» del 
pubblico impiego al servi/.io 

dei notabili democristianl. 
L'elemento pu confortante e 

rapprasentato dalla massiccla 
presenza di giovani (nella 
.stragrande maggioranza del 
casi al di sotto dei venfan-
ni) sulla scena politica e so-
ciale. Questi ragazzi possono 
costituire la fortuna delPJsola 
poiche, a differenza delle ge-
nerazioni che li hanno prece-
duti. rifiutano ogni attegg.a-
mento fatalistico. rinunciata-
rio, di rassegnazione; questi 
giovani vogliono essere prota
gonisti, respingono ogni loro 
strumentalizzazione. non ac-
cettano un ruolo subalterno. 

II nostro partito ha avver-
tito questa nuova realta e la 
campagna elettorale — che ha 
visto decine di migliaia di RIO 
vani attorno al PCI. impegna-
ti giomo e notte per il succes-
so delle nostre liste e di quel-
le della sinistra unita (PCI-
PSIUP) — ne e la conferma 
migliore. Se l'eccezionale mo
bilitazione costituisse pero sol
tanto un momento di questa 
presa di coscienza sarebbe un 
grave errore: 1'avvenire della 
Sicilia va bene al di la del 
13 giugno, anche se questa 
scadenza puo rappresentare 
una tappa importantissirna; 
decisiva nella lotta per la rt-
nascita di questa splendida 
regione. 

Diego Novelli 

Le vostre f erie 
con «F Unita » 

II periodo estivo coincide con notevoli spostamenti 
dei nostri lettori In Italia ed all'estero, le grandi 
citta si svuotano e le correnti turistiche si dirigono 
anche verso localita non tradizionalmente di villeg-
giatura. II crescente fenomeno del turismo e delle 
ferle dl massa, che tende ad allargarsi ed a inve
stire giustamente anche le classi popolari, ci pone 
il problema di seguire tutti i nostri lettori, di far 
giungere, dove esiste una richiesta o una possibilita 
di vendita, I'Unita. 

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

Le risposte vanno indirizzate a: I'Unita - Ufflcio 
Diffusion* . v ia l * Fulvio Testi, 75 . 20162 Milano. 

V i ringraziamo per la collaborazione e vi auguria-
mo di trascorrere delle vacanze felici, in compagnia 
de I'Unita. 

• DOVE TRASCORKERAI LE VACANZE ESTIVE 1971? 

LOCALITA* 

PROVINCIA 

• IN QUALE PERIODO? 

DAL Al . 

• NELLA PASSATA STAGIONE HAI TROVATO REGOLARMENTE 
m LTJNITA' > ? 

O SI* O NO 

• DOVE NON L'HAI TROVATA? 

LOCALITA' 

IN QUALE PERIODO?. 

• QUALI ALTRI QUOTIDIANI ERANO INVECE IN VENDITA? 

• OSSEKVAZIONI i. 

TAMFK ITAMONAMENTO 

!• SHU » t • • » » • L li 
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II marxismo di Gyorgy Lukacs 

CONTINUITA 
CON HEGEL 

La nozione di totalitd - La classe operaia come 
categoria filosofica - Un confronto con Gramsci 

Vi e in Lukacs un ele-
mcnto di ricchezza che e, 
al tempo stesso, contraddi-
zione ed ambiguita. Si trat-
ta del fatto che egli serba, 
pur nel tumulto delle vicen-
de politiche in cui fu coin-
volto ed impegnato, sempre 
it volto del < filosofo >, la 
cui riflessione critica non 
si immedesima mai comple-
tamente nella vicenda poli-
tica, inentre al tempo stes
so egli non abbandona, pro-
prio perche filosofo, l'impe-
gno politico. Se si conside-
ra la sua ampia e comples-
sa vicenda, si puo vedere 
come mai egli rinunzi ad 
un dato essenziale della sua 
vita; quando le sue posizio-
ni di sinistra vengono cri-
ticate e vinte negli anni '20, 
e quando i risultati della sua 
ricerca teorica vengono du-
ramente respinti (al V Con-
gresso della Terza internazio-
nale), e quando ancora si 
abbatte su di lui, con le vi-
cende del '56, l'esilio e l'e-
sclusione dal partito, egli 
conserva la volonta di es-
sere sempre un militante, di 
riconquistare la propria tes
sera di iscritto al partito. 

Qui Lukacs si distingue 
daU'intellettuale, dal filoso
fo tradizionale. Ma al tempo 
stesso, in tutta la sua vita, 
la polarita tra il filosofo e 
il politico non appare mai 
completamente superata e 
sempre egli resta, per certi 
aspetti, un intellettuale dei 
tempi weimariani; un uomo 
della nuova Ungheria e in-
sieme un esponente di quel-
la cultura relativamente 
svincolata dal rapporto con 
la nazione, immersa nella 
« germanicita », che carat-
terizzo gli intcllettuali, an-
che progressiva delle nazio-
nalita non tedesche, forma-
tisi al tempo dell'impero au-
stro-ungarico. Vi e proba-
bilmente un nesso tra la 
sua difficolta a fondere il 
filosofo e il politico e quel-
la di immedesimare la pro
pria formazione con l'emer-
gere della cultura nazionale 
ungherese. 

Tutto cio lascia un segno 
sul suo profilo di pensatore, 
anzi, si rivela proprio nel suo 
pensiero. Vi e infatti tra il 
Lukacs di Storia e coscien
za di classe — l'opera con 
cui si affermd nel campo 
del marxismo — e quello 
successivo certamente una 
rottura; una rottura dovuta 
non soltanto alia ferma de-
cisione di «restare » nel 
partito e quindi di accettare 
la critica (che fu sempre in 
lui decisione non pragmati-
ca ma obbcdienza ad una 
concezione del mondo), ben-
si il risultato di un effettivo 
corso del suo pensiero, ri-
volto a recuperare il dato 
dell'oggettivita. Ma, al tem
po stesso, vi e una continui
ty, che si coglie nel fatto 
che sempre, in lui, il mo-
mento di negazione, presen-
te nel rapporto di Marx con 
Hegel, si attenua e quasi si 
annulla nel momento della 
continuita; che alia contrap-
posizione schematica tra ma-
terialismo e idealismo, nella 
storia della filosofia, egli so-
stituisce una contrapposizio-
ne altrettanto schematica 
tra razionalismo ed irrazio-
nalismo, ipostatizzando. an
cora una volta hegeliana-
mente, la ragione; che la 
gua estetica colloca pur 
sempre l'arte nel quadro 
delle catcgorie hegeliane. 

I nessi 
Qui si puo utilizzarc un 

confronto con Gramsci, an-
che se in realta Ic due per-
sonalita sono incomparabili, 
proprio per il modo diver-
$o in cui Gramsci colloca il 
proprio pensiero in rappor
to all'obicttivo rivoluziona-
rio e alio sforzo di costruire 
il partito. L'uno e l'altro in
fatti vissero in una lempe-
rie politica e culturale in 
cui urgeva, per la lotta ri-
voluzionaria, superarc il de-
terminismo meccanico e l'e-
voluzionismo della Seconda 
intern.vionale- in cui urge

va riaffermare il dato leni-
niano del soggetto rivoluzio-
nario e della prassi (la let-
tura che Lukacs conduce di 
Lenin e infatti molto vicina 
a quella di Gramsci). 

Anche Gramsci smarrl in 
parte, almeno nel momen
to delle formulazioni filoso-
fiche piu generali, il dato 
dell'oggettivita. Ma qui in-
terviene la dillcrenza. Ed e 
che Gramsci calo gli stru-
menti di indagine e la teo-
ria del marxismo nel pro-
cesso reale della storia e 
della realta nazionale e so-
stanzio la propria ricerca, la 
polemica contro lo storici-
smo speculativo e relativi-
stico, contro la crociana sto
ria etico-politica, di un pre-
ciso contenuto materialisti-
co, di una precisa analisi 
dei rapporti e dei processi 
di classe. Ecco allora Gram
sci proteso, sulla scorta di 
Labriola, alia piena conqui-
sta della coscienza della 
totalita sociale, attraverso la 
nozione di egemonia e di 
blocco storico, ma sempre 
volto a conquistare la vi-
sione della totalita indivi-
duando le articolazioni so-
ciali e il preciso nesso tra 
base economica e super-
strutture politico-culturali. 

L'egemonia 
Ecco invece Lukacs dirci: 

« Non e il prevalere dei mo-
tivi economici nella spie-
gazione della storia che di
stingue in modo decisivo il 
marxismo dalla scienza bor-
ghese, e il punto di vista 
della totalita >. Dopo di che, 
messo in ombra il rapporto 
tra base economica e super-
struttura, la totalita diventa 
un tutto indistinto e la de-
finizione marxiana di essa 
non si distingue piu da quel
la hegeliana; il tributo che 
viene pagato a Weber (ol-
tre che ad Hegel) appare 
anche troppo evidente. 

Cosl posta la totalita, la 
classe operaia si presenta, 
in modo - immediate, essa 
stessa come totalita, in quan-
to capace di « porsi, produr-
si e riprodursi > da se me-
desima; in quanto capace di 
pensare l'oggetto come to
talita, nel momento in cui 
pensa come totalita se stes
sa. Cio significa che la clas
se operaia e, in quanto ta
le, risolutiva delle contrad-
dizioni sociali, per il solo 
fatto che esiste. La classe 
operaia non si distingue piu 
dall'Idea, dal soggetto he-
geliano che contiene in se 
la soluzione delle contrad-
dizioni. La classe operaia si 
presenta allora come una 
categoria filosofica, collocata 
nel quadro di una dialettica 
di tipo hegeliano, di una he
geliana filosofia della sto
ria. E cio viene operato col 
semplice elevare, hegeliana-
mente, una realta sociale al 
suo concetto. Questo di cui 
parlo e certo il primo Lu
kacs, ma si deve dire che 
egli non supero mai vera-
mente questo modo di pro-
cedere per categorie specu
lative. 

La classe operaia e inve
ce una realta sociale, sotto-
posta ad un continuo dive-
nire e mutare, ehiamata in-
numerevoli volte a ricom-
porre, a nuovi hvelli, la 
coscienza di se stessa, a 
conquistare duramente, nel
la lotta politica, la coscien
za della totalita sociale e 
quindi della propria capa
city di superare le contrad-
dizioni della societa capita-
Iistica. Qui appunto ci soc-
corre il concetto gramscia-
no di egemonia, che ci ad-
dita il difficile e rischioso 
processo attraverso cui la 
classe operaia, per mezzo 
del partito, conquista la co
scienza di se. Qui abbiamo 
uno strumento critico che ci 
consente di meglio cogliere 
i limiti speculativi che im-
pacciano ii pensiero e Tin-
segnamento, pur cosi ricco, 
del marxista ungherese. 

Luciano G«-uooi 

ITUPAMAROS 
La guerriglia urbana in Uruguay 
di Alain Labrousse e I Tupama 
ros in azione. Testimonianze 
di guerriglieri. Per la prima vol 
ta con le inedite testimonianze 
dirette dei Tupamaros Tunica ve 
ra storia del movimento. guerri 
gliero uruguaiano 2 vol. L 2400 

LA FRANCIA A T R E ANNI DAI FA T T I D I MAGGIO 

i t * \ * 

Una carta decisiva al « Congresso per l'nita dei socialisti » — Diciassette mozioni — Un richiamo di Guy Mollet — Al centro del 
dibattito la questione dei rapporti con il PCF — Processo unitario in corso tra i sindacati — II boomerang da' evitare 

LA TRAGEDIA DEL PAKISTAN 

Profughi del Pakistan rifugiati nel campo di Harideshpur nel Bengala ovest 

UN'INSOLITA TRIBUNA ELETTORALE 

Roma in cinque film 
I problem! della capitale e la tematica del partito comunista nei lavori di Gregoretti, 
Bertolucci, Rotundi, Mida, Bertini e Cilento - Un impegno collettivo - In giro per le piazze 

In questo mese di dura campagna elet-
torale ormai agli sgoccioli, migliaia di 
romani hanno avuto almeno venti mi-
nuti di risate: risate amare, in venta. 
sui guai di casa propria e chiarificatnci 
di uno dei tanti nodi drammatici della 
vita cittadina: la speculazione edilizia e 
1'abnorme sviluppo urbanistico 

Di queste risate devono far credito 
ad un terzetto di compagni che hanno 
proiettato il proprio quotidiano impegno 
di artisti neirimpegno elettorale-poli-
tico: Ugo Gregoretti, Duilio Del Prete, 
Edmonda Aldini. Tre nomi riuniti per 
dar vita ad un film nel quale Grego
retti, regista ed autore del commento, 
ha messo insieme in un sol colpo la 
sua vasta esperienza di documentarista 
cinematografico e televisivo nonche un 
temperamento portato naturalmente ad 
una irosa ironia fantastica. Da questo 
insieme e scaturita una «Tribuna pa-
dronalea che certamente pud restare 
buon testo — anche al di la della cam
pagna elettorale romana — di un modo 
intelligente di far satira politica, in-
trattenendo il pubblico con una lezione 
economicamente puntuale sul profitto e 
la rendita parassitaria; e sul modo in 
cui la classe dirigente non soltanto la
scia i lavoratori senza casa, ma da que-
sta «disgrazia» nazionale crea la sua 
fortuna (nel senso del conto in banca). 

Gregoretti, infatti, ha immaginato una 
intervista in stile televisivo. dove 1'in-
tervistatrice Aldini presenta al pubblico 
il costruttore Del Prete: dando vita ad 
un domanda-risposta sempre piu serrato 
e parossistico che mette a nudo il mec-
canismo speculativo sul quale poggia la 
crescita di una citta come Roma (ma 
potrebbe essere anche un'altra citta ita-
liana, se si tolgono alcuni riferimenti 
particolari) nella tragica successione di 
borgate abusive, borgate ufficiali, quar-
tieri e zone residenziali da cui la specu 
lazione pompa ininterrottamente quat-
trini. II dialogo assume rapidamente 
toni esasperati, la recitazione diventa 
esemplarmente convulsa trascinando in
sieme alia risata ed alia esatta com-
prensione del meccanismo speculativo 
e della risposta politica comunista. In 

venti minuti la «Tribuna» diventa una 
efficacissima lezione e la risata — co
me si conviene appunto alia satira po
litica — diventa corretta volonta d'im 
pegno politico contro il preciso bersa 
glio indicate dagli autori. 

La bravura di Gregoretti-Del Prete 
Aldini. non e — tuttavia — il frutto di 
una invenzione isolata e casualmente 
geniale. In realta, dietro il terzetto, si 
precisa una bravura collettiva che e 
quella infatti deU'azione politica di 
massa di un intero movimento: nel 
caso. quello dei compagni della Fede-
razione comunista romana. E* da qui. 
infatti, che s'e mossa una azione per 
intervenire nella campagna elettorale 
invitando ad un'opera specifica vasti 
gruppi di compagni intellettuali (del 
cinema, in questo caso): col risultato 
di mettere insieme — con la collabora-
zione deirunitelefllm — un gruppo di 
ben cinque brevi opere cinematogran-
che, a passo ridotto, che costituiscono 
un'esperienza senza Drecedenti nell'im 
pegno propagandistico di una singoia 
federazione. L'iniziativa ha avuto la con 
ferma di un successo di base al di la. 
forse, di ogni aspettativa. I romani si 
sono infatti puntualmente ritro\-ati nei 
problemi affrontati dai film comunisti 
e la richiesta di proiezioni ha flnito 
con Tessere perfino superiore alle pur 
ampie disponibilita. 

Se per venti minuti si ride, infatti, 
gli altri document! puntualizzano — con 
pid amaro stile narrativo — altri scot-
tanti problemi cittadini (che sono an
che nazionali) come la sanita e la scuo-
la. « I poveri muoiono prima » e invece 
il primo tema con un lavoro di equipe 
guidato da Bernardo Bertolucci (ma vi 
hanno lavorato anche il fratello Giu
seppe, Marlisa Trombetta, Giorgio Pel-
loni, Domenico Rafcle, Lorenzo Magno
lia, Franco Arcalli). Per la prima volta 

la macchina da presa si e mossa, senza 
falsi pudori, neU'atroce realta di un 
grande ospedale romano; e s'e fermata 
a raccogliere le discussion! operate sul 
modo in cui i lavoratori pagano con 
la salute, nella citta e nei luoghi di 
lavoro. La documenlaxione oggettlva 

fra rinfernale ammasso di letti che in
vade corsie ecorridoi, sale d'aspetto e 
cessi, si mescola cosi efficacemente ai 
dialoghi che analizzano le responsabi-
lita, svelano atrocita meno appariscenti, 
sottoltneano ralternativa delle propo 
ste comuniste. 

Questa analisi si completa con quella 
sugli ospedali psichiatrici che Maurizio 
Rotundi (autore del testo e della regia) 
ha svolto dinnanzi ai cancelli del ro
mano Santa Maria della Pieta. Qui e'e 
stato un rifiuto alia documentazione di-
retta: ma il fitto dialogo che si incrocia 
con i parenti in visita allistituto e, so-
prattutto, con U professor Basaglia con
clude egualmente in modo positivo l'im-
pegno di un discorso sulle cause so
ciali deiralienazione, sulla ferocia del 
sistema che - prevede 1'esclusione del 
malato dal consorzio umano e lo in-
chioda ad una malattia che forse non 
esiste. 

Anche Tistruzione trova il suo spazio 
in «Nostra scuola quotidiana». dove 
Massimo Mida ha svolto. in venti mi
nuti, 1'analisi della situazione romana 
che e poi analisi che investe tutte le 
grandi citta italiane dove — al di la 
delle responsabilita nazionali — rente 
locale non ha saputo e voluto impo-
stare una politica democratica. E la 
campagna, la strana campagna del Mac-
carese a due passi da Roma dove si 
assiste al fenomeno di una immigra-
zione che procede dal nord verso sud, 
e la protagonista di «Noi contadinis 
realizzato da Antonio Bertini e Spar-
taco Cilento. 

Cinque film, dunque, che gettano le 
prime linee di un inedito ritratto cine
matografico di Roma; la citta disu-
mana mostra nelle loro immagini il suo 
volto aberrante e la pena di viverla e 
la volonta comunista di cambiarla. E* 
una documentazione che. anche per le 
forme collettive in cui e nata, e assai 
piu di un «gesto» elettorale ma pud 
anzi restare come utile indicazione di 
prospettiva di una azione culturale che 
nasce dalla lotta e nella lotta politica. 

Dario Natoli 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, giugno. 

Oggi, ad Epinay sur Seine. 
inizia il «Congresso per la 
unita dei socialisti » che do-
vrebbe ridare alia Francia un 
partito socialista degno, alme
no dal punto di vista nume-
rico. delle tradizioni passate. 
L'attuale partito socialista di 
Alain Savary. la Convenzione 
delle istituzioni repubblicane 
di Francois Mitterrand e due 
o tre raggruppamenti della si
nistra Iiberale — cio6, ad 
esclusione del PSU e dei ra
dicals tutte le forze disperse 
della sinistra non comunista 
— hanno deciso infatti di 
fondersi in un solo partito 
e di militare sotto una sola 
bandiera, quella del socia-
lismo. 

Dire ora quali saranno gli 
orientamenti di questo nuo-
vo partito, quali saranno i 
rapporti ch'esso vorra strin-
gere coi comunisti sulla sua 
sinistra, e coi radicali sulla 
sua destra. e impossibiie: di
ciassette mozioni, che espri-
mono altrettante linee poli
tiche (e il nodo di ciascuna 
di esse e sempre costituito 
dal problema dei rapporti col 
PCF) attendono di essere pas-
sate al vaglio dei congressi-
sti sicche ne immaginazione 
ne intuizione potrebbero an-
ticipare la scelta definitiva 
del Congresso che. con ogni 
probability, adottera una mo-
zione di sintesi, un compro-
messo provvisorio ma suffi-
ciente a permettere alia di-
rezione del nuovo partito di 
elaborare un programma. 

Quello che interessa qui. 
dunque. e il senso di questo 
Congresso nel quadro gene-
rale della sinistra francese 
uscita a pezzi dal maggio 
1968. battuta alle elezioni del 
giugno successivo. nuovamen-
te battuta alle presidenziali 
del 1969 e — dopo la morte 
della SFIO e lo sfaldamento 
della «Federazione della si
nistra » — alia ricerca di una 
nuova fisionomia. di una nuo
va unita non, piu epidermica 

' ma ' sostanziale.' alia' ricerca 
insomnia della possibility di 
ridiventare una altemativa di 
democrazia e di progresso al-
1'attuale regime gollista. 
-Guy Mollet, che nella sua 

Iunga carriera di segretario 
generale della SFIO ha sulla 
coscienza piu di un peccato. 
e non veniale. ai danni del-
l'unita delle sinistre, ha per-
fettamente capito qual e la 
posta in gioco al Congresso 
di Epinay. « Se domani — ha 
scritto il vecchio leader so
cialista proprio in questi gior-
ni — dovesse trionfare nel no
stro partito una maggioranza 
capace di rimettere in causa 
la missione rivoluzionaria del 
partito socialista e la sua vo
lonta unitaria a sinistra, ogni 
speranza di rinnovamento mo-
rirebbe e il socialismo in 
Francia subirebbe una grave 
battuta d'arresto ». 

Di quale eventuale e dan-
nosa maggioranza parla Guy 
Mollet? Non vi possono esse
re dubbi in proposito: di una 
maggioranza di tendenza so-
cialdemocratica che colloche-
rebbe 1'asse del nuovo parti
to in posizione obliqua tra 
centro e sinistra e farebbe 
affondare le fragili speranze 
unitarie affiorate nella sini
stra in questi ultimi dodici 
mesi. Perche ormai il socia
lismo francese e davanti ad 
una scelta storica: rompere 
con le pratiche socialdemo-
cratiche delFultimo trenten-
nio, che hanno portato la 
SFIO ai peggiori compromes-
si con la borghesia francese 
ed hanno scavato un profon-
dissimo solco di diffidenza 
tra socialist! e comunisti; op-
pure insistere sul «modello 
svedese > (che ormai e con-
testato nella stessa Svezia e 
fa parte perfino del bagaglio 
gollista) e allora condannare 
il paese, per molti anni an
cora. all'egemonia degli ere-
di di De Gaulle. 

Senza ritornare sulla disfat-
ta del Fronte popolare, pro-
vocata in una certa misura 
dallo scrupolo di Blum di re
stare un buon amministratore 
del capitalismo. tutte le crisi 
che hanno travagliato la si
nistra francese nel dopoguer-
ra portano il marchio di fab-
brica deU'orientamento social-
democratico della SFIO e del
la mai digerita scissione di 
Tours. 

Nel 1947 e il socialdemo-
cratico Ramadier a estromet-
tere dal governo i comunisti 
e a rompere l'unita che s'cra 
faticosamente e sanguinosa-
mente ricosb'tuita nella lotta 
contro il collaborazioninno di 
Vichy e il nazismo. Nel 1956, 
dopo quasi died anni di lotte 
fratricide che hanno disorien
tate la classe operaia, comu
nisti, socialisti e radicali gua-
dagnano un mi Hone di voti 
alle legislative del 2 gennaio 
avendo fatta campagna unita
ria per la pace in Algeria. 
Mollet e Mendes France guida-
no un governo di sinistra che 
ha l'appoggio dei comunisti e 
che fa rinascere nel paese la 
illusoria sensazione di un nuo-

vn Fronte popolare. Ma cin
que mesi dopo Mollet opta 
per la « pacificazione » in ac-
cordo con le forze del colo-
nialismo francese, attacca lo 
Egitto assieme ai conservato-
ri britannici mentre all'Est 
esplodono i fatti d'Ungheria. 
Tra comunisti e socialisti ca
de ancora una volta lo scher-
mo della vecchia diffidenza e 
la sinistra e di nuovo a bran-
delli. In questa situazione. nel 
1958, e ancora Mollet. assie
me al clericale Pflimlin. ad 
aprire le porte del paese al 
generale De Gaulle. E a que
sto punto tutta la geografia 
politica francese viene scon-
volta: scompaiono praticamen-
te i democristiani assorbiti 
dall'ondata gollista, si sfascia 
il partito radicale e la bor
ghesia francese da il benser-
vito a Mollet che si ritrova 
alia testa di un partito che 
ha fallito l'ultimo compromes-
so al centro e non ha piu 
agganci a sinistra. 

Occorrono cinque anni pri
ma che la sinistra riprenda 
a balbettare un abbozzo di 
dialogo. Mitterrand alia testa 
di una indefinibile sinistra Ii
berale. Billeres con gli scam-
pati dal naufragio radicale e 
Mollet ancora e sempre in sel
la alia SFIO fondano la « Fe

derazione della sinistra demo
cratica e socialista » e que
sta riallaccia il discorso coi 
comunisti. Le idee di allora 
sono gia. in embrione. quel
le di oggi: ricostruire una 
sinistra organica capace di ri
dare ad una opinione demo
cratica disorientata ed avvili-
ta (e, in certe sue frange. 
rifugiatasi anch'essa nel golll-
smo) la speranza di una al
temativa socialista. 

Alle elezioni presidenziali 
del 1967 Francois Mitterrand. 
candidate) delle sinistre. met
te in ballottaggio per la pri
ma volta il generale De Gaul
le: il che riconferma la rina-
scita della fiducia tra le for
ze popolari pronte a ritrovar-
si sulla stessa barricata quan
do i partiti di sinistra sono 
capaci di esprimere un orien-
tamento unitario. 

Ma un anno dopo e il 1968. 
la grande fiammata del fe
nomeno contestatario nelle 
lunghe e calde giornate di 
maggio. Una contestazione 
che. se e diretta prima di 
tutto contro il sistema capita-
lista e sfoga violentemente 
umori e idee repressi dal fer-
reo coperchio di dieci anni di 
paternalismo degolliano. at
tacca anche la « sinistra tra
dizionale ». , 

Le manovre fallite 
di Mendes France 

La preoccupazione principa-
Ie del PCF. in questo momen
to, e di evitare uno scontro 
frontale con le forze della 
borghesia. scontro che si ri-
solverebbe (1'analisi dei rap
porti di forza e le rivelazio-
ni successive lo hanno con-
fermato) in una disfatta per 
il movimento operaio france
se. Da questa preoccupazione 
scaturiscono due posizioni: 
una. nei confronti della sini
stra non comunista — cioe 
la FGDS — che si concre-
tizza nella proposta di un pro
gramma comune di governo 
da'offrire al paese: 1'altra. 
diretta a combattere le av-
venturistiche tendenze del mo
vimento « gauchiste ». 

La rottura netta tra comu
nisti e ultrasinistri e sconta-
ta. Ma e a questo inesorabile 
banco di prova del maggio 
1968 che vien fuori tutta la 
precarieta del c federalismo ^ 
della sinistra non comunista, 
l'ambiguita della sua vecchia 
anima socialdemorratica. Mit
terrand e Mendes France (con 
Mollet in posizione arretrata 
ma condiscendente) ignorano 
la proposta comunista e avan-
zano pubblicamente la forma
zione di un governo sostan-
zialmente orientato verso il 
centro-sinistra E intanto Mpn-
des France corre alio stadio 
Charlety a sostenere. assieme 
ai dirigenti della CFDT. eredi 
del defunto sindacalismo cat-
tolico, le manifestazioni dei 
contestatari. 
' La manovra e fin troppo 

scoperta: socialisti. mitterran-
diani e radicali cercano da 
una parte di strumentalizza-
re la rivolta «gauchiste > e 
di servirsene come trampoli-

no di lancio per tornare alia 
testa del paese e dall'altra di 
recuperare politicamente il 
moderatismo centrista attra
verso un governo di terza 
forza che escluda i comuni
sti dal potere. 

Ventiquattro ore dopo que
sta operazione crolla e con 
essa tutte le alleanze fatico
samente tessute a sinistra dal 
1963 in poi. De Gaulle, che 
era andato a cercare conforto 
tra le truppe francesi in Ger-
mania, torna aU'Eliseo, scio-
glie le Camere e indice per 
il giugnp successivo le ele
zioni generali. La sinistra e 
di nuovo a pezzi. Dalle urne 
esce un successo senza-prece
dent! Der il gollismo (300 seggi 
su 460). la «debacle» della 
FGDS e un sensibile regres-
so dei comunisti. 

Nei mesi successivi la mor
te della Federazione. il dislo-
camento dei radicali. l'auto-
affondamento della SFIO. la 
disfatta dell'ultimo tentativo 
centrista di Defferre alle pre
sidenziali non sono che l'ul-
teriore conferma della silen-
ziosa esplosione interna che 
ha frantumato la sinistra. Or
mai bisognera ripensare. alia 
luce di queste esperienze. 
qualcosa di profondamente 
nuovo per ridare fiducia alia 
opinione democratica. 

Tre anni dopo. se siamo 
ancora ben lontani dall'unita 
sindacale e se i partiti di 
sinistra, sul piano concreto 
non sono andati al di la di 

una temporanea alleanza in oc-
casione delle municipali di 
marzo. molte diffidenze sono 
cadute, molti equivoci sono 
stati chiariti e un nuovo spi-
rito unificatore riaffiora. 

Nostalgie centriste 
dell'ala socialdemocratica 

E* un fatto che. per esem-
pio, la CFDT — cioe il ramo 
piu robusto uscito dalla crisi 
del sindacalismo cattolico — 
si e pronunciata per il socia
lismo al termine del suo 35. 
Congresso mentre la CGT. 
avendo tratto le giuste con
clusion! dalle lotte del '68. 
ha approfondito la pratica 
della democrazia sindacale. E 
queste due mutazioni hanno 
portato ad accordi a lunga 
scadenza tra i due sindacati. 
a un programma comune per 
ora soltanto rivendicativo ma 
che costituisce gia un pro
gresso sensibilissimo (e qua
le il sindacalismo francese 
non conosceva da anni) verso 
una piu profonda unita sin
dacale. 

Sul piano politico, se i co
munisti da una parte hanno 
compiuto un coraggioso sfor
zo di analisi della situazione 
interna e internazionale per 
precisare i contenuti democra
tic! del socialismo ch'essi vo-
gliono costruire in Francia nel 
rispetto delle tradizioni e del
la storia francesi, i sociali
sti dal canto loro — col con
gresso di Issy les Moulineaux 
— si sono impegnati a man-
tenere costantemente a sini
stra I'asse politico della loro 
azione, ad emarginare doe le 
sempre forti nostalgie centri
ste della vecchia ala socialde
mocratica che, perduto Mol
let, ha il suo portabandiera 
in Gaston Defferre, sindaco 
di Marsiglia. E questa duplice 
e indispensabile chiarificazio-
ne ha permesso la ripresa di 
un dialogo tra comunisti e 
socialisti il cui bilancio pur 
mettendo in luce il permane-
re di alcuni contrast! di fon-
do, ha aperto la prospettiva 
di una nuova tappa di appro-

fondimento di questo dialogo 
che potrebbe e dovrebbe sfo-
ciare, ma a scadenza piu lun
ga. nella formulazione di un 
programma politico comune. 

Ed e qui. in questa atmo-
sfera di speranze riaffioranti 
in ogni settore della sinistra. 
che si colloca il Congresso 
dell'unificazione socialista: e 
non occorre dime di piu per 
sottolineare la sua importan-
za. Perche dal prevalere di 
questa o quella tendenza di-
pendera la ripresa o 1'accan-
tonamento del dialogo coi co
munisti, o la ripresa del dia
logo in uno spirito di riser-
va che condurrebbe ugual-
mente il processo unitario in 
un vicolo deco. 

I rischi sono presenti a tut-
ti e — come abbiamo visto 
— Mollet li ha denunciati in 
partenza: e si tratta di rischi 
che vanno da una ambigua 
operazione di compromesso 
caldeggiata dall'ala socialde
mocratica per rendere il nuo
vo partito c ingovernabile » a 
sinistra, fino alia possibilit* 
di una nuova scissione. In 
altre parole ad Epinay la si
nistra non comunista gioca 
una carta dedsiva per se stes
sa e per le speranze unitarie 
di tutta la sinistra francese. 
E di fronte ad una destra 
che Mollet aveva definite quin-
dici anni fa € la piu stupida 
del mondo > ma che ha di-
mostrato capadta eccezionali 
di recupero, il socialismo fran
cese deve compiere una scel
ta che gli eviti di ricevere 
sulla testa, come un boome
rang maligno. la frase del 
suo vecchio leader, a riposo 
ma non in pensione. 

Augusto Pancaldl 
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Indagine ISRIL 

Frottole 
della 

Confindustria 
sulla durata 
del lavoro 

In Italia gli imoianti 
sono uWzzati piii che 

in altri paesi 

L'Istituto studi e ricerche sul-
1'industriR (ISRIL) ha condotto 
una verifica sull' affermazione 
fatta dalla Confindustria se
condo cui «in Italia gli im-
pianti industriali lavorano in 
media 3.300 ore. cioe 220 gior-
ni all'anno per due turni di 
7.5 ore. mentre all'estero la uti-
liz/azione degli impianti 6 di 
7 000 ore». Basandosi sui dati 
del ministero del Lavoro, i qua-
li pure ignorano il fenomeno 
diffusissimo del «lavoro nero » 
ossia le prestazioni non denun-
ciate a scopo di evasione as-
sicurativa. 1'ISRIL ha accer-
tato che le ore di attivita per 
turno di lavoro sono in Italia 
2 002. Negli altri paesi europei. 
in base a una rilevazione del-
la CEE, risultano utilizzazioni 
per turno di 2.073 ore in Ger-
mania occidentale. 2.110 ore in 
Francia e 2.035 ore in Gran Bre-
tagna. 

II tempo totale di utilizzazio-
ne degli impianti risulta dalla 
moltiplicazione di questo dato 
di base con il dato che misura 
il ricorso ai turni. Si da il caso 
che ai turni di lavoro si ri-
corra piu in Italia che in altri 
paesi europei. II «coefficiente 
di turnazione» e infatti del-
l'1.25 in Gran Bretagna. 1.27 
in Francia. 1.40 in Jugoslavia, 
1.42 in Germania occidentale, 
1.47 in Unione Sovietica e ben 
1.90 in Italia. II grado di uti-
liz/azione media degli impianti 
neH'industria — anche detratte 
le ore di sciopero. che ovvia-
mente variano a misura della 
resistenza del padronato — ri
sulta per un anno quindi di 
2 535 ore in Gran Bretagna, 
2.675 ore in Francia, 2.881 ore 
in Unione Sovietica. 2.942 ore 
in Germania occidentale e 3.766 
ore in Italia. 

L'accertamento di questo nuo-
vo primato italiano nella uti-
lizzazione del lavoro costituisce 
una clamorosa denuncia del 
metodo della falsificazione cui 
ricorre la Confindustria (non da 
sola: Istituto di statistica e mi
nistero del Lavoro dovrebbero 
avere un ruolo nell'indagine sul 
lavoro che invece non svolgo-
no. lasciando tutto lo spazio 
nlle mistificazioni padronali). 

, Ma vi e da aggiungere che l'an-
. sia della Confindustria di rea-
; lizzare una maggiore utilizza-
e zione degli impianti industriali 

contrasta con la sua contra
riety a sostanztali riduzioni di 
orario a parita di retribuzione. 
Riduzioni a 5-6 ore giornaliere. 
per turni da svolgersi in ma-
niera continuativa al mattino 
a al pomeriggio, potrebbero ri-
sultare accettabili ai lavorato-
ri se accompagnate al mante-
nimento della piena retribuzio
ne e da un controllo operaio 
sui ritmi. Faciliterebbe anche 
1' aumento dell' occupazione. II 
fatto e che Tunica proposta 
fatta dal padronato. quella di 
Pirelli sul tempo parziale. pre-
\ edeva inaccettabiii riduzioni 
nel salario e nella posizione 
assicurativa, istituzionalizzando 
la categoria dei soltosalariati. 

II30I'assemblea 

La Montedison 
non distribuira 

dividendo 
aqli azionisti 

Utile di 47 miliardi 
nel '70 - Aumento 
delle vendite per il 
settore tessile e pe-
trolchimico, regresso 
in quello minerario 

L'asscmblea degli azionisti 
Montedison e convocata per il 
30 giugno sulla base di un pro-
getto di bilancio che prevede la 
utilizzazione dell'utile e di par
te delle nserve per aumentare 
la capacita di investimento del 
gruppo. I dati forniti dal Con-
siglio di amministrazione. riu-
nito mercoledi a Milano. parla-
no di un utile di 47 miliardi per 
il 1970. il che dimostra come la 
redditivita del lavoro sia stata 
clevata nonostante gli scarsi in-
vcstimenti e i gravi errori di-
rigenziali. II dividendo. tutta-
via, non pud essere distribuito: 
anzi per destinare al fondo di 
ammortamento i 67.7 miliardi 
ritenuti «economicamente ade-
guati» e necessario prelevare 
20 miliardi dalla riserva. Ver-
ra proposto aH*assembIea. inol-
tre. di prelevare dalle riserve 
00.5 miliardi per coprire la sva-
lutazione relativa a stabilimen-
ti ormai inattivi e altri 60.8 mi
liardi per coprire la svaluta-
xione di partecipazioni aziona-
rie. L'altemativa a questa ope-
razione e, come del resto era 
circolata voce si facesse, una 
gvalutazione del capitale azio-
nario recedendo il valore del-
1'azione da 1000 a 800 lire. 
Queste decisioni indicano come 
la presidenza Cefis miri al ri-
sanamento. dopo che il governo 
ha rifiutato lo smembramento 
del gruppo finanziario e la pub-
blicizzazione. 

Una «lettera agli azioni
sti > annuncia che net primi 
quattro mesi di quest'anno il 
fatturato e aumentato del 5,6 
per cento. Vanno meglio il set-
tore tessile (piu 10,4%) e quel
lo petrolchimico (piu 13,6%); 
peggio gli altri. ed hi partico-
lare II settore mmerali e me-

' talll, che segna una riduzione 
dcll'1,7%. investlto in pleno dal
la politic* liquidatoria. del 

Mentre tutti i metallurgici si mobilitavano per lo sciopero generale unitario 

Vertenza FIAT: da oggi trattative 
con la mediazione del ministro del lavoro 

Accettata una proposta di Donat Cattin tesa a superare la pregiudiziale padronale sulle rappresaglie - Una 
dichiarazione di FIOM, F1M e UILM - Messo a punto l'ordine delle question?: si comincera con i cottimi 

Da oggl rlprendono a Ro
ma, nella sede del ministero 
del Lavoro, le trattative per 
la vertenza Flat. A questa de-
clsione si e arrivati dopo una 
serle di incontrl fra 1 sinda-
cati, la delegazlone aziendale 
e Donat Cattin, incontrl che 
sono Inlzlatl leri a tarda sera 
in un'atmosfera dl tenslone e 
dl Incertezza. Proprlo merco
ledi sera l'avv. Cuttica, capo 
del personale della azienda, 
aveva ribadlto che pregiudi
ziale per entrare nel merito 
della vertenza erano i prov-
vedimenti dlsclplinari da adot-
tare nel confrontl dei quattro 
sindacalisti accusati di aver 
provocato incident!. Si tratta, 
come noto, di una tesl padro
nale smentita da decine di 
testimonlanze che affermano 
il contrario. La Flat, per boc-
ca dell'avv. Cuttica, rlbadiva 
le sue posizionl: 1 lavoratorl 
dovevano essere subito tra-
sferiti, oppure licenziati (in 
questo caso il provvedlmento 
sarebbe stato « congelato » fl-
no alia fine della vertenza). 
Questa pregiudiziale e stata 
superata con una proposta 
del mlnistro, accettata dai sin-
dacati e dalla delegazlone Fiat 
che lerl era stata trinforza-
ta» con l'arrlvo del vicediret-
tore generale dott. Palmuccl, 
responsabile del settore pro-
duzlone automoblll. 

Gli incontrl separati fra Do
nat Cattin la Fiat e la dele
gazlone sindacale sono inizla-
ti ieri verso le 19, con due ore 
di ritardo rispetto alia tabel-
la dl marcla. Secondo notizie 
ufficiose, nel corso della gior-
nata vl sarebbero stati preli-
minari contatti fra 11 minl-
stro e 11 presldente del Con-
siglio. II mlnistro ha portato 
a conoscenza 11 testo della 
proposta che suona in questo 
modo: « E' sorta questione tra 
Fiat e organizzazioni sindaca-
li (Fiom, Fim e Uilm) in me
rito a rilevanti infrazioni dl
sclplinari di alcunl lavoratorl 
denunciate dalla azienda e 
contestate dai sindacati. Gli 
interessati sono attualmente, 
per richiesta dei sindacati, in 
posizione di aspettativa sinda
cale. Alio scopo di rimuovere 
le pregiudlzlali e di dare quin
di corso alle trattative di me
rito, le parti rimettono la que
stione al mlnistro del Lavoro, 
che rendera nota una dfclsio-
ne tenendo conto delle_'dbsi-
zioni delle parti stesse, al ter- ( 
mine della vertenza*. 

I sindacati davano risposta 
con 11 seguente comunicato: 
«La Fiom, Fim e Uilm mes-
se a conoscenza della propo
sta del mlnistro del Lavoro in 
ordine ai provvedimenti di-
sciplinari che la Fiat intende-
va adottare, hanno comunica
to al mlnistro la loro accetta-
zlone anche al fine dl accerta-
re rapldamente reffettlva di-
sponibillta della Fiat sul me
rito delle rivendicazioni avan-
zate. Le organizzazioni sinda-
cali ritengono che la sensibili-
ta politica del ministro sa-
pra tener conto, al momento 
delle sue decisioni in ordine 
alia contesa sul provvedl
mento disclpllnare, della si-
tuazione reale esistente alia 
Fiat e della necessaria salva-
guardia delle liberta sinda-
cali». 

Poco dopo anche la delega
zlone della Fiat comunlcava 
la accettazione della propo
sta. Sulla condotta della de
legazlone aziendale evidente-
mente hanno pesato le vicen-
de di queste ultime settimane. 

La Fiat aveva tentato con 
ogni mezzo di far capitolare 
i lavoratorl: si e cominclato 
con la tattica del rinvio, delle 
risposte che sfumavano i pro-
blemi senza entrare nel me
rito: si e continuato con le 
rappresaglie, le sospensioni, le 
provocazioni; infine si e mes-
sa in atto la montatura della 
« violenza » che sarebbe stata 
scatenata nella fabbrica e che 
vedrebbe come protagonlstl di 
primo piano i membri della 
commissione interna, i diri-
genti sindacali ed in modo 
particolare il membro di C.I. 
Hemis, che risulterebbe im-
plicato in quasi tutti gli inci
dent!. 

Tutte queste bordate lancia-
te dalla Fiat non hanno colpito 
il bersaglio. La lotta si e svi-
luppata con forza. Gli scioperi, 
anche se non si nascondono le 
difficolta insite in una batta-
glia cosi dura contro un av-
versario che ha alleate tutte 
le forze conservatricl e che ha 
amici all'intemo ed all'esterno 
del governo. hanno dato il sen-
so della combattivita della 
classe operaia. Ogni giorno re-
parti Interi si fermano. Cortel 
percorrono le varie sezionl. 

Soprattutto le bordate pa
dronali non hanno centrato il 
bersaglio piu grosso, che era 
quello di isolare i lavoratori 
della Flat per dare un colpo 
a tutto il movimento sinda
cale. 

La responsabile decisione di 
mobilitazione di tutti i metal-
meccanici italiani, presa mer
coledi sera dagli esecutlvi del
la Fiom. Fim e Uilm, i quali 
avevano dato la delega alle se-
greterie nazionall dl procla-
mare lo sciopero generale se 
la Fiat avesse tentato di pro-
lungare in modo inconcluden-
te gli Incontri. inslstendo a 
porre come pregiudiziale alia 
discusslone di merito l'adozio-
ne dl provvedimenti dlsclpli
nari nel confrontl di quattro 
dirigenti sindacali. era la te-
stlmonianza piu viva dei lega-
mi profondi che saldano tutti 
i lavoratori della categoria. 

In questo clima si e arri
vati alia accettazione della 
proposta ministeriale. 

A questo punto le due de
legation! e 11 mlnistro del 
Lavoro si sono riunltl nuova-
mente per mettere a fuoco 11 
programma delle trattative. 

L'inlzlo e prevlsto per le nove 
dl stamane, venerdl. 

II prlmo problema che ver-
ra affrontato e quello relatl-
vo ai cottlml; successivamen-
te si passera alle qualifiche, 
l'ambiente, 1 dirlttl sindacali, 
le questionl salariali. In so-
stanza si e diviso la plattafor-
ma rivendicativa in cinque 
punti e si partira dal piii dif
ficile, quello dei cottimi, per 
andare avantl Ininterrotta-
mente. 

Al termine degli incontri 
con le parti, il ministro del 
Lavoro ha tenuto una breve 
conferenza stampa in cui fa-
ceva 11 punto della situazlone 
affermando fra l'altro che 
«aveva invitato a proseguire 
la trattatlva in sede ministe
riale » ribadendo la necessita 
che «le parti evitino, in azien
da, ogni atto di costrizione, 
intimidazione e violenza ». 

Pol era la volta dell'avv. 
Cuttica. Su una brave con
versazione con 1 giornalisti ha 
preferito non esprimere alcun 
giudizio sulla accettazione del
la proposta ministeriale ed ha 
affermato che della intera 
piattaforma sindacale « alcune 
parti sono compatibili con la 
eslgenza di produttivita ed al-
tre no». In questo senso — 
continuava — andava interpe-
trata la definizione di « inac-
cettabile » data nel glornl pre
cedent! a proposito della piat
taforma rivendicativa. 

Fra i sindacalisti si faceva 
notare che ora occorre andare 
avanti e che la Flat deve dare 
risposte concrete; veniva inol-
tre confermata la ferma de
cisione di arrivare ad una po-
sitiva definizione della ver
tenza. Da qui l'esigenza di 
mantenere intatta la mobilita
zione di tutta la categoria. 

Fino da stamani sara possi-
blle verificare la reale volonta 
della Fiat: se cioe siede al 
tavolo della trattativa per 
prendere nuovamente tempo 
oppure se effettivamente 
vuole giungere alia conclu-
sione. 

Alessandro Cardulli 

Patate per le strade di Francia 

LA ROCHELLE — La locale cooperativa dei coltivatorl ha scarlcato 120 quintal! di patate novelle davantl alia prefettura. 
II prezzo al produttore e tceso a 25 lire al chilo, mentte a Parigi supera le 100 lire. Ma la cooperativa non ce la fa a 
giungere al consumatore parlglno, non ha mezzi per immag azzinare (quest'anno ha venduto solo II 60%) e chiede che lo 
Stato intervenga. La caduta del prezzo delle patate si e avuta anche in Italia, con quotazioni di 25-30 lire al produttore. 

LA RIUNIONE COMUNE DEI CONSIGLI GENERAL! DEI TRE SINDACATI 

1200 mila chimici costruiscono I'unita 
nel vivo di un duro scontro col padronato 
Entro il 10 ottobre, dopo un'ampia consultazione di base, la prima conferenza unitaria della categoria — La lotta alia 
Montedison e il suo significato al centro del dibattito — Impegno costruttivo nonostante isolate voci dissident! 

Un'altra forte categoria di 
lavoratori si avvia verso la fa-
SP costituente dell'unita sin
dacale: quella dei 200.000 chi
mici, che entro il 10 otto
bre. a conclusione di un di
battito di massa, dara vita al
ia prima conferenza nazionale 
unitaria. Lo hanno deciso i 
Consigli general! dei tre sin
dacati (Filcea-Cgil. Federchlmi-
ci e Uilcid-Uil) riuniti nei 
giomi scorsi a Roma. Una 
decisione lmportante che ha 
come sfondo la imponente ma-
nifestazione del 30 maggio: 
una data ricordata in quasi 
tutti gli interventi come occa-
sione di grosso impegno. Una 
decisione che appare, per 
quanto riguarda in modo spe-
cifico la categoria, logica con-
seguenza della spinta unitaria 
che sale dalle fabbriche dove 
sono andate formandosi, in 
questo ultimo periodo di in
tense lotte. le nuove strutture 
operaie. con una fitta rete di 
delegatl, con la costituzione di 
centinaia di Consigli di fab
brica. 

L'esigenza di accelerare i 
tempi, d'altronde l'hanno po
st'* con forza gli stessi ordi-
ni del giorno di convegni re-
gionali. i numerosi documenti 
unitari provinciali. Ie riunioni 
di settore e di gruppo. La 
forza di questa spinta ha fa-
vorito i lavori dei Consigli ge-
nerali, la cui discusslone e sta
ta ricca di spunti e indica-
zioni costruttivi. 

L'arco delle lotte, il peso 
dello scontro. I'unita del dise-
gno aggressivo padronale «so 
stenuto dalle forze politicne 
reazionarie e moderate) richle-
dono ai « chimici» di cammi-
nare in modo piu sped ito e 
deciso sia per quanto riguar
da la generalizzazlone della ri
sposta operaia all'organizzazio-
n< capitalistic del lavoro. sia 
pei quanto riguarda lo svi-
luppo e Tarticolazione della 
battaglia per Ie ri forme, sia 
infine per quanto riguarda la 
costruzione dell'unita sindaca
le. arma Irrinunciabile per la 
crescita della classe operaia. 

Questo impegnativo pro
gramma — che qui abbiamo 
riassunto con le parole del 
compagno Trespidi, segreta-
lie generale della FilceaCgil 
— ha rappresentato il fulcro 
e l'asse dl o<ni lntervento. La 
linea del padronato e in par
ticolare di quello dell'lndustria 
chimlca-farmaceuUca. che ten-
de a realizzare il proprio svl-
luppo attraverso il masslmo 

Erofitto contro tutta la col-
'tUvltA trova nella Montedi

son la sua punta di dlaman-
U E' proprlo sul grand e ca-
pltolo aoerto alia Montedison 
che si e a lungo soffermato 
nel suo lntervento 11 compa
gno Cipriani, segretarlo della 
Filcea, II quadro e certamen* 
te preoccupante: sono In crlsl 
o minacciano la chlusura, o 
prevedono il truferimento al

cunl impianti di Mestre, gli 
stabllimentl di Ferrara, Savo-
na (dove il presldente Picco-
11 durante un comizio ha espli-
citamente confessato che non 
esiste un programma di svi-
luppo nella zona per l'indu-
stria chimica), Ltnate, Carrara, 
Alessandria. «Questo attacco 
all'occupazione — che.il nuo-
vo presldente del gruppo non 
ha smentito — si accompagna 
alia intensificazinne dello 
sfruttamento in tutti gli altri 
impianti, dove si lavora a rit-
mo massacrante, in ambienti 
saturi di gas e acidi ...i cui ef-
fetti mortali — ha detto un 
altro dirigente nel suo Inter-
\ento — non sono forse re-
gistrabili. perche dl cancro si 
muore In casa...». 

II 18 giugno I lavoratori 
chimici della Montedison 
scendono nuovamente in scio
pero. « Questa lotta — ha det
to 11 compagno Broglia, segre-
tario della Filcea — non * so
lo una battaglia nel grosso 

complesso monopolistico, non 
e solo un momento significa
tive dell'azlone per Ie riforme 
(e in particolare per una 
nuova politica deH'lnd»i3tria 
chimica nello sviluppo dei 
grand! rami legati afl'agricol-
tura, all'edilizia, all'industria 
tessile e alle materle plasti-
che. come ha indicato il con-
vegno di Bari dei sindacati 
chimici, ndr). Alia Montedi
son noi possiamo verificare il 
terreno dello scontro di clas
se. la forza della nostra ri
sposta. 

II carattere emblematico di 
questa « vertenza ». il senso po
litico che essa riveste (come 
quello in atto alia Fiat) ri-
chiedono un intenso lavoro 
per evitare l'isolamento, per 
create vaste alleanze. Su que
sto fondamentale aspetto si so
no a lungo soffermatl i compa-
gni Mezzanti della Filcea di 
Livomo (che tra l'altro ha re-
so noto alcuni impressionanti 
dati di un'indagine fatta a Ro-

signano, dove le fabbriche sea-
ricano quotidianamente 18 chi
li dl mercurio in mare e una 
tonnellata e mezzo di benzo-
lo e sirolo in aria) e Gerll, 
della Filcea di Milano. Que-
sfultimo ha preclsato che 11 
ruolo dirigente della classe 
operaia necessita con sempre 
maggior urgenza di apiatta-
forme» capaci di saldare al
ia classe lavoratrice altri stra
ti sociali. La durezza dell'at-
tuale scontro — ha prosegui-
to — caratterizzato da una 
parte dalla richiesta del la
voratori di produrre in modo 
dtverso (vedi la lotta alia Fiat 
o al Petrolchimico) e dall'al-
tra dalla violenza padronale 
che arriva persino alle squa-
dracce e ai tentativi everslvi 
della destra, non pu6 che 
spingerci a rafforzare e svi-
luppare la strategia delle al
leanze, che ha fatto forse re-
gistrare, dopo 11 pleblscitario 
sciopero generale del 19 no-
vembre, alcuni ritardi. L'occa-

Una nota della FIDAE-CGIL 

Enel: ferma opposizione 
all'aumento delle tariffe 

Le cause profonde della crisi finanziaria dell'ente nazionalizzato 
Alti interessi pagati per gli indennizzi - Una struttura burocratica 

II Consiglio Nazionale della 
FIDAE riunito nei giomi scor
si ha appreso dai quotidiani 
che durante la recente con
ferenza stampa dell'ENEL, te-
nuta per la illustrazione del 
bilancio consuntlvo 1970 11 
presidente Di Cagno. ha avan-
zato, ancora una volta, la ri
chiesta di aumento delle at-
tuali tariffe elettriche motivan-
dola con la necessita, di sana-
re la difficile situazione finan
ziaria in cui versa l'ENEL. 

II Consiglio Nazionale della 
FIDAE ribadisce nuovamente 
quanto gia sottolineato nel 
passato e piu recentemente, 
anche dal Comitato Centrale i! 
4 dicembre scorso, su questo 
argomento e precisamente 
che la crlsi finanziaria del-
1'Ente deriva dal modo con 
11 quale e stata attuata la na-
zionallzzazione della lndustria 
elettrica nel nostro Paeae; dal 
rilevante onere degli Indenniz
zi stabilitl per gli ex monopo-
li; daH'alto costo del dena-
ro e dall'alto tasso di Interes-
se del prestltl cui l'ENEL e 

costretto a ricorrere per far 
fronte agli indennizzi; dal per-
manere e svilupparsi della ln
dustria elettrica autoprodut-
trioe; dall'aver addossato al-
l'ENEL oneri non ricadenti 
nei suoi compiti e nelle 
sue funzioni; dal permanere 
della regolamentazfone tarif-
faria basata sul prowedimen-
to CIP n. 941 tuttora infor-
mato a prinelp! liberistici; 
dalla stessa struttura organiz-
zatlva accentrata e burocra
tica dell'ENEL ecc. 

La FIDAE, pertanto, si op-
pone decisamente a qualun-
que aumento delle tariffe sen
za che si sia preventlvamen-
te proceduto ad una radlcale 
revlsione della attuale politi
ca tariffaria per renderla con-
forme agli obiettivl dl una di-
versa espansione eoonomica e 
sociale. 

II Consiglio Nazionale del
la FIDAE, chiede un solleclto 
incontro, fra le confederazlo-
ni CGIL. CISL, UIL ed I sin
dacati della categoria, con II 
Ministro dell'lndustria, con 11 

Ministro Presidente del CIPE 
con i gruppi parlamentari che 
si sono battuti per la istitu-
zione dell'ENEL onde susci-
tare una regolamentazione ta
riffaria aderente ad una poli
tica di sviluppo economico che 
tenga conto delle esigenze re
gional! e settoriall del vari 
settori produttlvi, con parti
colare riferimento ai proble-
mi deH'agrlcoItura del Mez-
zogiomo e delle altre zone 
depresse del Paese. 

II Consiglio Nazionale della 
FIDAE investe di questa sua 
posizione anche le Presldenze 
dei Consigli Regional! essendo 
le Region! direttamente inte-
ressate ad una politica tarif
faria coerente con le pro-
grammazionl reglonall stesse. 

Impegna le istanze sinda
cali ed i lavoratori della ca
tegoria a mobllltarsi su questo 
problema per sollecitare una 
politica della energia lungo 
le dlrettrici e gli oblettivi In-
sitl In un servlzio sociale da 
sottoporre alle esigenze della 
collettivita. 

slone Montedison non pu6 es
sere persa. 

Sul tema della costruzione 
dei nuov! strumenti di base 
1'indicazione generale e sta
ta quella di procedere nel vi
vo delle lotte e del movimen
to. In questo senso si sono 
pronunciati i dirigenti della 
Cisl di Portomarghera, Bru-
gnano e D'Enrico. e quello 
di Ravenna, Pozzi, che han
no anche espresso alcune di-
vergenze dalla relazione del 
segretario generale della Fe-
derchimici Berretta (di cui 
abbiamo gia riferito) per 
quanto riguarda la volonta di 
mantenere in piedi le rappre-
sentanze sindacali insieme al 
crescere dei Consigli di fab
brica. Alia affermazione dei 
due sindacalisti di Portomar
ghera secondo la quale si fa 
sempre piu urgent* determi
nant ail ruolo politico» del 
sindacato, il compagno Reggio-
lini, della Filcea di Torino 
ha contrapposto 1'opinione che 
mai sintesi politiche (e legi
slative) potranno essere par
te integrante del ruolo del 
sindacato. 

Nel complesso i lavori han
no espresso una grande esi-
genza di unita e di accelera-
z:One del processo unitario. 
Sono state in questo senso 
prese anche alcune iniziative: 
la costituzione di un centro 
operativo con compiti di coor-
dinamento della strategia sin
dacale. di un ufficio studi, la 
pubblicazione dl un bolletti-
no di informazione. Ma non 
sono certo mancate voci stri-
denti. nella loro impostazione 
antiunitaria: come negli inter
venti del segretario generale 
della Uilcid-Uil. Cornell!, e del-
l'altro segretario. Marri. ripre-
si e correttl — un fatto que
sto certamente nuovo e posl-
tivo — da alcuni giovanl diri
genti della stessa Unione: da 
D! Stefano di Varese. che si 
e riallacciato alia relazione in-
troduttiva dl Berretta, Pana-
taleoni di Milano. che ha pre
clsato come l'autonomia non 
possa andar confusa con lo 
sterile tema dell'lncompatibi-
litn a tutti 1 llvelli, o ancora 
negli Interventi di Fiorillo o 
del compagno Davlno. 

Ma fatta questa precisazio-
ne sul persistere nei tre sin
dacati chimici di alcune di-
vergenze di principlo. va riba
dlto. senza ombra dl trlonfa
lls mo. che la ri unione del tre 
consigli general 1 della Filcea. 
Federchlmlcl e Uilcld ha rap
presentato un lmportante 
contribute al processo unita
rio del lavoratori Italiani. co
me hanno ricordato, nei loro 
Interventi I segretari confede
ral! Bon! della Cgil e Reggio 
della Cisl. L'appuntamento di 
ottobre, d'altronde, ne e la ri-
prova. 

Francesca Raspini 

Metallurgici: 
intesa 

fra sindacati 
italiani e 
jugoslavi 

In questi giomi a Belgra
de), si sono incontrate le de-
legazioni dei sindacati me-
talmeccanici italiani FIOM-
FIM-UILM e del sindacato 
lavoratori industria e mi-
niere jugoslavo. In una am-
pia e aperta discusslone so
no state scambiate infor-
mazioni sulla situazione 
sindacale e sociale dei due 
Paesi e sono stati esamina-
ti gli aspetti fondamentali 
della politica delle rispetti-
ve organizzazioni. 

In particolare e stato di-
scusso lo sviluppo dell'auto-
gestione in Jugoslavia e il 
ruolo del sindacato in que
sto sviluppo; e stato esami-
nato il processo di unita 
dei sindacati italiani e la 
funzione preminente che vi 
hanno i sindacati metalmec-
canici. II sindacato lavora
tori Industrie e miniere ju
goslavo giudica che questo 
processo unitario sia una 
condizione fondamentale 
del rafforzamento del mo
vimento sindacale italiano e 
un contributo notevole alia 
unita del movimento inter-
nazionale. Dal canto suo 
la delegazlone italiana ha 
espresso il suo apprezza-
mento per l'importanza del
la autogestione nello svilup
po della socleta socialista 
jugoslava. 

Le due delegazioni hanno 
inoltre proceduto ad uno 
scambio di vedute sulla si
tuazione sindacale europea 
e internazionale e sulle ri-
spettive esperienze e orien-
tamenti. Esse hanno con-
statato una identita di po-
sizioni sullo sviluppo dei 
rapporti sindacali su base 
bilaterale per il rafforza
mento dell'unita contro 
l'imperialismo e la sua po
litica di aggressione; per il 
progresso sociale, l'autode-
termmazione dei popoli e 
per la pace. 

Le due delegazioni hanno 
inoltre esaminato le possi
bility di sviluppare una 
fruttuosa e concreta colla-
borazione ed hanno concor-
dato di procedere in futuro 
ad una consultazione syste
matica su tutti i problem! 
comuni e di promuovere in
sieme tutte le iniziative ca
paci di riunire altre forze 
sindacali su obiettivi specifi-
ci e concreti. In particolare 
esse ritengono necessario 
affrontare il problema del-
l'emigrazione in Europa in
sieme ai sindacati dei Paesi 
che forniscono e che ricevo-
no mano d'opera. Esse han
no sottolineato, infine, il lo
ro intendimento di svilup
pare i rapporti e gli accor-
di tra organismi operai di 
fabbrica speciflcatamente 
nell'ambito di gruppi indu
striali presenti nei due pae
si. Le due delegazioni han
no giudicato molto positivi 
i risultati dell'incontro e 
impegneranno tutte le strut
ture dei loro sindacati per 
un efflcace sviluppo della 
loro collaborazione. 

Braccianti: 
completa 
unita per 
i l rinnovo 
del Patto 

Si sono riuniti a Roma i 
Comitati Esecutlvi nazionall 
della Federbracclantl CGIL, 
FISBA - CISL, UISBA - UIL 
per affrontare 1'esame lneren-
te alia definizione della piat
taforma rivendicativa per 11 
rinnovo del Patto Naziona
le del lavoratorl agrlcoli che 
scade 11 prossimo 10 novem-
bre e gia unitarlamente dl-
sdettato. 

«La riunione P stata aper
ta da tre relazioni introduttl-
ve svolte a nome delle rispot-
tive Federazloni da Raffaela 
Bonlno per l'UISBA, Dona
tella Turtura per la Feder-
braccianti e da Giovanni SI-
monte per la FISBA. 

Dopo ampla ed approfondl-
ta discusslone — afferma un 
comunicato — gli Esecutlvi 
nazionall hanno definlto e con-
cordato una piattaforma uni
taria che costitulra la base 
per l'inlzlo delle trattative per 
la Confagricoltura e con l\ 
Coldlretti. Gli obiettivi con-
trattuali indlviduatl comune-
mente si raccolgono intorno 
a cinque fondamentali diret-
trici: 11 superamento delle 
piii gravi sperequazionl sala
riali, 11 riconoscimento della 
professionalita della catego
ria, l'intervento per l'aumen-
to della occupazione, l'eleva-
mento delle indennlta contrat-
tuali, l'allargamento dei dirit-
ti sindacali. 

Gli Esecutlvi hanno conve-
nuto che le segreterie nazlo-
nali, alio scopo di divulga-
re il contenuto del documento 
concordato, si facciano pro-
motrici di una conferenza 
stampa anche prendendo tutte 
quelle iniziative che si ren-
deranno necessarie per dif-
fondere ampiamente tra i la
voratori e 1'opinione pubblica 
i punti innovatori e qualifi-
cantl rispetto al Patto in vi-
gore. 

La riunione, conclusasi con 
il consenso unanime per le ri-
sultanze ottenute, segna un 
grande successo per tutta la 
categoria, la quale si tro
va unita e compatta per af
frontare con fermezza e deci
sione la battaglia per il rin
novo del Patto nazionale. Que
sto rinnovo, che investe e in-
teressa oltre 1 mllione e mez
zo di lavoratori, costituisce lo 
impegno sindacale piu lmpor
tante per il 1971 e dovra pola-
rizzare attorno a se l'atten-
zione di tutto il mondo del 
lavoro. Sara questo 11 banco 
di prova col quale misurare la 
volonta e la solidarieta di 
classe necessarie per dare un 
valido contributo ner il riscat-
to della categoria e per de-
bellare lo stato di disoccupa-
zione e sotto-occupazione nelle 
quali versano I lavoratori 
agricoli. 

Le Federazloni nazionall 
della categoria sono ferma-
mente convinte che il rinno
vo del Patto nazionale. ac-
compagnato dalla realizzazio-
ne della nuova politica eco-
nomica delineata dalla recen
te Conferenza del Mezzoglor-
no promossa dalle Confedera-
zioni, dara slancio agli ob-
biettlvi piu general! di rl-
scatto della categoria. Con ci6 
l'impegno di lottare per 11 
raggiungimento di queste me
te costituisce 1'atto di volonta 
che accomuna UISBA - UIL. 
FISBA - CISL e Federbrac
clantl - CGIL ». 

NEL N. 24 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

La sflda di Forlani (editoriale di Alessandro Natta) 
Misurarsl sui problem! - Prlmo bilancio della discwe-
siene fra partiti e sindacati (di Fernando Di Giulio) 

La vertenza Zanussi: perche adesso e cosl (di Aniello 
Coppola) 
Lukacs: il grande infellettuale e il repporto con il 
partito (di Franco Ottolenghi) 
II 2* Congresso del fessili: la forza della proposta 
unitaria (di Sergio Garavini) 
La llnea Carli: I'impossibile rltorno al mifico pasaato 
(di Luciano Barca) 
Una politica energetica dettata dall'estero (di Giuliano 
Bandinelli) 

i NATO: il vofo di obbedienza (di Franco Bert one) 

Turchla: il terrorismo del general! (di Taylan Ozgur) 

America violenta (Servizio da New York di Louis 

Safir). I testi delle deposizioni rese a] Senato 

degli Stati Uniti dai reduci dell'Indocina 

II caso Rondi: la politica dei govtmatori (di Mino 
Argentieri) 

Musica - Grazie al cinema altrl due classic! consumati 
(di Luigi Pestalozza) 

La Rapubblica nella camicia del c video» (di Ivano 
Cipriani) . 

' I gruppi dl base • il tearro pubblico in Tosccna (di 
Edoardo Fadini) 

1 Quatfordici aiioni per quattordici glornl • Appunti su 
un esperimento di scuola aperta (di Giuliano Scabia) 

La battaglia delle Idee • Renato Sandri. La via cilena; 
Ottavio Cecchi, Le «Poesie ritrovate •; Marcello Fe-
dele, Religion! e classe; Mino Argentieri. Cinema det-
I'amblflulti 

http://che.il
file:///ento


1'Unit a / venerdl 11 giugne 1971 PAG.-.5 7 

A Palermo caos d'indagini e silenzio dei rapitori dopo I'audace sequestra 
I ^ — ^ • • ! • ! • I . I • I I I I 0 I I I _ , , , . - i „ i • • • • , , . , . . . , . I I • , . • • • I . . . . . . • • • • II 

II boss Vassallo piange miseria 
«Ma tanti amid mi aiuteranno» 
La caccia ai criminali condotta senza alcun piano 
oitenta sicurezza: « Nessuno mi vuole male...» 

di utilizzare le «solite confidenze» - 1 

preordinato - II facoltosissimo costruttore smentisce ogni contatto ma 
- Azioni dimostrative di carabinieri e polizia tagliati fuori da ogni possibility 
I vecchio sistema del potere mafioso sembra non funzionare piu 

Respinte le pretese 
degli antidivorzisti 

RIETI. 10 
€ Nessun principio costituzionale sancisce I'indissolubi-

lita del matrimonio »: e questa la sostanza della decisions 
del tribunale civile di Rieti, che ha respinto una eccezione 
di incostituzionalita sollevata dal pubblico ministero. 

II collegio giudicante, tra i primi della Repubblica ad 
essere investito di questa materia, era composto dal dottor 
Libero Baratti (presidente ed estensore della sentenza), 
e dai giudici Marcello Chiattelli e Massimo Oddo. 

Una dei punti salienti della sentenza stabilisce che 
c cto che viene costituzionalizzato come produttivo di di-
ritto e la necessita della forma concodataria nelle rela-
zioni tra i due enti sovrani, mentre nulla e costituzionaliz
zato quanto alle norme interne di applicazione di tali patti 
e delle loro modijiche che nel futuro venissero ad essere 
pattiziamente stabilite ». 

La decisione del tribunale di Rieti cade quantomai op-
portuna in questo momento in cui gli antidivorzisti. con 
il preciso e scoperto appoggio delle autorita ecclesiastiche, 
cercano di rimettere in discussione. facendo appello ad 
una concezione superata del rapporto coniugale. una re-
cente conquiata civile sanzionata dal voto del nostro Par-
lamento 

La spaziosa e comoda cabina comando della « Salyut» con I a strumentazione e i sedili per i cosmonaut! 

Eccezionale strumento col laudato sulla Salyut in volo 

UN BIN0COL0 C0SHIC0 PER LA ROTTA 
Permette di «fare il punto» con esattezza - Una specie di guida per scovare i corpi celesti 
Esame del sangue per i cosmonauti nel laboratorio medico - biologico della imponente base 

Vivono e lavorano 
come sulla Terra 

Come era prevedibile, gia 
a pochi giorni dal lancio della 
Soyuz 11, cominciano a deli-
nearsi i contorni del program-
ma spaziale cosl felicemente 
avviato. 

Per prima cosa, in due suc
cessive riprese, Vorbita dei 
due corpi cosmici agganciati & 
stata variata, rendendola piu 
ambia, senza mutarne mini-
mamente la giacitura: il pia
no dell'orbita e rimasto a 51,6 
gradi sull'equatore. Una ma-
novra di precisione, dunque, 
ianto piu interessante e com-
plessa in quanto e/Jettuata da 
due corpi cosmici di grande 
mole, tra loro congiunti. 

Si delinea, inoltre, un pro-
gramma «lungo», non solo 
per la Salyut, ma anche per 
Vequipaggio che oggi la pre-
sidia. Diversi sono i motivi 
che puntano in questo senso. 
In primo luogo, va sottolinea-
to I'abbigliamenlo dei ire co
smonauti, ossia le tute deno
minate a pinguino ». Non si 
tratta di tute per affronlare 
le condizioni di vuoto cosmi-
co, ma strutturate per man-
tenere in buone condizioni lo 
organismo in ambiente a gra
vita zero. 

Le esperienze effeltuate nel 
corso delle recentt tmprese 
spaziali hanno confermato 
quanto era stato previsto in 
sede teorica prima dei land 
spaziali con equipaggio a bor-
do: in condizioni di gravita 
zero, il lavoro richiesto at 
cuore ed a tutto il sistema 

cardiocircotatorio, risulta for-
temente diminuito, e gli sfor-
zi richiesti at sistema musco-
tare si riducono a limiti tra-
scurabili. 

Ne deriva una certa « assue-
fazionen dell'organismo a tali 
condizioni. che comporia una 
minore richiesta di cibo, un 
rallentamento in tutto il ii-
cambio, una progressiva cadu-
ta del tono muscolare ed al-
tro ancora. In conclusione, il 
fisico umano, portato in con
dizioni di gravita zero, vi si 
adatta abbastanza rapidamen-
te, ma dopo alcuni giorni ten-
de a debilitarsi progressiva-
mente, a scalar di tonon in 
tutti i suoi organi ed i suoi 
sistemi. 

A parte il danno che tutto 
questo pud provocare, a lungo 
andare, all'organismo stesso. 
sussiste il pericolo del rien-
tro: durante la fast di attra-
versamento dell'atmosfera, le 
decelerazioni possono essere 
di quattro o cinque volte e 
quando il cosmonauta e rien-
trato a terra, si stabilizza, a 
carico del suo organismo, la 
gravita terrestre. Nel corso di 
pochi minuti, si verifica il 
passaggio da condizioni di 
« sottoscarico » sull'organismo, 
che si erano portate a lungo 
con il conseguente indeboli-
mento di organi e sistemi, a 
condizioni di a carico norma-
let>. Tale passaggio potrebbe 
causare scompensi, collassi o 
altre reazioni piu o meno te-
mibili. 

Le speciali tute « pinguino » 
Per la prima volta nella sto-

ria della cosmonautica, i tre 
delta Salyut portano le tute 
c pinguino», strutturate in 
maniera da costnngere chi le 
indossa ad ej/ettuare ad ogni 
movimenlo uno sforzo musco
lare, moderato, ma non tanto 
lieve. 

Per quanto concerne, inve-
ce, I'affaticamento psichico, 
che in un ambiente artificiale 
# chiuso potrebbe essere gra-
voso, tutto i predisposlo, en-
tro la Salyut, per aUeviarlo. 
Molte cose sono sistemate in 
maniera simile a quanto av-
viene a terra, in un assetto 
al quale i cosmonauti sono 
awezzi dalla infanzia. Ci so
no sedie e poltroncme fissate 
al « pavimento »; i tre si spo-
stano con scarpe mumte di 
piccoli magneti, per cut non 
hanno la tendenza a «vola-
re» nell'ambienle. Esistono 
banchi di manovra, tavoli da 
lavoro e banchi attrezzati co
me nei laboratori, sui quali le 
varie attrezzaiure sono fissate 
meccanicamente o magnetica-
mente affinchi non *volino» 
disordinatamente. Cib conferi-
see all'ambiente ed al ritmo 
di lavoro e di vita a bordo, 
un che di «terrestre », che 
attenua fortemente la tensio 
ne nervosa, 

Le dtmensioni dell'ambiente, 
la sua suddivisione in vani 
diversi, e la presenza dell'am
biente abitabile della Soyuz, 
eliminano la promiscuity, Nel
le ore di riposo e di svago, 
ognuno pub starsene per con
to suo, come se stesse in un 
piccolo soggiorno in una ca-
meretta da letto. E, stando-
sene tranquillo, agganciato ad 
una polironcina o a una cue-
ottU, atcolta la radio o legge: 

ta biblioteca di bordo i parti-
colarmente ben fornita di let-
ture gta selezionate a terra, 
in modo da non esser troppo 
pesanti, da essere tnteressan-
ti e da corrispondere a gusli 
ed interessi dei cosmonauti. 

Quando siamo nella nostra 
casa, sul posto di lavoro o an
che ci spostiamo in citta o in 
viaggio, ci e di grande con-
forto poter sorbire, quando lo 
desideriamo, una bibita fre
sco o una bevanda calda. Sia 
a casa che alia mensa del luo
go di lavoro, tutti gradiscono 
un pasto caldo, consumato 
standosene seduti ad una ta-
tola. A bordo della Salyut* 
c'i un ampio frigorifero ben 
fornito, c'i una stufa, c'i un 
scalda-acqua. Sono quindi di-
sponibili bibile fredde e be-
vande calde, e *si mangia 
caldo », attorno ad una tavola, 

Naturalmente, non si posso
no usare bicchieri o scodelle 
per il ti, il caffi, Varanciata e 
la minestra, in quanto i liqui-
di, in condizioni di gravita ze
ro, se non sono chiusi in bot-
iiglie o ampolle si disperdono 
disordinatamente in gocce 
grandi e piccole neU'ambiente. 
Le condizioni, cosl stabilite 
sulla Salyut, perb, sono deci-
samente buone; i perfino pos-
sibile, se non fare una doc-
cia, farsi delle belle spvgna-
lure d'acqua calda e fredaa, 
assai gradevoli per chi debba 
permanervi per giorni e giorni. 

Ci a bordo anche un vero 
e proprio aspirapolvere, mobi
le, destinato ad eliminare put-
viscolo e peluzzi ancor prima 
che I'abbia lotto Vimpianto di 
ricircolazione dell'aria am
biente. 

g. b. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 10 

La maratona spaziale con-
tinua. Siamo gia alia quarta 
giomata di lavoro della sta
zione orbitale sovietica e il 
programma dei cosmonauti 
— Dobrovolskij, Volkov e Pat-
sajev — non accenna a dimi-
nuire. Anzi i tre, dopo aver 
svolto ulteriori controlli sui si
stemi di bordo e sugli im-
pianti (e dopo aver effettuato 
all'829. giro circum terrestre 
la seconda correzione di cr-
bita portando l'apogeo a 282 
chilometri, il perigeo a 259 
chilometri e il periodo di ri-
voluzione ad 89,7 minuti) nan-
no iniziato una serie di espe-
rimenti medico-biologici per 
individuare la densita dei tes-
suti ossei ed esaminare il 
funzionamento del sistema 
cardiovascolare nelle condizio
ni di imponderabilita; hanno 
fatto alcuni prelievi di san-
gue, hanno controllato la com-
posizione dei gas presenti nel
la stazione, misurato il livello 
delle radiazioni esteme ed 
hanno, inline, messo in fun-
zione un caimocchiale di tipo 
nuovo che — come ha preci-
sato la TASS — servira per 
individuare con precisione la 
posizione della nave spaziale 
rispetto al sole e alia terra. 

Ci si awia quindi ad un 
volo record simile a quello 
della Soyuz 9 che con a bor
do Nikolaiev e Sevastianov, 
volo nel giugno dello scorso 
anno per 425 ore negli spazi 
siderali. Questa volta, piero, 
bisogna tener conto della com-
plessita della stazione (per 
non parlare del peso che si 
aggira, come e noto, sulle 
25 tonnellate) e del program
ma che non prevede solo esa-
mi medici, fisici e biologic!, 
ma anche e soprattutto opera-
zioni di alta ingegneria cosml-
ca. Ed e questo il motivo che 
ha spinto gli scienziati ad in-
vlare sulla base spaziale un 
cosmonauta come Dobrovol
skij e due tecnici come Volkov 
e Patsajev. Si tratta di una 
scelta ben precisa che rivela 
i veri scopi dei piani sovietici. 

E cioe preparare diretta-
mente nel cosmo un gruppo 
di c quadri > capace di co-
struire nel futuro quelle piat-
taforme spaziali che dovran* 
no orbitare perennemente in-
tomo al nostro pianeta osser-
vandoio in ogni momento e 
tenendolo oostantemente sot-
to controllo, perche* dal labo
ratori di questo tipo sara an
che piu facile seguire la vita 
degli altri pianeti, i vol! ver
so mondi sconosciuti, studia-
re le mille e mille attivita 
del sistema soiare. 

Comunque, e gia possibile 
che dalla base attuale i co
smonauti siano in grado di 
puntare i loro apparecchi di 
osservazione (ottica e radio) 
verso altri pianeti. 

Non solo, ma stando ad al-
cune notizie, sembra che 1 
tre abbiano gia fllmato una 
serie di «fenomeni» Lnteres-
santi e sino ad ora scono
sciuti, utiUzzando apparecchia-
ture fotografiche e cineprese 
di grande precisione, attrezza-
te per riprese automatiche e 
manuali. Una volta a terra 
— hanno detto alcuni osser-
vatori — le pellicole potran-
no fomire agli astronomi, agli 
scienziati e agli stessi costrut* 
tori delle navi spaziali, vali-
disslme lndicazionl tecnlche • 
scientifiche. 

Un risultato notevole e sta
to pert gik ottenuto dalla 
•taslooa orhltala. Oa lo 4a-

scrive sulla Stella rossa l'os-
servatore V. Levskij il quale 
illustra il funzionamento del 
« cannocchiale di orientamen-
to» che si trova a bordo e 
che viene indicato, nel linguag-
gio della missione, con la si-
gla VSK. 

II cannocchiale — che ha 
gia permesso di svolgere va
rie manovre — ha un campo 
visivo di 190 gradi ed e a fa
cile da maneggiare e permet-
tere di trovare immediata-
mente il corpo celeste del 
quale si vogliono calcolare di-
stanze e parametri ». 

«La precisione dello stru
mento — prosegue Levskij — 
e stata verificata anche in 
momenti delicati, e cioe men
tre Dobrovolski stava effet-
tuando la seconda correzione 
di orbita con l'ausilio di un 
motore apposito, il VSK per 
tutta la durata della mano
vra (73") ha controllato la di-
rezione, registrando anche gli 
spostamenti piu leggeri». 

Dell'apparecchio, per6, la 
stampa non ha fornito altri 
particolari e si e limitata a 
definirlo a cannocchiale ». Ma, 
come si pub intuire, si tratta 
inveoe di uno speciale siste
ma di orientamento che e for-
se alia base del successo del
la manovra di aggancio fra 
la Salyut e la Soyuz-11. 

Ed ecco ora altre notizie 
sulla vita che si svolge sulla 
base spaziale: i tre cosmonau
ti — come e noto — lavo
rano, mangiano e dormono co
me se si trovassero a bordo 
dei normali aerei di linea. E' 
questa infatti la sensazdone 
che si e avuta dalla TV nel 
corso del programma specia
le e durante la normale tra-
smissione del Telegiomale. 

Dobrovolskij, Volkov e Pat
sajev sono in ottime condi
zioni e appaiono sorridenti 
quando la telecamera 11 in-
quadra sul primo oiano. Sono 
vestiti con una tuta denomi-
nata «pinguino • che, in un 
certo senso ha lasciato sgo-
menti tutti gli osservatori. 

Ci si attendeva, infatti, uno 
scafandro del tipo di quello 
usato dai cosmonauti ameri-
can! e invece ci siamo tro-
vati di fronte a tre uomini 
vestiti da sportivi. La tuta 
«pinguino*, comunque ha al
cuni punti rmforzati per per-
mettere al cosmonauta di re-
stare in piedi. date le difficili 
condizione che si incontrano 
operando In stato di impon
derabilita. 

I cosmonauti si spostano 
perb con facilita da un pun-
to all'altro, manovrano i vari 
manometri, prendono appunti 
nei libri di bordo, eseguono 
le varie sperimentazioni, cosl 
come se fossero seduti al ta-
volo di un laboratorio terre
stre. 

Inveoe, stanno vivendo una 
delle piu fantastiche awentu-
re della storia dell"uomo. . 

Prosegue cosl la maratona 
spaziale (che dalle 2.40 di oggi 
sara seguita solo dalla nave 
dell'Accademia delle Scienze 
Accademico Serghiei Koroliov 
che incrocia nell'Atlantlco in 
quanto la Salyut-Soyuz-U si 
trova fuori del raggio di visi-
bilita dei centri di awista-
mento situati nel territorio 
sovietico) mentre l'attenzione 
degli osservatori non accenna 
a diminulre perche, questa ba
se che vola attorno alia Terra 
— si nota a Mosca — potreb
be essere H centro, nel prossi-
mi giorni, di nuovl entusia-
smantl esperimenti. 

Carlo Bened#tti 

In 373 sfidano 
Fantica legge 

contro Taborto 

MONACO — Inchiesta gigante aperta dalla procura di ben tre 
citta della Germanfa federate, Monaco, Dusseldorf e Amburgo, 
contro numerose donne — fra cui tre notisslme attrici — che hanno 
spontaneamente confessato alia rivista c Stern» di aver abortito 
illegalmente. Nell'articolo erano citate 373 donne, ma non tulle sono 
state denunciate: infatti, per le leggi tedesche, il procedimento 
deve partire, in questo caso, da denunce di cittadini privati. Fra 
coloro che hanno provocato appunto I'indignazione di sconosciuti 
cittadini sono le attrici Senta Berger, Romy Schneider (nella foto) 
e Vera Tschechova. Come e noto tutta la vicenda si collega alia 
campagna iniziata in Francia per protestare contro la legge che 
proibisce Kaborto salvo in casi particolari. In Germania la legge 
risale al 1t71: secondo una inchiesta condotta dalr*lstituto demo-
scopico di Allensbach, circa la meta della popolazione tedesca e 
dtcisamente favorevole alfabrogazione della legge contro faborto. 

Esplode 
motoscafo 
con due 

contrabbandieri 

BARI, 10 
Due contrabbandieri greci 

sono rimasti feriti la notte 
scorsa in seguito all'esplosio-
ne del loro motoscafo, inse-
guito da un guardacoste della 
finanza. I due — Demetrio Ni-
colakopulos, di 29 anni, di 
Atene e Pantelis Ntalaperas, 
di 26 di Arpa — sono ricove-
rati e sorvegliati nella clinica 
chirurgica del Policlinico: il 
primo con riserva della pro-
gnosi per ustioni di primo e 
secondo grado in numerose 
parti del corpo; il secondo per 
una lussazione alia scapola 
giudicata guaribile entro ven-
ti giorni. 

II loro motoscafo, il "Dodo", 
un semicabinato di oltre otto 
metri iscritto al compartimen-
to di Panama, procedeva a 
luci spente ad un centinaio 
di metri dalla costa di Torre 
a Mare allorcM e stato inter-
cettato da un guardacoste del
la finanza. L'unita si e gettata 
all'insegulmento. n motoscafo 
e poi esploso e i contrabban
dieri sono stati trasportati al-
rospedale dai flnanzierL 

Commerciante 
massacrato 

a colpi 
di coltello 

AGRIGENTO, 10 
(A5.). Vittima di un atroce 

ed efferato delitto e rimasto 
ieri notte il commerciante di 
formaggi Giuseppe Puleo, di 
58 anni, da Agrigento. 

Gli assassini hanno infierito 
con numerose coltellate sul 
corpo della vittima che e stato 
rinvenuto questa mattina lun
go la strada provinciale che da 
Santo Stefano di Quisquina 
porta ad Agrigento in terri
torio di Cammarata. 

II rinvenimento e stato fat
to da un automobilista di pas
saggio, che si e subito affret-
tato ad awertire i carabinieri 
di Agrigento. Immediatamen-
te hanno avuto inizlo le inda-
gini nel tentativo di identifi-
care gli autori del delitto e 
possibilmente venire a capo 
di un plausibile movente. 

Per il momento, gli inqui-
renti stanno cercando di rico-
struire le ultime ore di vita 
deiranziano commerciante che 
sembra si fosse recato a San
to Stefano di Quisquina per 
affari. 

La vittima era vedovo e Ti-
veva con una figlia la quale si 
sarebbe dovuto sposare tra 

Sualche mese; un altro figlio 
el Puleo e carablnlare. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 10. 

Un secondo giorno e tra-
scorso, ed anche una nuova 
nottata se ne sta andando 
senza che si abbia alcuna no-
tizia di Pino Vassallo, il fi
glio — rapito martedl sera 
sotio casa, testimone un ami-
co, da quattro uomini arma-
ti — del potentissimo costrut
tore inquisito daH'Antimafia 
per il saccheggio urbanistico 
di Palermo e per le mille 
scandalose protezioni di cui 
e sempre riuscito a godere. 

Benohe fosse festa, gli uffi-
ci deirimpresa sono rimasti 
ostentatamente aperti, e sino 
a tarda sera, nella speranza 
che i rapitori si facessero vi-
vi attraverso quel telefono, 
dal momento che il numero di 
casa Vassallo non compare in
vece sull'elenco. Ad aprire gli 
uffici di prim'ora e stato Cic-
cio Vassallo in persona, l'ex 
carrettiere diventato miliarda-
rio con il boom dell'edilizia ne
gli anni ruggenti della mafia 
e grazie ai suoi legami con 
Gioia, con Lima, con Cianci-
mino, con tanti altri notabili 
della DC. Piu tardi, a tener-
gli compagnia, sono arrivatl 
il suo legale avvocato Semi-
nara, un altro figlio, e alcuni 
dei gorilla che a decine stan
no per loro conto setacciando 
la citta parallelamente a po
lizia e carabinieri. 

Vassallo smentisce che ci 
sia gia stato un qualche con
tatto con gli autori del se-
questro. Teme one i rapitori 
pretenderanno tanti, « troppi » 
quattrini, credendo a «tutte le 
chiacchiere, le menzogne, le 
speculazioni » che sono state 
dette scritte e fatte sul suo 
conto. Sospetti sugli autori del 
sequestro? « Nessuno mi vuole 
male», e si e affrettato ad 
aggiungere che, infatti, ha 
molti amici e parenti presso 
i quali bussare a quattrini 
per racimolare un po' di li-
quido dal momento che <t quel 
che ho lo reinvesto subito, 
sempre ». 

Dal canto loro, poliziotti e 
carabinieri appaiono piu con-
fusi che persuasi: il disorien-
tamento degli inquirenti e im-
pressionante quanto spettaco-
lare e {'escalation di crimini 
che si inseguono l'un l'altro 
con una rapidita, un'audacia, 
una -arroganza, una .ferocia 
Che se da un canto riporta 
indietro alle esplosioni crimi
nali dei primi anni sessanta, 
daH'altro presenta l'ecceziona-
le novita della scelta delle vit-
time: dal giornalista di nome 
all'intoccabile Procuratore ca
po, dal figlioccio di un mini-
stro al figlio di un boss del 
calibro di Vassallo. 

Del tutto smarriti, gli in
quirenti si appigliano allora 
pateticamente a piccole cose 
per dimostrare di non restar 
con le mani in mano. Solita 
coreografia, intanto: posti di 
blocco su tutte le strade, (que
sta notte un blocco e sta
to approntato frettolosamen-
te persino sull'autostrada per 
l'aeroporto: stava arrivando 
il palermitano ministro dello 
Interno Restivo, e bisogna evi-
dentemente dimostrargli che 
tutti stavano sul chi vive), 
scali sorvegliatissimi, insom
nia «una cintura di sicurezza 
intorno alia citta che e scat-
tata appena dieci minuti dopo 
il sequestro ». Di qui a confor-
tarsi con l'ipotesi che proba-
bilmente i rapitori non hanno 
fatto in tempo ad uscire da 
Palermo, e che il sequestrato 
non si trova quindi — ponia-
mo — in un casolare abban-
donato, ma e ancora nasco-
sto in citta, il passo e breve. 
E percib polizia e carabinieri 
lo fanno, questo passo. ma si 
ritrovano con un pugno di 
mosche in mano: paradossal-
mente, una citta ormai gran
de e sempre piu anonimo co
me Palermo nasconde meglio 
di un casolare isolate Una 
battuta in campagna si pub 
pure e sempre fare; una re-
tata per settecentomila paler-
mi tani, francamente no. 

Altra ipotesi: la targa del-
1'auto palermitana servita per 
il rapimento e poi data alle 
fiamme per far perdere ogni 
traccia e render vano l'uso dei 
cani, e stata rubata il 21 apri-
Ie a Reggio Calabria. Vedi 
caso, tre giorni dopo nella vi-
cina Messina e stata rubata 
la targa di un'altra auto che 
e servita a mascherare la 
macchina (rubata, come di 
provenienza furtiva era quel-
la servita per rapire Vassal
lo) con cui e stato tentato a 
fine maggio il sequestro del 
ricco commerciante Onofrio 
Miceta. C'e una connessione 
tra i due colpi? Prematuro 
stabilirlo perche l'indizio e in-
sufficiente. 

Come si vede dalle poche 
inutili cose su cui si lavora, 
c'e in realta una grossa cri-
si di conoscenza di quel che 
sta succedendo a Palermo. 
itC'e il problema di capire il 
come ed il perche», mi ha 
detto stamane un ufficiale del 
carabinieri, con disarmante 
franchezza. Lui non poteva 
certo ammettere che una buo-
na parte dello sbandamento 
degli inquirenti ha per esem-
pio una precisa e ancora in-
spiegabHe origine: da quando 
Palermo e riesplosa, ne ai ca
rabinieri ne alia polizia e piii 
arrivata qualche sofflata con-
sistente, qualche confidenza 
risoiutiva. E se teniamo con
to del carattere troppo spes-
so decisivo di questa strada 
di informazioni, si spiega il 
vagar nel buio degli Inqui
renti e si deduce che qualco-
sa, nel vecchio sistema del 
potere mafioso, scricchiola e 
non funziona piu. E allo
ra daccapo: come e perche? 

E' evident* come II diso-
rlentainento degli Inquirenti 

Pino Vassallo 

nasca dal fatto che nulla e 
stato compiuto per cercare di 
capire che cosa in realta sia 
awenuto dopo la individuazio-
ne dei grandi gruppi mafiosi 
che negli anni sessanta ave-
vano con una mano scatena-
to il terrore e con l'altra rap-
presentato un eleraento fonda-
mentale del sistema di potere 
della DC palermitana. Questo 
sistema entra in crisi con la 
rottura tra Gioia (fanfaniano) 
e Lima (che va con Andreot-
ti). I contraccolpi clamorosi 
di questa rottura si awerto-
no in tutto il tessuto della cit
ta: non solo quello politico ma 
anche quello economico, quel. 
lo sociale, e cosl via. Entrato 
in crisi il sistema di potere 
dominante, entra in crisi an
che II sistema dei rapporti 
tra la mafia e le forze econo-
mico-politiche che hanno ?ac-
cheggiato ed oppresso Paler
mo e la Sicilia. 

E' in questa rottura di equl-
libri, e in questa dimensione 
di spaventose dilacerazioni 
che tuttavia stentano ancora 
ad aprire la strada a soluzio-
ni positive, che e stata collo-
cata per esempio l'eliminazdo-
ne di Scaglione, un procura
tore certo non al di sopra di 
ogni sospetto e che di questo 
sistema era element© non se-
condario. 

Pub collegarsi a questa cri 

si anche il sequestro di Pino 
Vassallo? Pub essere insom
nia anche questo sequestro 
uno sgarbo (e quindi non tan-
to o soltanto un rapimento a 
scopo di estorsione) come e 
stato il sequestro di Caruso, 
il figlioccio di Mattarella il 
cui caso fu tanto a cuore di 
Scaglione? E' soltanto una 
ipotesi. Ma sta a pennello nel 
mosaico che si va lentamen-
te costruendo di un terreraoto 
che scuote i vertici, che esclu-
de un casuale succedersi d: 
criminalita spicciola e di col
pi isolati. E per giunta spiana 
un'altra po' di strada ad una 
idea che serpeggia sempre 
piii inquietante: quella rhe 
siamo nell'occhio del ciclone 
di una resa dei conti furi-
bonda, impastata di dispera-
zione e di odio, nella lotta tra 
le cosche politiche che si con-
tendono affari e potere in una 
citta devastata, terrorizzata, 
disordinata.": '•": :->. 

Un'altra idea non e meno in
quietante: che nel caos e gra
zie ad esso — cioe soprattut
to grazie aU'impunita delle 
responsabilita politiche, e non 
solo di quelle — si stia ap
punto facendo strada gentc 
nuova, criminalita sconosciu-
ta anche a polizia • carabi
nieri. 

Giorgio Frasca Polara 

I feriti del traffico sono stati undid milloni 

Incident!: 420 miia i morti 
in 10 anni nell'area del MEC 

STRASBURGO, 10 
Ogni anno, nei sei paesi del 

MEC, muoiono 50 mila per-
sone in seguito ad incidenti 
della strada; i feriti sono 200 
mila. Questi i dati comunicati 
dalla commissione di Bruxel-
les al Parlamento europeo. 

Nel decennio 1958-1968, gli 
incidenti stradali hanno pro
vocato 420 mila morti e undid 
milioni e mezzo di feriti: di 
quali .strumenti istituzionali 
dispone la commissione della 
CEE per adottare le opportune 
misure? Entro quale termine 
la commissione intende pren-
dere iniziative concrete nel 
settore delle infrastrutture e 
della sicurezza della circola-
zione? A questi interrogativi 
del Parlamento europeo ha ri-
sposto Albert Coppe, membro 
deU'esecutivo, il quale ha pre-
messo che il ritardo della po

litics dei trasporti deriva as-
senzialmente dal fatto cha il 
consiglio dei ministri del MEC 
deve, o vuole, prendere ogni 
volta le sue decisioni all'una-
nimita. 

Coppe ha detto che le prime 
misure che saranno prese dal
la comunita per cercare di ri-
dune il numero e la gravita 
degli incidenti della strada — 
un morto ogni dodici minuti 
nell'area comunitaria — ta-
ranno l'adozione del ctachi-
grafo perfezionato » (la cui tan-
portanza non deve essere tot-
tovalutata e che pennettera di 
controllare senza interruzione 
la velocita degli autoveicoli), 
il miglioramento della forma-
zione professionale dei condu-
centi e un coordinamento fra 
i c se i* in materia di infra
strutture. 

1077EH3 A 91 
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PREMI PER CENTINAIA 
DI MILIONI 
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Obbligatoria dalle 24 

Assicurazione 
per le auto 
da domani 

Dopo la mezzanotte dl oggi gll automobilisti non possono 
plu circolare senza assicurazione. Secondo notizie incontrollabili 
sono quasi due milioni coloro che devono ancora assicurarsi: > 
e certo che una parte dl essi, da domenica, non usera piu l'auto 
o si esporra a gravl sanzioni. 1 trasgressori sono minacciati di 
multa fino a 300 mila lire e arresto fino a tre mesi; il certi
ficate di assicurazione deve figurare sul parabrezza come il 
bollo di circolazione. A 24 ore dall'entrata in vigore della legge 
il governo non ha ancora reso note le tariffe, com'era suo 
obbligo, per «non spaventare gli elettorl»: le nuove tariffe 
rappresenteranno un aumento dl fatto del 25 per cento. Quindi 
chl si assicura paghera due volte, oggi la tarlffa usuale e a 
scadenza del primo periodo la tarlffa aumentata. Ma ecco alcu-
ne norme che Dossono interessare gll automobilisti. 
PERIODI ASSICURATIVI 

In base alia legge le compagnle di assicurazione devono ac-
cettare richieste per l'emisslone di polizze per qualsiasi periodo 
dl tempo. La periodicita semestrale o annuale puo essere ridotta 
in base a richlesta deirautomobllista, in ragione delle sue esl-
genze (period! in cu< non usa l'auto; rateazione). 
NUOVI MASSIMALI 

E' necessario che le polizze slano adeguate al nuovi massi-
milt DrevUti H»'la ipg^e. 
TERZI TRASPORTATI 

Non e obbllgatorio, per le auto private, assicurare i terz' 
trasportatl. L'aggiunta di questa clausola, in passato compresa 
talvolta nella tarlffa generale, comporta ora sempre un'aggiunta 
dl spesa 
ASSICURATI CON FRANCHIGIA 

E' possibili escludere dall'asslcurazione i piccoli danni (fino 
a lire 5 mllai. rlduoencln in proporzione la spesa. 
MUTUE ASSICURATRICI 

I contratti di soci di Mutue. stipulati col proprio ente solidari-
stico sono ovviamente validi. II governo ha chiesto parere nl Con-
siglio di Stato. ma questo non si e pronunciato e comunque la Fe-
derazione della Mutualita ha gia controdedotto ed e decisa a difen-
dere le prerogative dei cittadini associati. 

II presidente delle Generali, Cesare Merzagora, ha dlchia-
rato che se II governo non autorizza un elevato aumento di 
tariffe le Compagnle private potrebbero ritirarsi dal mercato. 
E" quello che chiede il PCI, 11 quale ha proposto una forte 
rlduzlone delle tariffe trasformando l'assicurazlone in servizio 
pubblico. 

M T A T "PAT A P f l X T T A M f l P T l T " g a r Smith, che ha trascorso 14 anni In una cella del « cor-
J J-XlXjlJl^Xl. V^Vfll ±Jl\ 1T1V/1VA1J r i d o l o d e | | a m o r t e ) , del carcere di Trenton, nel New Jersey 

e che aveva la certezza di riottenere la liberta Ieri, si trova sempre In carcere, questa volta in una prigione di Newark 
in attesa del suo prossimo ritomo nel settore della morte. Un giudice aveva deciso di rimetterlo In liberta sotto cauzione 
perche aveva ritenuto la condanna Inflittagli per I'uccisione d i una ragazza illegale per vizio di forma. Disgraziatamente 
per Smith, mentre era in attesa da un minuto all 'altro di essere rimesso in liberta, un tribunale federate dl appello di 
Philadelphia annullava la sua liberazione. Edgar Smith ha pianto nell'apprendere la decisione del tribunale di Philadelphia; 
infatti la sua liberazione resta ancora possibile tra un po' piu di un mese, ma dlpendera dalla prosslma udienza fls-
sata per il 12 luglio 

Vengono portati in Europa e utiiizzati al riparo del segreto bancario 

Titoli azionari per 300 miliardi 
di lire rubati negli Stati Uniti 

II Procuratore Mitchell presenta alcuni indizi sul ruolo della mafia - Uti-
lizzato l'anonimato azionario vigente in Sicilia? - Trattative col governo 

svizzero per ottenere di poter indagare sulle attivita di criminali noti 

Nostro servizio 
"' • WASHINGTON^ 10 

II furto dl titoli azionari per 
oltre 400 milioni di dbllarinel 
1969 e 1970, circa 300 miliar
di di lire, e stato rivelato 
dal Procuratore Generale John 
Mitchell in concomitanza con 
l'inizio di una indagine del 
Senato sul crimlne organlzza-
to in questo campo. L'entita 
del furto, ma soprattutto la 
u variante » che esso rappre-
senta rispetto alle pratiche 
normalmente previste per lo 
spossessamento di un azlo-
nista da parte di un altro. e 
tanto importante da avere dif-
fuso l'allarme negli ambienti 
finanziari degli Stati Uniti. So
no banche. case di allibratori, 
autorita fiscali — piu che sin-
goli aziomsti — a chiedere che 
vengano prese delle misu-
re energiche 

Ma quali misure prendere 
non si sa, poichfe fe proprio lo 
assetto istituzionale finanzia-
rio - bancario a consent ire i 
giganteschi furti. Si tenta di 
restringere il cerchio a pochi 
gia famigerati ambienti par-
lando delta mafia. Mitchell ha 
citato l'esempio di un tal Har-
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ry Rlccobene, stretto associa-
to della (cfamiglia del criml
ne » i capeggiata da Anfje-
10 Bruno, che insieme a due 
alt re persone avrebbe vendu-
to titoli azionari rubati negli 
Stati Uniti. Non e'e dubbio 
che la mafia si e andata sem
pre piu strettamente compe-
netrando con gli ambienti fi
nanziari (si parla di interes-
si che essa andrebbe ammi-
nistrando anche nelle borse 
valori e in alcuni istituti ban-
cari italiani). 

In definitive, non poteva di-
sinteressarsi ad affari cosi lu-
crosi, per i quali e cosl im
portante ad un tempo la di-
screzione e il carattere inter-
nazionale e stabile della or
gan izzazione. Ma le azioni ru-
bate si possono vendere sol-
tanto a causa del segreto che 
copre le operazioni bancarie 
e della loro libera trasferibi-
lita in Europa. Non solo: ma 
sembra che il piu delle vol. 
te non vengono vendute. ma 
tenute in banche europee e 
attraverso la banca vengono 
riscossi i dividendi senza al-
cun obbligo di chiarire chi e 
I'effettivo possessore. 

A questo punto e chiaro che 
per rubare azioni non £ ne
cessario affatto appartenere 
alia mafia e i piii interessa-
ti all'Jncetta sono. natural-
mente. gli stessl allibratori 
della Borsa, gli stessl finan-
zieri. Sono loro che eonosco-
no a fondo i mister! del mer
cato finanziario. Ed essi. piii 
di tutti. sanno sfruttare l'at-
titudine del sistema banca
rio ad essere. grazie al se
greto sin conti. il mieliore 
protettore della malavita in-
tQmazionaIe II Senato de?ii 
Stati Uniti ha quindi solleva-
to ppr la seconds volta. m 
tre anni. il problema della 
Svizzera 

Un anno fa venne annuncia-
to un accordo fra i govern) 
svizzero e statunitense per 
apnre l conti alrreno di quel
le persone che fossero sospet-
tate; a quel che sapoiamo 
non se n'e fatto di niente an
che nel fondato sospetto che 
si finirebbe solo con 1'inda-
gare su qualche personaeeio 
in disgrazia. mentre i plu fur-
bi e ben « coperti » continue-
rebbero ad usare il paradiso 
banrarin e fiscale della Sv>7-
zera. La soluzione sareb-
be onindi l'abolizione pura e 
sempllce del segreto. la plena 
oubhMr'ta d«lle oDeraz'oni fi
nanzia rie: nessuno vuol sen-
t«rne narlare qui. preferiscono 
11 furto. 

Un altro grave problema 
politico e sol leva to da questi 
furti, quello della nommativi-
ta delle azioni. C\ si chiede 
se ranonimato azionario vi-
gente in Sicilia non abbia, per 
caso. aiutato a nascondere i 
frutti delle estorsioni. In fon-
do. basta invest ire danaro o 
cambiare azioni nominali in 
azioni al portatore per metter-
si al riparo, in base ad una 
legge reginnale della Sicilia. 
da qualsiasi serio accerta-
mento. Cosa accadrebbe. poi. 
qualora la Comunita europ^a 
estendesse ranonimato a tut-
to il capitale azionario, come 
propone attualmeme un pro 
getto gia in fase di approva-
zione? II mercato azionario. 
non meno di quello della va 
luta, sta dlventando sempre 
piii teatro di azioni definite 
dellnquenziall dallo stesso co-
dice dl condotta capltallsta. 
E cid da qualche grattacapo 
anche alls spregiudicata fi-

nanza statunitense. 

Una perizia 
psichiatrica 
per Bozano 

Dalla nostra redazione 
„ w GENOVA. 10. 
I'enzia psichiatrica per l ex paracadutista ventiseiennc Lo 

renzo Bozano. accusato di a\er ucciso e affondato in marc 
Alilena Sutter, la trcdicenne figlia del «re dei lucidi» La 
notizia duna decisione del giudice di sottoporre il super 
indiziato aUesame degli specialist! di malattie mcntali lab^ 
ciamo colta da fonte attendibile. Si tratta di una misura 
che verra presa d'urficio alio scopo di approfondire la cono-
scenza della personaiita del Bozano. 

A quanto abbiamo capito btamattina il giudice Noli, senza 
concedersi nessuna sosta festiva. si e soffermato a lungo ad 
esammare gli atti relativi alle notizie sulla personaiita del 
superindiziato. Tra I'altro ha ascoltato a lungo e npetuta-
mente il nastro. fatto arrivare dalla direzione della RAI-TV 
con incisa la inter\i«ta rilasciata da Bozano alia rubrica te 
levisiva < A - Z > 

II giudice si sarebbe soffermato a lungo. in compagnia di 
altn inqtnrenti. sul tono di perentona sicurezza assunta dal 
superindiziato innanz; alle telecamere allorche negava di aver 
mai mamfestato anomalie scssuah. « Nega con una forza di 
convmzione intima e profonda ^ notava uno specialista e ag 
giungeva « poiche nsulta che Bozano mentisee affcrmando di 
non aver mai infastidito le ragazzine. il suo comportamento 
fa pensare alle apatie dopo gli sfoghi da raptus tipiche di 
soggetti larati che. covato per mesi il delitto. dopo il crimine 
si dissodano completamente come se il reato fosse stato com-
piuto da una terza persona ». 

Mentha veramente I'accusato allorche. non soltanto in TV. 
ma con tutti i cronisti intorno minacciava querele a chi rac-
coglicva voci sulle sue anomalie sessuali? 

Mentiva. di ccrto, come si pud riscontrare alia luce del 
profilo di Bozano che ormai fa parte del fascicolo che lo ri-
guarda e che c stato allegato alia istruttona in atto. II PM 
Nicola Mar\TjIli che concluse l'istruttoria sommana sull'as 
sassimo di Milcna ha detto: «Sa mentire con la forza tipica 
del lucido paranoico. ma ha agito con quel tanto di megalo
mania da firmarc in anticipo il suo delitto perfetto ». Si trat-
terebbe. a quanto abbiamo capito. di una firma che. secondo 
laccusa, non risale soltanto a quel progetto di rapimento 
trovato appuntato sul muro del pied-a terre di Boccadasse e 
nella cintura da sub zavorrata con cinque piombi che affon-
dava il cadavere di Milena, ma risahrebbe a tutti i prece
dent! legati a un profilo di questo giovane della destra geno-
vese. cugino di grandi armatori, nipote dell'ultima discen-
dente del marchese De Ferrari al quale, dopo una prima c pu-
nizione » vennero fatti perdonare. magari tacitando 1c famiglie 
allarmate. veri e propri rcati di tcntata violenza carnale, 
stando sempre alle testimonianze raccolte dall'accusa. 

Da oggi nuova fase di scioperi 

Senza medici 
gli ospedali 
di 4 regioni 

Aiuti e assistenti fermi per 48 ore nel La-
zio, Campania, Sicilia e Lombardia - II pro-
gramma di astensioni nelle altre regioni 
L'ANAAO chiede lo sblocco degli organic! 

Inizla oggi la seconda fa
se dell'azione sindacale dei me
dici ospedalieri (aiuti e assi
stenti) aderenti all'ANAAO, 
con scioperi regionali artico-
lati su tutto il territorio na-
zionale. II programma preve-
de 48 ore di astensione, oggi 
e domani, nel Lazlo, Campa
nia, Sicilia e Lombardia; se-
guiranno, il 16 e 17 giugno, 
l'Emilia, la Toscana, le Pu-
gle, la Lucania e la Sarde-
gna; Il 23 e 24 lo sciopero 
di 48 ore sara attuato nelle 
tre Venezle, Liguria, Piemon-
te, Calabria, Umbria, Marche 
e Abruzzi. 

L'agitazione dei medici o-
spedalieri era iniziata il 24 
maggio scorso con la cessa-
zione di ogni prestazione stra-
ordinaria ed era proseguita 
dal 3 al 5 giugno con uno 
sciopero nazionale di tre ore 
ciascun giorno. Nel frattempo 
e'era stata una convocazione 
da parte del ministero della 
Sanita, ma senza esito post-
tivo. 

La decisione di proseguire 
nel programma di scioperi e 
scaturita ieri dopo una lun-
ga riunione della segreteria 
deH'assocIazione sindacale. La 
ANAAO ha rilevato che du
rante la cessazione dello 
straordinario. le prestation! 
sanltar.e sono diminuite del 
40».'o. sintomo che «larga par
te deU'assistenza ospedaliera 
si basa sul lavoro straordi
nario dei medici». 

Dopo aver richiamato su 
c56 rattenzione della federa-
zione delle amministrazioni 
ospedaliere (FIABO) e delle 
Regioni. I'ANAAO sostiene che 
« ad esse spetta il superamen-
to del blocco degli organicl 
ovunque esso comporti, che e 
nella maggior parte dai casi, 
uno sfruttamento dei medi
ci, una inesorabile caduta qua
li tat iva del livello delle presta-
zioni e una contemporanea 
impossibllita di contenere la 
spesa ». 

II blocco degli organic!, co
me si sa, & conseguente al 
decretone con cui il governo 
s! rimangi6 i decreti di appli-
cazione della legge ospedalie
ra Mariotti. contro la quale 
proprio negli scorsl giorni si 
t accanita la polemica del mi-
nistro del Lavoro Donat Ca^ 
t-'n. D'altra parte il mlnistro 
Mariotti insiste nel voler su-
perare la carenza di persona-
le con concorsi basati su crl-
teri giudicati dall'ANAAO co
me «immoral!». I medici 
ospedalieri chiedono invece la 
abolizione di questi concorsi, 
Tassunzione In ruolo dei me
dici che da lunghi anni so
no in servizio in attesa che 
siano elaborati nuovi criteri di 
selezlone in armonia con la ri-
forma tinlversltaria fdipartl-
mentl) e con la riforma sa
nitaria. . 

L'ANAAO ha anche denun-
ciato il fatto che in alcuni 
ospedali 1 medici sono sta
ti « precettati per Imporre lo
ro lo straordinario» ed ha 
convocato per il 20 giugno II 
proprio consigllo nazionale per 
stabllire le linee di una ulte-
riore azione sindacale alia lu
ce dei prosslmi incontri con 
il govemo. Per II 15 giugno e 
previsto un nuovo Tncontro 
con Mariotti e per la prossl
ma settimana una convocazio
ne da parte del mlnistro del 
lavoro. 

Richiesta del 

deputati del PCI 

La Camera 
discuta 

i problemi 
della piccola 

industria 
I compagni onn. BARCA 

e NAPOLEONE COLAIAN 
Nl hanno inviato all'on. 
Tremelloni, presidente del
la commistione bilancio 
della Camera questa let-
tera: 

« In relatione alle pro-
posfe che da esponenti del 
governo e dello stesso 
CIPE vengono preannun-
ciate in questi giorni, in 
modo spesso discorde, per 
fronteggiare le difficolta 
in cui versa la piccola in
dustria, sembra pregiudi-
zlale al nostro gruppo par-
lamentare che, ancor pri
ma di esaminare la vali
dity delle diverse misure 
e la loro adeguatezza alia 
situazione, si giunga ad 
una definizione giuridica 
della '"piccola industria" 
al fine dl evitare che, an
cora una volta, facilita
tion! destinate al piccoli 
imprenditori finiscano in
vece al solitl grandi grup-
pi attraverso imprese da 
essi dipendenti. 

cUn dibattito su tale 
questione appare tanto plu 
urgente in quanto i mini-
stri economici sono tomati 
in questi giomi a r'rferir-
si, per individuare la pic
cola industria, a purl cri
teri quantitativi — nume-
ro dei dipendenti — e doe 
a criteri che non offrono 
alcuna valida indicazione 
(trecento dipendenti espri-
mono situazioni profonda-
mente diverse nei diversi 
settori industriali) e che 
I piccoli industrial! a la 
stessa Confapi hanno espll-
citamente respinto, con-
trapponendo criteri quaii-
tativi. 

t T i preghiamo percio, a 
nome del gruppo parlamen-
tare comunlsta, dl convo-
care al piu presto la quin-
ta commissiona della Ca
mera per affrontara il 
problema con la parteci-
oazione del mlnistro del 
Bilancio e del mlnistro 
dell'lndustria, nel quadro 
di un dibattito sulla situa
zione economica che sia, 
in ogni caso, preliminare 
airadoziono di misure con-
glunturali e di leogine e 
dl disporre, In rapperto a 
cio, anche I'audizlone del 
dirctti rappresentantl del
la piccola industria ». 

1 La Rai e lo Statuto dei 

diritti dei lavoratori 

Nuove bugie 

a«Turno C » 
Turno C, ieri, ne ha combl-

nata un'altra delle sue. La ru
brica televislva, Infatti. si 6 
presa il lusso dl mandare In 
onda un servizio sullo Statuto 
dei diritti dei lavoratori: o, 
piu preclsamente. frammenti 
di un servizio glacente da 
tempo in magazzino (gll In-
tervlstatl sono ancora prowl-
sti di pesantl cappotti!) dove 
qualche operato riesce, qua 
e la, a denunciare qualche 
sopruso padronale. L'Insie
me delle testimonianze appa
re chiaramente insufficlente. 
grazie anche proprio all'ln-
vecchiamento del materlale 
(rlsulta e / d e n t e che le in-
terviste sono reglstrate prima 
dell'ultima gravissima offen-
siva pa'f'dnale alia Plat, tan
to per fare un esempio). An
che cosl, tuttavla, 11 materlale 
deve essere apparso pericolo 
slssimo al dirigenti della RAI: 
che vl hanno chiaramente ap 
plcclcato all'ultimo momento 
(perflno dopo i titoli conclu-
slvl!) due interviste in studio 
con 11 prof. Giugnl al quale e 
affidato il compito di tran-
qullllzzare lo spettatore. 

II giovane professore af-
ferma infatti. che le violazlo-
ni alio Statuto non sono quo 
tidiane ma soltanto «plu dl 
quanto si prevedeva inizlal 
mente» e sono anche cosa 
utile perche «dimostrano l'uti-
lita della legge». Per conclu-
dere dichlara che le guardie 
eiurate che sorveellano llle-
galmente i lavoratori sono 
m-obabilmente «lavoratori vl 
gilanti»: roba legale, dun-
aue. non represslva (ma per
che. prima di lasciarsi inter-
vistare, non e andato a fare 
un giretto alia Fiat?). 

Incendiata 

a Catania 

l'auto di 
un compagno 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 10. 

Nuovo attentato dl marca 
fascista questa notte a Cata
nia dove restano ancora in 
liberta, formalmente «igno-
t i» , gli autori della criminale 
esplosione durante 11 comizio 
del compagno Berlinguer a 
Piazza Universita in cui e ri-
masto ferito il compagno Bru
no Arrigoni. 

Questa volta e stata presa 
di mira un'auto del partito, 
una cinquecento targata 
BO-342490 che era stata po-
steggiata nella centralissima 
Via Caronda, sotto l'albergo 
Villa Dina in cui e alloggiato 
il compagno Franco Bentivo-
glio, dirlgente del PCI a Bolo
gna, da alcune settimane a 
Catania per partecipare alia 
campagna elettorale. 

L'auto e stata data alle 
fiamme da sconosciuti crimi
nali intorno alle tre di questa 
mattina. La polizia indaga; al 
solito v;ene assicurato che si 
sta facendo il possibile per 
mettere le mani sugli atten-
tatori; ma costoro restano an
cora liberi. 

Particolare significativo: 
giusto ieri, una delegazione 
del partito composta dal se-
gretario della federazione Viz-
zini e dagli onorevoli Pezzino 
e Rindone si era incontrata 
con il prefetto, Amari, per sol-
lecitarlo ad adottare piii rigo-
rose misure atte ad assicurare 
alia giustizia gli attentatori 
del comizio di Berlinguer, a 
garantire il piii completo eser-
cizio delle liberta repubblica-
ne in questi ultimi giorni di 
campagna elettorale e soprat
tutto nella giornata del voto 

La delegazione del PCI ave 
va manifestato ad Amari se 
rie preoccupazioni per il mol-
tiplicarsi delle provocazioni 
fasciste, e per il clima di 
tensione alimentato dalla tep-
pa assoldata da parecchi dei 
candidati della DC. Amari 
aveva fornlto, a ample assicu-
razioni ». Con quali risultati si 
e visto di 1! a poche ore. 

a. s. 

Ennesimo 

attentato 
dinamitardo 

a Belfast 
BELFAST. 10 

Un altro attentato dinami
tardo a Belfast, contro un 
commissariato di polizia: 
l'esplosione — la quarta del 
genere dalla settimana scor-
sa — ha completamente di-
strutto la facciata principale 
dell'edificio. causando il crol-
lo della scalinata interna che 
conduceva a! piani superio-
ri. Stando alle informazioni 
disponibili non si lamentano 
vittime, ma numerose auto-
mobili parcheggiate nei par 
cheggi sono state danneggia-
te e finestre e vetrine di case 
e negozi sono state scosse dal
la deflagrazione. L'aftentato 
dinamitardo e stato dlretto 
contro il commissariato di 
Hastings Street, nei press! 
del quartiere cattolico di 
Falls Road, mentre le strade 
della zona erano affollate dal 
trafficc dell'ora di punta 
mattutlna. Un portavoce del
la polizia ha dichiarato che 
l'ordigno conteneva almeno 
dieci chilogramml di espiosi-
vo. L'attentato e stato perpe-
trato a poche ore di distanza 
dall'esplosione che la notte 
scorsa ha danneggi&to una 
centrale elettrica a Letterken-
ny, nella Repubblica irlande 
se. Ad Amagh una bomba e 
esplosa davanti alle porte 
della prigione distruggendo 
un'automobile parcheggiata 
nei press!. 

Lettere— 
all9 Unitsc 

L'« obiettivita » 
dei giornali 
dei padroni 
Caro direttore, 

sono una delle 150 000 e piu 
persone che hanno avuto la 
fortuna di partecipare a Ro 
ma alia manllestazwne di do 
menica 30 maggio e credo 
non vi slano parole per po 
ter esprimere le sensaziom 
che si provano in similt occa-
sioni. Dietro alle selve di 
bandiere rosse e'erano tanti 
giovani, anzlani, donne. di o-
gni provincia, con una carica 
di entuslasmo che ha tatto 
della mantlestazione un mo
mento particolare della loro 
vita di attivisti, di lavorato 
ri, dt studentt. 

Solo la stampa costddetta 
«indipendente o e la RAI han
no dato notizie a dir poco 
freddtne. La stampa toscana 
ha dtmostrato ancora una 
volta (ma non e'era btsogno!) 
i suoi legami con t paaroni. 
puntando soprattutto. nel da
re la notizia, ad un puro ri-
conoscimento dell'« ordine » 
nel quale la mamfestazione si 
e svolta. Dal Telegrafo, tnfat-
tt, testualmente: «Senza inci-
denti la marcia dei centomlla 
lavoratori u e con quattro ri-
ghe hanno liquidato tutto. Un 
po' meglio La Nazione: «Or
dinate raduno a Roma dei 
centomila lavoratori». anche 
se I'articolo era in seconda 
pagina (la prima era occupa-
ta da un articolo sul discorso 
dt Colombo che Indtcava nuo-
vamente la necessita di « una 
piena ripresa ecom^mica u ed 
il rilasclo del console inglese 
in Argentina). Sono certa co
munque che la prima pagina 
ed i caratteri cubitali li ave-
vano gia pronti per usarli nel 
caso in cui la mantlestazione 
fosse fallita! 

Cib che non si riesce a 
comprendere e come la gente 
conttnut ancora a comprare 
questi giornali che si dimo-
strano ogni giorno di piu a-
pertamente contro i lavora
tori. Basti pensare a cid che 
hanno scritto e contmuano a 
scrwere suglt scioperi per le 
riforme! Una cosa comunque 
e certa: e doe che anche lo
ro, i padroni, i «benpensan-
ft», dovranno fare i conti 
con la manifestazione dt Ro
ma e con i milioni di lavo
ratori che a Roma non e'era
no ma che hanno seguito su 
lUnita la cronaca di una 
grande, esaltante qiornata dt 
lotta. 

VERA TAMBURELLI 
(Grosseto) 

La funzione 
dello psicologo 
nella fabbrica. 
e nella scuola 
Cari compagni, 

abbiamo svolto quest'anno 
uno studio sulla funzione del
lo psicologo nell'ambito della 
scuola, particolarmente nelle 
classt differenziali. Ci siamo 
con questo lavoro propostt un 
duplice scope- I) la veri flea di 
una realta circoscritta come 
quella trtesttna dt aflermazto-
nt, dtvenute ormai generali. 
per una vasta parte politico, 
sul ruolo e ia funzione dello 
pstcoiogo; 2) una presa di co-
actenza degli studenti dt psi-
cologia, tramtte contattt diret-
tt con le strutture in cut ope-
rano gli psicologt della nostra 
zona del signiflcato politico 
che assume in ogni caso, in un 
sensO o nell'altro. Vintervento 
dello psicologo. 

Infatti a nostro avvtso, due 
sono le scelte possibili per lo 
psicologo: 

a) porre come pnoritarie le 
richieste paste dal sistema. 
cioe dalla classe domtnante. 
doe — nel caso concreto — 
dal datore di lavoro dello pst
coiogo. Ad esempio: lo psico
logo industnale, se risponde 
alle richieste del capitale di 
massimizzare tl profltto. inter-
verra per assicurare un masst-
mo di produtVvitd del fattore 
lavoro. attraverso la seleztone 
dei piii efUctentt effettuata 
prevalentemente con le tecni-
che psicometrtche, ed inoltre 
per far si che le inevttabili 
tensiont non si traducano in 
apertt conflittt di classe, to-
gliendo alle stesse il loro ca
rattere politico e trasferendole 
su dt un piano puramente psi-
cologico: lo psicologo scolasti-
co, se risponde alle esigenze 
efflcientisttche e quindi selettt-
te della scuola. tnterverra a 
livello negattvo per escludere 
— con I'tnvto in classi dtffe-
renztalt, speciali, dt recupero 
ecc. — quel soggetti che. da 
un lato rendono difficile tl 
« normale» andamenlo delle 
leztont con la ioro • lentezza » 
(ipodotati) o con la loro « vt-
vadta* (carattenalif, ma che 
soprattutto, essendo portatort 
di grossl problemt socialt e fa-
miliari potrebbero introdurre 
delle contraddtzioni m seno ad 
una scuola che invece preten-
de di mantenersi completa
mente asettica. 

Sia net caso dello psicolo
go industnale che dello psi
cologo scolastico, le esigenze 
del sistema vengono mediate 
dal datore dt lavoro dello psi
cologo (Stato, regtone, comu-
ne. mti, industria privata) in 
quanto detenton di un potere 
che pud far valere medtanle 
sanzioni negative (note di qua-
It flea, guadagno. licenziamen-
to, ecc • 

6 / Una scelta alternattva 
per lo psicologo conslste nel 
porre come pnoritari i biso-
gnt di quellt che, a nostro av-
viso, dovrebbero essere i reali 
utentl dei servizt di psicolo-
gia. Ad esempio: lo psicologo 
industnale, se scegllesse di n-
spondere ai bisogni degli ope-
rai, tenderebbe a selezionare 
queVi che, per parttcolan 
situazioni sodo-economtche, 
hanno maggiore e pru urgente 
necessita di un posto anzt-
che quellt piii idonei alle ri
chieste efflcientisttche del pa
drone; inoltre nfluterebbe di 
accettare. come variabtle tndi-
pendente, I'organizzaztone ca-
pitalistica del lavoro (ntmt, 
nocixnia. parcellizzaztone) e si 
batterebbe afjlnche la variabt
le indipendente — m una or-
ganizzazione del lavoro pro-
fondamente mutata — dtventi 
Vuomo; lo pstcoiogo scolasti

co, se scegllesse di nspondere 
alle tstanze egualitarle della 
classe lavoratrtce, nflutereb-
be tl ruolo discrtminutore at-
tualmente assegnatogli dal si
stema a tenderebbe a porsi co
me strumento dt presa dt co-
sctenza delle cantrartdtztant 
politico socialt che wno alia 
base dt mnlte delle caienze 
tnfantili. anztche mistiUcarle 
ricorrendo a calegone nscien-
tifiche » (carattertalt, ipodota
ti) che s» termano alia cons/o-
tnz'one del fenomeno senza 
mat andare alle we radict 

A nostro avvtso uno dct p>is-
stbili comoitt storici di quel
le persone che la divisions 
tecntca e soctale del lavoro 
di una societa dt classe ha 
collorato nella posizione ap 
parentemente privtlegiata ma 
sostamialmente subalterna di 
costadettt rtcercaton sociali, 
dt costddetti professtonistt so
cialt. e que>io dt portare al-
I'esterno e rendere pubblico 
quanto hanno modo di vertfl-
care quottdianamente nel lo
ro lavoro e cioe la condtzto-
ne umann come condtztone di 
alienaztone dell'uomo da par
te dell'uomo. e cib m alter
nattva rivoluzionaria alia tra-
dizionale funzione che e loro 
proposta ed imposta dal si
stema domtnante. cioe quella 
dell'elaborazione dt teorie del 
conlormismo e dell'appUcazio-
ne di tecnlche della rassegna-
ztone. 

Sulln base dt questa tmpo-
staztone abbiamo svolto una 
indagwe sul problema delle 
differenziali e del ruolo dello 
pstcflogo scolastico, i cut n-
sultatt sono amptamente n-
portati in una dtspensa che 
gli interessatt possono rtchte-
dere a «Gruppo F, Istituto 
dt pstcologta, via Lazzaretto 
Vecchio 10. Trieste » 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di studenti 

di psicologia 
dell'Universita di Trieste 

Blocrati alia dogana 
i paoohi per i 
piccoli indios 
Alia Direzione de I'Unita. 

Ci pregtamo comumcarvt 
che a seguito della pubbtica 
zione del nostro appello s,ono 
gtuntt alia posta di lultaca 
27 paccht dall'italia desttnutt 
ai piccoli indios dt questa 
parrocchia. 

I paccht sono perb qravatt 
di tasse doganati per soles 
152.972. pari a lire 2 294 5\0 
(85.000 lire per ogni paccot. 
Poiche t paccht che nsultano 
spedttt dall'italia sono circa 
125, il conto finale delle spese 
dt dogana dovrebbe aaatrarai 
suglt undict mtltoni. 

Vi preghiamo pertanto di 
informare VAmbasciata Perua
na che ci occorre urgentemen-
te (abbiamo solo IE giorni di 
tempo) una dichiarazione che 
si tratta di donaziont oer 
opere asststenztali senza la 
quale i pacchi torneranno m 
dietro. 
• Vi rtngraziamo per t'tnteres-

samento e vi salutiamo cor-
dlalmente. 

Don GIUSEPPE BUNINU 
(Parroqula de la Resurreccion 
Apartado 172 • Juliaca Peril) 

Ci auguriamo che I'amba 
sciata del Peril a Roma. «ia 
da noi informata di questa 
situazione, voglia lntervenire 
tempestivamente. 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci senvo-
no e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa-
zio, che la luro collaboraziune 
e di grande utilita per il no
stro giornale, il quale terra 
conto sia dei loro suggenmen-
ti sia delle osservaziom cnti-
che. Oggi ringraziamo: 

Giovanni AMAT1, Ternl; 
Francesco GUGLIELMI e al
tre 18 Rrme, Castelli (che pro-
testano contro l'aumento del
le tariffe intervenuto con l'as-
sicurazione obbligatoria sulla 
auto e scrivono: • Le tariffe 
devono essere untche in tutto 
il teiritono, senza alcuna di-
scrimlnazlone di sorta, e an
che rtdotte m constderazlone 
dell'elevato numero di auto-
veicoli che vi saranno assog-
gettati»); US., Firenze; Anna 
GIOVANNINI, Firenze (che 
sollecita per gli invalid! civili 
un trattamento pariflcato a 
quello dei ciechi); Un compa
gno. Castelvolturno; 

Diego ZICHITTELLA, Batti-
paglia, Remo VANGELLI DE 
CRESCI, Roma; Aldo T., Go-
nova; Lingi MESSORI. Grop-
pello Cairoli (che a proposi-
to della discussione sulla cao-
cia, scrive: c Meravtglia e di
splace che sumo dei senatori 
comunisU a chiedere che ten-
ga esteso Vuso venatonoo); 
Antonio SABATO, Ghirla; LP. , 
Schio; Luigi MARSILLI, Bot-
trighe; Eleonora, Gluliana, 
Luisa e Marts, Treviso (* S* 
si dovesse arrivare al refe
rendum sul divorzio. con quo 
le dintto voterebbero prett • 
suore? •); Augusto REGONEL-
LI, Savona: Stefano MASCIQv 
LI, La Spezia; Luigi LAN-
DOLFI, Cintsello B.; L. VER-
SARI, Mllano; 

Giovanni SMURATI, Sesto 
S. Giovanni (il quale condan
na duramente la DC che per 
le elezioni del 13 giugno *ha 
messo la RAI-TV a suo esclu-
sivo servizio propagandisti-
co»); Un lettore dl Macerate 
(che esprime il suo dissenso 
per 1'ora legale che cdanneg-
gia 1 lavoratori i ) ; Gabriel* 
MATTUTINO, Torino (che ci 
Invita a * dare ulterion e mi-
glion informazioni sul Paesi 
socialistic- ulttmamente I'Uni
ta ha migliorato in questo 
senso. ma a mto avviso molto 
resta ancora da fare a); Lui
gi SCIACCALUGA, Genova; 
P C , Genova: Elio MARINO, 
Milano; Amelia DE PAOLI. 
Rapallo. 

ScrlTrw MUn srrrt. Indtran-
do con r M i m n nomr. cngnnme 
e inairtOA m i draidrra che in 
cater non compala II pmprlo «in-
I M , cc !• precM. Vt tetlrrr nnn 
Annate, o tlglate. o can Rrma il-
Irnlnile. o che rrcano la aola Indt- t 
cazlcme «L'n finppo dJ~.» MBI I 

pabbUcat*. 

i . V . ' . 
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Stasera 
I'assemblea 

generale 
del cinema 

Stasera alle 21.30 a Roma, 
alia Casa Holla cultura (via 
del Corso 267). si riuniscono 
gli autori cinpmatograflci ade-
renti alle riu° associazioni. 
AACI e ANAC. insieme con 
rappresentanze delle organ'z-
za/joni sindacali. dei lavorato-
ri degli impianti Hssi c delle 
trnupps, depli attori e dei cri-
tici. Scopo di quest'assemblea 
e concordare una linea d'az'o-
ne per fronteggiare la controf-
fensiva reazionaria in atto nel 
campo del cinema, e die si e 
espressa in modo speciflco ne! 
trntativo di fornire una solu-
z;one burocratico autoritaria ai 
problemi della Biennale e del-
la Mostra del cinema. Iuno-
rando l'esigeiua di una profun
da riforma democratic^ del-
rente veneziano. disprezzando 
le prese di posizione di sinda
cali. associazioni professionali 
e culturali. ribadite da temoo 
e in numerose occasioni. Co
lombo e Matteotti hnnno imDo-
sto. come e noto. alia direzio-
ne della Mostra il critico del 
Tempo. Gian Luigi Rondi. 
candidato della destra demo-
cristiana e socialdemocratica. 

Per Godard 
progncsi riservata 

PARIGI. 10 
I sanitari dell'ospedale Laen-

nec di Parigi, nel quale e stato 
ricoverato Jean-Luc Godard 
dopo l'incidente stradale di 
ieri, hanno detto che le con-
dizioni del regista «sono sod-
disfacenti. tenuto conto della 
gravita delle lesion! inizialin, 
ma che la prognosi rimarra 
riservata per almeno quaran* 
totto ore. II direttore della cli-
nica ha dichiarato di temere, 
piii che per la vita di Godard, 
per le possibili conseguenze 
delle lesioni al bacino e al to-
race. 

« L'ospite» di Liliana Cavani 

Una storia d'amore 
sul filo della 

Gli arretrati sistemi di cura dei malati di 
mente fanno da sfondo al film ambien-
tato in gran parte in un manicomio 

« Perchi L'Ospite? ». « Per-
che, cos\, eufemisticamente, 
vengono chiamati i ricoverati 
negli ospedalt psichiatrici.». 
Ce lo spiega Liliaim Cavani, 
la giovane regista che ha re-
centemente flnito di girare il 
film, di ctti al titolo, e del 
quale 6 protagomsta Lucia 
Bose. L'incontro dei giorna-
listi con la Cavani e con la 
Bose era stato organizzato 
per parlare appunto del-
/'Ospite. ma la Cavani lo ha 
quasi complctamente trasfor-
mato in un appello a pren-
dere coscienza della situazio-
ne in cui 6 costretto a vivere 
chi. sia per una vera malattia 
mentale, sia solo per le con
seguenze di uno choc, finisce 
in un manicomio. Dice la Ca
vani: «A parte coloro che 
hanno malattie mentalt a tut-
t'oggi inguanbtli. gli ospedali 
psichiatrici sono pieni di uo-
mini e donne che sono capi-
tati 11 in seguito a defaillan-
ces. a traumi. a choc curabili. 
Ma una volta entrati nello 
ospedale, sia per I'amhiente in 
cui vengono a trovarsi, sia 
per la concezione che si ha 
del inalato da parte di me-
dici e di organizzatori, sia per 
I'abbandono da parte delle fa-
miglie che, purtroppo, riten-
gono una grave vergogna ave-
re un parente ricoverato in 
manicomio, questi uomini e 
queste donne, invece di gua-
rire, peggiorano. II loro recti-
pero alia vita sociale diventa 
difficile, per non dire impos-
sibile. Si crea quella catego-
ria di persone che nei mani-
comi viene classiflcata come 
di lungodegenti». 

Liliana Cavani si interrom-
pe e per un po' parla del film. 

A l « Disco p e r Testate » 

Noia e stanchezza 
per I'esausta 

canzone italiana 
Nostro servizio 
SAINT VINCENT, 10 

Ecco la classifica della pri
ma serata del «Disco per 
restate »: 1) «Vola cuore mio» 
(cantata da Tony Cucchiara) 
voti 89; 2) «II gigante e la 
bambina» (Rosalino) voti 76; 
3) «II tuo sorriso» (Franco 
Tortora) voti 68; 4) « Via dei 
ciclamlni» (Orietta Berti) vo
ti 63; 5) «Casa mia» (Equi-
pe 84) voti 59; 6) «Susan dei 
marinai» (Michele) voti 52. 
Questi sei cantanti sono am-
messi alia finale di sabato. 

Era gia successo che un 
eventuate sciopero dei tecnici 
televisivi potesse mettere a 
repentaglio la trasmissione 
del « Disco per Testate». Ma 
anche quest'anno, la RAI, per 
difendere quello che, dopo tut-
to. e un suo parto, ha prov-
veduto a mettersi nella vali-
gia di scorta una pre-registra-
zione della serata odierna e 
di quella di domanl. Non e, 
dunque. una cosa nuova. Del 
resto — ed anche questa non 
e una cosa nuova — 1 cantan
ti. qui sulla passerella del ca-
sin6 di St. Vincent, muovono 
realmente solo braccia, gam-
be, occhi e, i piu fantasiosi. le 
dita: il resto e gia tutto fin-
lione; in termini tecnici. Play
back. 

Quello che, Invece, e nuovo 
a questa edizione 1971 e l'at-
teggiamento demistlficatorio 
che le giurie hanno espresso, 
attraverso le votazioni che 
hanno determinato i ventiquat-
tro finalisti di oggi e domani. 

Ma, quello che forse e anco-
ra piu importantc. 6 che i 
grossi nomi che ce 1'hanno 
fatta a entrare in semifinale. 
ci sono arrivati piuttosto umi-
liati. con votazioni inferiori a 
quelle riscosse da cantanti di 
media o scarsa fama. E* un 
discorso che vale per Al Bano, 
e per Orietta Berti; neppure 
la Zanicchi, Reitano o la Pa-
vone si sono assicurati il pun-
teggio piu alto, che e andato a 
Tony Cucchiara (ci riferiamo 
sempre alle votazioni di fine 
maggio). 

Tony Cucchiara, in gara in 
questa prima serata. e un can-
tante che. anni fa, aveva avuto 
un buon successo con Annali-
sa: successo che aveva Inva-
no. per anni. cercato di ripe-
tere. Ultimamente. il car.tauto-
re siciliano. dotato di una vo
ce piu che apprezzabile. si era 
dato al fllone folk, sempre con 
scarsa fortuna. 

Adesso, Cucchiara ha pre-
sentato, al «Disco per resta
te », Vola cuore mio. un pez-
zo. piuttosto che definibUe 
folk, garbatamente campagno-
lo, da « A come agricoltura ». 
E gli e andata bene: 

Tutto questo non fa che 
confermare la stanchezza in 
atto presso il pubblico verso 
una produzione canzonettisti-
ca che per troppo tempo e 
stata dilatata artificlosamente 
oltre ogni limite di sicurezza 
e non pari alia flducia che un 
pubblico. fin troppo generosa-
mente ben dlsposto. aveva ac-
cordato ad autori ed inter
pret!. 

Sanremo aveva gia dimo-
gtrato ampiamente tale stan
chezza: il « Disco per Testate » 
non poteva che confermarla; 
quest* manifestazione, oltre 

tutto, pecca per struttura di 
gigantismo, ed e un difetto 
pesante in un momento in cui 
il 45 girl, veicolo commer-
ciale per anni fondamentale. 
va cedendo sempre piu al 33 
giri e, piu in particolare la 
esausta canzone italiana ha 
ceduto lo scettro alia musica 
pop anglo americana. 

L'orientamento gia espresso, 
prima ancora dei risultati fl-
nali di sabato prossimo dal 
«disco per Testate » non de-
ve, dunque, risultare un mag-
gior favore del pubblico verso 
le ugole non ancora in toga, 
quanto un'ormai chiara impos-
sibilita d'identificazione del 
pubblico stesso verso i divi e 
divetti delle sette note. 

Preso atto di questo, poco, 
in fondo, resta da dire e da 
commentare su questa manife
stazione. 

Diremo, quindl. che Oscar 
Prudente ha aperto la serata 
con una faccia non del tutto 
nuova (ricorda forse un po' 
Battistl?) e una canzone di 
flora e fauna: Rose bianche, 
rose gialle, i colori, le farfalle. 
Pra i nuovi, e'e stato anche 
Franco Tortora con 11 tuo sor-
riso: un altro cantante che ha 
sorpreso gli esperti con il suo 
ingresso in finale. 

Fra 1 big soprawlsutl. AI 
Bano. che ha sostituito i gab-
biani e la risacca agli archl 
ed alia batterla. e Orietta 
Berti, che ha affrontato. con 
passo relativamente felpato. 
una strapaesana Via dei cicla-
mint. 

Daniele lonio 

Morto I'attore 
Michael Rennie 

LONDRA, 10. 
L'attore Michael Rennie e 

morto improwisamente oggi, 
mentre si trovava in visita 
alia madre, nelTInghilterra 
del Nord. Era nato a Brad
ford (Yorkshire) il 25 ago-
sto 1909. 

Figlio di un industriale, 
Rennie lascid gli affari per 
il teatro all'eta di 28 anni. Le 
sue prime affermazioni cine-
matografiche risalgor.o al-
Timmediato dopoguerra, e lo 
schermo flnl po! per assorblr-
lo quasi del tutto. Tra le de-
cine di film da Iul interpre-
tatl. per gran parte d'impian-
to spettacolare e di eslto 
commerciale, vanno comun-
que ricordati Cesare e Cleo
patra (1946) dalla commedla 
di Shaw. Ultimatum alia 
Terra (1951) di Robert Wise, 
Mambo (1954) e L'isola del 
sole (1957) di Robert Rossen. 
TrasferitosI negli Statl Unit!, 
era divenuto nel 1960 clttadi-
no amerlcano. Ma la sua po-
polarita in Gran Bretagna 
era stata rinverdita da una 
Rserie* televisiva sul temi 
del Terzo uomo dl Graham 
Greene. E la sua stillzzata 
eleganza, dl tlplco stampo In-
glese, aveva avuto occaslone 
d'lmporsl nel piu diversl tra-
vestimentl, contrassegnando 
In modo singolare, ad esem-
pio. la sua Interpretazione del 
nobile marziano dl Ultimatum 
alia Terra. 

L'«ospite» nel senso che di-
cevamo all'inizio, e Lucia 
Bosi: una donna che in se
guito ad un trauma 6 stata 
ricoverata in ospedale a veil-
t'anni. C6 rimasta altri venti 
anni, fino a quando tl fratello 
e la cognata (gli attori Al-
varo Piccardi e Maddalena 
Gullia) vanno a cercarla e 
se la portano a casa perchi 
possa accudtre a qualche fac-
cenda domestica. Nell'ospe-
dale psichiatrico la donna ha 
un solo legame con un gio
vane catatontco (Peter Gon
zales) che, da lei, accetta il 
cibo e altri piccoli servizi. E' 
I'unico rapporto umano, af-
fettivo, che la donna ha nel 
manicomio. Una volta a casa 
del fratello e della cognata 
la domia non si ambienta e 
fugge Si ritira nella casa del
la sua infanzia, dove ha — 
tra sogno e realta — un m-
controstoria d'amore con un 
giovane al quale da il volto 
del ragazzo catatonico. Men
tre vive il suo sogno giunge 
la polizia, messa sull'allarme 
dal fratello che ha denun-
ciato la scomparsa. La donna 
ritorna in manicomio e l\ gra-
zie ad un giornalista (Glauco 
Mauri) che ha voluto seguire 
la sua vicenda, le 6 concesso, 
pur con tutti i limiti assurdi 
del manicomio, di incontrare 
nuovamente, per 48 ore, il 
ragazzo malato. Ma quale in-
contro pub esserci mai nel 
recinto di un manicomio? 

La regista chiude la paren-
tesi e torna al problema degli 
ospedali psichiatrici. Raccon-
ta come le & venuta Video di 
realizzare questo film. nAssi-
stevo a Pistoia alia proiezione 
dei miei Cannibali. Ci un ci
nema a Pistoia — spiega — 
che ogni giovedl fa una pro-
grammazione d'essai. Alia fine 
della proiezione mi indicaro-
no un gruppo di una tren-
tina di persone e mi dissero 
che erano malati dell'ospedale 
psichiatrico di Pistoia. con-
dotti l\ per iniziativa e sotto 
la responsabilita di un grup-
petto di medici e di infer-
mieri. La cosa mi incuriosl, 
e cosl scoprii che a Pistoia, 
nel locale manicomio, e'era 
un gruppo di giovani sanitari 
che sperimenta nuove tecnU 
che terapeutiche. Mi interes-
sai ai problemi dei malati di 
mente. Visitai altri ospedali, 
scartai rapidamente diversi 
progettt che avevo per le ma-
ni e mi misi in moto per rea
lizzare questo. Le difflcolta 
sono state molte. Sono stata 
facilitata dal fatto che VAm-
ministrazione provinciate di 
Pistoia, da cui dipende I'ospe-
dale psichiatrico. 6 di sini
stra. Difflcolta ne ho invece 
incontrate con il direttore del
l'ospedale. Sono riuscita, co-
munque, a mettere gli occhi 
suite cartelle cliniche. Poche 
righe per quindici, venti, tren-
t'anni di vitan. 

Liliana Cavani & tornata a 
parlare di manlcomi. Viene 
fuori il nome di Basaglia. Ci 
sembra che quello che let 
pensa differisca dalle teorte 
del noto psichiatra, protago-
nista di audaci e coraggiosi 
esperimenti per il rinnovamen-
to della cura delle malattie 
di mente. Ma non cambia la 
sostanza prima della questio-
ne. «/Z sistema vigente nei 
manicomi — dice la Cavani — 
& terrtbile. Meglio il carcere, 
cento volte. Nel carcere. »i 
salva una parte della tua per-
sonalita. Nel manicomio, se 
ti ribelli, se hai la forza di 
farlo e con cib dimostri di 
non essere veramente pazzo, 
tutto quello che ottieni 6 una 
dose ancora maggiore di psico-
farmaci. Con questi ti fanno 
dormire quanto vogliono. Han
no risolto anche il problema 
della camicia di forza, del let-
to di contenzione ». 

La Cavani continua nella 
umana protesta, nel suo ap
pello. «Al ricoverato nel ma
nicomio i proibito ogni con-
tatto umano. quello che po-
trebbe aiutarlo a guarire. II 
medico pasta, & veto, a fare 
il controllo. Batte la mono 
sulla spalla a qualcuno e da 
un'occhiata qua e la. Ogni 
medico ha cento, centotrenta 
malati da controltare. da cu
rare. L'unico conlatto umano 
£ con gli infermieri, anche 
loro oberati di lavoro.~». II 
discorso prosegue, si arricchi-
see di particolari. La Cavani 
ha chiesto, ha tndagato mi 
motivi che hanno condotto 
tanta genie in manicomio. 
mSarebbe bastato — dice — 
in qualche caao, una cura, 
un contatto umano. una mono 
porta da qualcuno. In certi 
ambienti eerie malattie si ri-
solvono con un viaggio, con 
Vaiuto degli amici~». 

mE' stato difficile'girare in 
un manicomio'' -~ rhiede qual-
cino — i malati hanno colla
borator » « Gli infermieri — 6 
la risposta — si sono offerti 
di tenere a bada i malati. Ma 
non ce n'i stato bisogno. Ba
stato dir loro: adesso giria-
mo, passate da questa parte 
o non mettetevi fl. perchi ob-
bedissero. Solo non volevano 
essere privati di vedere "la 
cosa nuova" che stava acca-
dendo nell'ospedale n. Il di
scorso si allarga alle respon
sabilita, Per la Cavani non 
basta una legge del Portamen
to, cost come non bastano am-
ministratori itlumtnati. Ci vo
gliono medici aperti a nuovi 
sistemi. a nuovi indirizzi. E* 
necessario abbattere il muro 
che tntorno al malato di men
te. o a colui che ha sublto un 
trauma, costruiscono anche i 
suoi familiari. La socleta stes 
sa, a nostro parere, viene chia-
mala in causa. Seroiranno il 
film della Cavani eUbel volto 
della Bosi a portare un con
tribute alia soluzione di que
sto tragico problema? S" quel
lo che ci auguriamo. 

Mirella Acconciamessa 

Lucia Bose in una scena del 
film « L'ospite » 

Verso una 
riforma 

del Teatro 
delle Nazioni 

PARIGI. 10 
L'avvenire del « Teatro del

le Nazioni ». di cui Jean Louis 
Barrault potrebbe riprendere 
Tanno prossimo la dlrezlone. 
carica gia rlcoperta dal 1966 
al 1968. dipende ormai in gran 
parte dalla partecipazione fl-
nanziaria dei paesi interes-
sati. Lo annuncia un comu-
nicato del Mmistero degli 
Affari culturali nel quale e 
detto che il minlstro Duha-
mel ha fatto sapere al par-
tecipanti al XIV congresso 
delTIstituto internazionale 
del teatro, recenteihente svol-

,tosi a Londra, dl avere inten-
zione di procedere ad una 
larga riforma del «Teatro 
delle Nazioni» qualora pos
sa essere ottenuto un concor-
so flnanziarlo Internazionale. 

Una volta acquisita una 
partecipazione finanzlaria in
ternazionale, il «Teatro delle 
Nazioni», che finora ha avu
to il carattere di un sempli-

ce festival, diverrebbe un 
centro internazionale dl rlcer-
che. creazlone e confronto 
teatrale la cui attivita si eser-
citerebbe, durante buona par
te delTanno. non gia in un 
solo luogo come in passato, 
ma in varie sale di spettacolo 
parigine. 

Schermi e ribalte 

Darryl Zanuk 
vince la baftaglia 

della « Fox » 
NEW YORK, 10 

Il conteggio dei voti degli 
azionisti della «20th Century 
Fox » e terminato, con la vit-
toria del gruppo dirigente fa-
cente capo a Darryl Zanuck 
e al nuovo presidente Dennis 
Stanfill. Questo gruppo ha 
avuto voti in rappresentanza 
di circa quattro milloni di 
azioni. II gruppo dissidente, 
che aveva cercato di rove-
sclare l'attuale direzione e 
che. diretto da Charles Lewis. 
era piu o meno apertamente 
appoggiato dal figlio e dalla 
ex moglie dl Zanuck, ha avu
to due mllioni e mezzo di 
voti. 

le prime 
Cinema 

Diario di una 
casalinga inquieta 

Una giovane signora new-
yorkese, moglie d'un avvocato 
arriviste e scocciante, madre 
di due bambine in tenera eta, 
cerca di sfuggire alTallena-
zione domestica (e magari 
elettrodomestica, date le con-
dlzloni social! dei personag-
gi) lasciandosi andare nelle 
braccia d'uno spocchioso in-
tellettuale, che le offre del 
resto solo un ruvido sfogo 
erotico. L'adulterio, che ri-
mane segreto, non reca sol-
lievo alia donna, la quale de-
ve per di piu sopportare le 
confession! del marito (an
che lui tentato da awenture 
extraconiugali) e le lamente-
le del medeslmo sul fallimen-
to della propria carriera. Di 
qui alia nevrosi il passo non 
e lungo: e il « diario » si con
clude ambiguamente in una 
seduta psicanalitlca collettiva, 
ove i problemi della protago-
nista non trovano comunque 
soluzione. 

Diretto da Frank Perry, e 
sceneggiato da sua moglie 
Eleanor (una coppia che, da 
David e Lisa a / brevi glor-
ni selvaggi, e venuta acqui-
stando un posto singolare nel 
cinema d'oltre oceano). Dia
rio di una casalinga inquieta 
non ambisce, esso stesso, a 
fornire indicazioni teoriche o 
pratiche per il superamento 
della crisi delTassetto fami-
llare borghese. II film vale, 
e parecchio. come descrizio-
ne insleme solidale e distac-
cata, in arduo ma felice equl-
librio tra pieta e lronia, di 
un fenomeno abbastanza ti-
pico e diffuso, di una specie 
di «bovarysmo» dei tempi 
nostri. Se Taccentuata e qua
si caricaturale mediocrita del
le figure maschili limita in 
qualche modo 11 significato 
esemplare del «caso», il di-
segno amblentale e vivissimo. 
e il ritratto femminile e in-
ciso con grande acutezza, gra-
zie anche alia sorprendente 
bravura di Carrie Snodgress, 
un nome e un volto da non 
dimenticare. Lo stile sinuoso 
e frantumato delle riprese e 
del montaggio, Tintonazione 
acre della fotografia a colori, 
il timbro pungente dei dia-
loghl rendono poi a meravi-
glia Tansia, Taffanno. la sre-
golata mobillta, Tinutile fer-
vore in cui si consuma, sen-
za arrivare alia luce di una 
adulta coscienza, Tinquietudi-
ne della «casalinga». Gli al
tri attori sono Richard Benja
min e Frank Langella. 

*g. sa. 

II computer 
con le scarpe 

da tennis 
Dopo che il candidato de-

mocristiano Paolo Cavallina, 
nel corso del sol I to telegior-
nale truccato, ha esortato il 
pubblico a « non fare papere » 
(come non le ha fatte lui. nel 
corso delTautopresentazione) 
il 13 giugno. e a votare, na-
turalmente. per lui, ecco pas-
sare, senza soluzione di con
tinuity ideologlco-formale, al 
lungometragglo a colori della 
• Walt Disney Productions», 
11 computer con le scarpe da 
tennis, diretto da tal Robert 
Butler. 

Come pu6 un computer met

tersi un paio di scarpe da 
tennis? II progettista della 
« Walt Disney » non sembra 
avere esitazioni in proposito: 
rotto a tutte le idlozie offerte 
come divertimento ai bambi
ni e ai bambini-grandi, ecco 
immergere lo studente Dexter 
(Kurt Russell) in una bufe-
ra. Grondante. Dexter tenta 
di sostituirc un qualcosa nel 
computer, quando e colplto 
da una scarlca elettrica. II 
corpo di Dexter assorbe tut
te le « nozioni» della macchi-
na elettronica: in breve, il 
nostro mediocre alllevo si tra-
sforma In un pozzo di scien-
za. capace di elaborare le so-
luzloni dl ogni problema dl 
matematica, o di altra na-
tura. 

Dexter (che ha lo sguardo 
freddo del perfetto amerlca
no, del futuro marine) rap-
presenta senz'altro, non solo 
per gli sceneggiatori di cui 
sopra ma anche per gran 
parte della borghesla ameri
cana, il modello inlmitablle 
del perfetto cuomo di cultu
re », prontissimo a rlsolvere 
tutti i quizzes con il suo no-
zionlsmo inutilmente «enci-
clopedicow. Da non sottova-
lutare, inoltre, Tatmosfera ca-
pitalistlcamente concorrenzia-
le che incombe sui colleges 
in lotta per il possesso di 
questo giovane «mostro di 
natura ». 

Ora zero: 
operazione oro 
Lo a spirito » di James Bond 

sembra incarnarsi nelTagente 
del servizio segreto navale 
britannico, Philip Calvert, 
esperto di a cose umiden, at-
tivo collaboratore del gover-
no ma insolente nei rapport! 
con i suoi diretti superiori. 
Philip (Anthony Hopkins) 6 
per Tazione, per la violenza. 
e non ama quei funzionari 
che passano la vita dietro una 
scrivania, immersi nelle loro 
elucubrazioni teoriche. come 
per esempio Sir Arthur Ar
nold-Jones (il sempre simpa-
tico Robert Morley), il capo 
del servizio investlgazioni che 
offre al nostro Philip, ancora 
una volta, la posslbilita di 
toccare con mano 11 pericolo. 
L'indisponente Philip deve far 
luce sulla misterlosa sparizio-
ne, nel Mare d'Irlanda, di mi-
lioni di sterhne in lingotti 
d'oro, una circostanza questa 
che dara modo al regista 
Etienne Perier di riprendere 
le selvagge e nere scogllere 
Irlandesl colpite dalToceano. 

Nient'altro di rilevante in 
questo film d'awenture a co
lon, dove la violenza a la pra-
Ucita di Philip inciampano 
in ogni istante nella «etichet-
ta» di Sir Arthur Arnold-
Jones. 

vice 

Saggio finale 
del corso 

del M° Favaretto 
a S. Cecilia 

Domanl. alle 18 alia Sala Ac* 
cademlca dl Via dci Greci con
certo degli allievi del corso di 
perfezlonamento dl musica vo-
cale de concerto tenuto dal M.o 
Favaretto. Saranno esefulte 
muslche dl Schubert. Strauss. 
Schumann, Faure, Wolf, Verdi. 

Concerti all'Opera 
Oggi alle 18 avra luogo la se* 

sta ed ultima • manifestazione 
culturale del clclo «Concerti 
all'Opera». Verranno esegulte 
con la partecipazione del basso 
muslche dl Igor Strawlnsky, 
Nicola Rossi Lemeni, del duo 
planistico Ntcolosl-Bnrbalonga e 
del doppio quartctto vocale 
u B Marccllo ». 

II progranuni sara completato 
da due ballettl da camera per le 
coreografle di Gianni Notari e 
d u d o Lauti. 

TEATRI 
BLUE NOTE (Via dci Cappel-
. lari, 74) 

Alle 22 e solo per questa sera 
eccezionalmente concerto di 
l.elio Luttuzzi con Carlo Lof-
fredo e Roberto Podio. 

EL MATE (Via S a t e hi, 3 • 
Tel. 5892:«1) 
Alle 22 Silvia. G Betan. Car-

< rera, Santino con tutto Tin* 
canto del folklore. 

FILM STUDIO '7, (Via Ortl 
d'Allhi-rt l ( . l e i K5II4K4I 
Alle 21 e alle 23 Festival di 
Buster Keaton in anteprima 
« College » (Tuo per sempre -
1927) 

FOLKSTUDIO (Via Garibal
di. 56) 
Alle 22 Folkstudio giovani: 
programma di folk happening 
con la partecipazione di nu-
merosi ospiti. 

IL PUFF (Via del Saluml 38 • 
Tel. 5H1.07.21 5KI).0»89) 
Alle 22,30 « Vamos a magnar 
companeros • e « II mlschia-
tutto • un cocktail della eta-
gione teatrale del Pun* con 
Florlnl, Llcary. D'Angelo. Fer-
retto. Traversl. Organo E. 
Giuliani. 

IL TORCHlO (Port ico d'Otta-
via. 9 • Tel. KSH857I1) 
Alle 19.30 Aldo Giovannetti 
pres. « Ritratto di Samuel 
Beckett » con Clara Colosimo 
e Livio Galassi; alle 21.45 la 
C ia Sociale Arnaldo Ninchi 
pres. « La storia dello zoo » di 
E. Albee con F. Censi e I. 
Pandolfo. Supervisione regia 
di John F. Lane. 

TEATRINO DEI CANTASTU 
RIE (Vlcolo del Pameri. 57 -
Tel. 585.605) 
Alle 22.30 Itlnerari folklorl-
stici: cantl popolarl italiani 
e stranierl con R Ruberto. 
Barbara e Moss. 

TEATRO TOR Dl NONA (Via 
degli Acquasparta. 16 • Te* 
le 'ono a57J2U6) 
Alle 18 famil. e alle 21.45 la 
C.I S pres la novita • II let to 
e Ia piazza - di G Finn e V. 
Ronsisvallc con Bucchi. Gus-
so e Palma. Regia Alfaro Ul
tima settimana. (Pren. 657206) 

VARIETA' 
AAIBRA JOVINELL1 (Telefo. 

no 730^3.16) 
La casa del vampiro e rivista 
Mario Nobile 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Tel. 352J53) 
Confessione dl un cornmissa-
rio di polizia al procuralore 
della Repubblica, con M. Bal
sam (VM 14) Dlt • • • 

ALFIERI (Tel . 290.251) 
The Scavengers, con J. Bliss 

(VM 18) A • 
AMBASSADE 

Le pecorelle del reverendo 
(prima) 

AMERICA (Tel . 586.168) 
II gatto a nove code, con J. 
Franclscus (VM 14) G + • 

ANTARES (Tel . 890iM7) 
II conformista, con J.L. Trin-
tlgnant (VM 14) DR • • • • 

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

ARC1IIMEDE (Tel . 875367) 
Lovers and other strangers 

AR1STON (Tel . 353.23U) 
Le pecorelle del reverendo 
(prima) 

AKLEGCHINO (Tel . 358.654) 
Morte a Venecia, con D Bo* 
garde DR • • • • 

AVANA (Tel . 5U.5i .n5) 
. Cose dl cosa nostra, con C. 

Giuffre C • 
A VENTI NO (Te l . 572437) 

L'arclere dl fuoco, con G. 
Gemma A • • 

BALDU1NA (Tel . 347.59%) 
La flgUa dl Ryan, con S. Miles 

(VM 14) DR • 
BARBER1NI ( l e i . 471.7U7) 

Per grazia rlcevuta, con N. 
Manfredl SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.7110) 
Delitto perfetto, con J. Ste
wart G • • 

CAPITOL (Tel . 363-280) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR • • • 

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

CAPRANICHETTA ( T . 672.443) 
La tela del ragno, con G 
Johns G • • 

CINESTAR (Tel . 789. 242) 
n commUsarlo Pelissler, con 
M. Piccoli G • • 

0 ) L A D l KIENZO ( T . 150 J M ) 
Camllle 2000. con N. Castel-
nuovo (VM 18) S • 

COKSO (Tel fi79.IB.91) 
Che cosa dlci dl una signora 
nuda? (prima) 

D U E AI.MIKI | Ir l . 273-807) 
Camille 2000, con N. Ca^tel-
nuovo (VM 18) S • 

EDEN (Tel . 3MMK8) 
La call da. con U Tognazzl 

( V M 14) DR 4># 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

Topkapi, con P Ustinov 
G • • 

EMPIRE (Tel . 857.719) 
Lei non fama, lei non beve 
m i . , con A. Girardot 

(VM 14) SA • 
EURC1NE (Plana Italia, • * 

EUR - Tel. 5N1.09.K6) 
Delitto perfetto, con J. Ste 
wart G • • 

EOROPA (Tel HR5.736) 
Che co<a dlci dl nna signora 
nuda? (prima) 

F I A M M A | I r l 471.100) 
l.ove «lorv. con AH Mar Graw 

S # 
F I A M M E T I A ( l e i 47D.4M) 

l^>ve stury ( In originate* 
GM.I.ERI.% (Tel . 673287) 

II nel mostro. con H. Berger 
(VM 18) DR • 

GARDEN (Tel . 582.84*) 
L'arclere di fuoco. con G 
Gemma A • • 

GIARDINO (Tel 8S434HI 
L'arclere dl fuoco, con G. 
Gemma A • • 

G I O I E L U ) 
Sclplone detto anche I'Afrl-
cano. con M Mastroiannl 

SA • • 
GOLDEN (Tel . 755.002) 

Morlre d'amore, con A Girar
dot DR • • 

GREGORY (Via Gregorln VII 
n. 18n Tel 6380800) 
I vendlcatorl dell'Ave Maria. 
con T Kendall A • 

HOLIDAY ( U n o Benedetto 
Marcelln Tel 858.328) 
Sacco e Vanzelil. con G M 
Volont* DR • • * • 

KING (Via Pofttano. S • Te-
lefono 831J5.4I) 
I vendlcatorl dell'Ave Maria. 
con T. Kendall A • 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
I vendlcatorl dell'Ave Maria, 
con T. Kendall A 4> 

La i l f l* «a« appalono a*. 
•auto al tltail del flL» 
eorrtapondono alia se-
fatnte •UMlflaasioa* *»sf 
(eaerli 
A a Av*t«tora*a ' 
C a Cnmleo 
DA = DUrgno anlnuUa ' 
DO » DorameBUHa 
DR = Drammatlao 
O = Ulallo 
U = Musical* 
8 9 feni Internal* 
•A = Batlrlco 
• M = Stnrlen-mlt«log1»» 
U a o a m (ludialtt sal tUm 
vita* wprMio • • ) s o d * 
Mguttnta: 
4>4>4»«-4> a eccexloamla 

4>4»4>4 a ottlnio 
4>44> B buono 

4v4» a dlicreto 
4> n medloer* 

V M M m v l eu to ai mu 
aorl «l II aaal 

MAJESTIC (Tel . b74.9()8) 
Quante belle iiglie di.., con T. 
Torday (VM 18) S 4> 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
L'arclere dl fuoco, con G. 
Gemma A • • 

METKO DRIVE-IN (Telefo-
no 6U9.U2.43) 
I.'ultimo onilcldio, con A. De-
Ion (VM 14) G 4> 

METROPOLITAN ( I . U89.40U) 
Mio padre Monsignore, con L 
Canollcchio C 4> 

MIONON D'ESSAI (T. 869493) 
A qualcuno place caldo, con 
M. Monroe C • • • 

MODERNO (Tel . 460.285) 
II *esio del dlavolo (Trlttlco) 
"on R Rraz7i (VM 18) DR • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 4(iU.2K5) 
II commlssarlo Pelissler, con 
M. Piccoli G 4>4> 

NEW YORK (Tel . 780.271) 
QueMo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo. con S Tracy 

SA • • • 
OLIMPICO (Tel. 302.635) 

Prove concerto RAI 
PALAZZO (Tel. 495.66.31) 

Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy 

SA • • • 
PARIS (Tel . 754368) 

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

I'ASQUINO (Tel 503.622) 
Catch 22 (in english) 

QUATTRO t - O M A N E (Tele-
fono 4811.119) 
II computer con le scarpe da 
tennis, con K. Russell A • 

QUIKINAI.E ( l e i . 482.653) 
Diario dl una casalinga In
quieta, con C. Snobgress 

(VM 18) DR • • • 
Q U I R I N K i T A ( l e i 679.00.12) 

Rassegna Agatiia Christie : 
Ass.issino sul pali'osceulco. 
con M. Rutherford G • • 

RADIO CITY I l e i 484.103) 
La vittlma deslgnata, con T. 
Milian (VM 14) G 4> 

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

(VM 18) A • 
REX (Tel. KMIKM 

II gufo e la gattlna 
RITZ ( l e i . 837.481) 

The Scavangers, con J. Bliss 
(VM 18) A • 

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

ROUC.E ET NOIR (T. 864.3U5) 
Terrore e terrore con V. Price 

(VM 14) G 4> 
ROYAL (Tel. 77U.549) 

I I piccolo grHiule uomo. con 
D HotTman A • • • 

R O X Y ( T e l K70504) 
II territorlo degli altri DO • • 

S A LONE MAKI.HKKIIA ( l e* 
leronu K7H 14 39 
Qualcosa striscla nel bulo 
(prima) 

SAVOIA (Tel 865.U23) 
La collera del vento, con T. 
Hit) A • 

SISTINA (Tel . 485.480) 
Ore zero operazione ORO. con 
A. Hopkins? G • 

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

DR 4> 
SIIPERCINEMA ,'Tel 485.498) 

Testa t'ammazzo croce. . . sel 
morto. Mi chiamano Alleluja 
(prima) 

Tlf-F-VW I Via A. De Pretla . 
Tel 462.390) 
Qualcosa striscia nel buio 
(prima) 

TREVI (Tel. 689.619) 
Due sporche carogne. con A 
Delon G 4> 

TRIOMPHB (Tel . 838.00.03) 
Morlre d'amore, con A. Gl* 

• rardot DR 4>4> 

_ reai $ 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programma cinema-

tografico 
Per Roma e zone 
collegate 

12,30 Sapere 
a l l romanzo polizie-
sco» 

13,00 La terza eta 
17,00 Per i piu piccinl 

Uno, due e... tre 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18,45 Spazio musicale 
19.15 Sapere 
19,45 Telegiornale Sport 

- Cronache italiane . 
20,30 Telegiornale [ 
21.00 Tribuna elettorale 

Conversazione d e 1 
Presidente del Con-
siglio, Emilio Co
lombo 

21.10 TV 7 
Settimanale di at-
tuallta a cura di 
Emilio Ravel 

22,10 Una bella giornata 
Telefilm per la re
gia dl Claudlo Gat
to. 

23,00 Telegiornale 
Sport 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Un disco per Testate 
22,45 Elegia per un cavallo 

Un documentario di 
Huszarik Zoltan 

Radio 1° 
Giornala radiot ore 7, 6, 

12. 13, 14. 15. 17. 20 , 23; 
6: Mftttutino musical*; 7,10: 
Region! a statute speciale; 
7,25: La nostra orchestra di 
musica l«M*rai 8,30: La can-
zonl del maHino; 9.1 S: Vol ad 
to; 10: 5pMiala GR> 11.30: 
Calleria del melodramma; 
12.10: Smashlt 12 ,31 : Fadari-
co accatara eccetera; 13,15: I 
favolosii 13,27: Una comme
dla in tranta mlnuti; 14,15: 
Buon pomerio9io; 16: Program
ma per I ragazzi; 16,20: Per 
vol giovani; 18,15: Arcobale-
no musicalat 18,30: I taroc-
chi: 19 . Controparata; 19,30: 
Country 4 Western; 20,20: Ri-
flassi nella vita pollttca dalla 
narrativa italiana dali'800; 2 1 : 
Tribuna electorate: convtrsazio-
na dal President* dal Consl-
glio on. E. Colombo; 21,10: 
I concerti di Torino; 22,45: 
Chiara fontana. < 

Radio 2° ; 
Giornale radio: ora 6.25, 

7,30, 8,30, 9 .30, 10.30. 
11.30, 12,30, 13.30, 15.30, 
16,30, 17,30. 19,30, 22,30, 
24; 6: I I mattiniere; 7.40: 
Buongiomo con Yvas Montand 

a Aretha Franklin; 8,14: Musi* 
ca espresso: 8.40: Suoni • co
lori dell'orchestra; 9.S0: • Mi* 
t i » di Virgilio Brocchi; 10.05: 
Canzonl par tutti; 10,35: 
Chiamata Roma 3 1 3 1 ; 12,35: 
I Duble Six e I Swingle Sin
gers; 13: Hit Parade; 14,05: 
Su di giri; 15.15: Per gli 
amici del disco; 15,40: Classe 
unica; 16,05: Studio aperto; 
18.15: Long Playing; 18,30: 
Specials GR; 18.45: Stand dl 
canzoni; 19,02: Morandi sera: 
20,10: Invito alia sara; 21,20: 
Un disco per I'estate; 23: Bol-
lattino per i naviganti; 23,05: 
La awentur* dl Raimondi; 
23,20; Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dl aper

ture; 11.45: Muaiche Italian* 
d'oggi; 12,20: I maestri del-
I'intarpretazion*; 13: Intermez
zo; 14,30: L'opera camcristica 
di lldebrando Pizserti; 15.15: 
PrimaHo • Grillantea. owaro il 
poeta e ia virtuoso. Musica di 
J.A. Hasse; 15.35: Una notte 
in paradiso. Musica di V . Buc
chi; 16.15: Musiche di Rach-
maninov; 17,40: Jazz oggi: 18: 
Notizi* d*l Terzo; 18.30: Mu
sica leggera; 19,15: Concerto di 
ogni sara; 20.45: Conversazio
ne; 2 1 : I I Giornala del Terzo; 
21.30. Otnaggio a Stravinsky. 

oggi vedremo 
SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 

La rubrica musicale curata da Gino Negri propone un 
confronto fra musica antica e musica moderna, mentre l'argo-
mento centrale sara oggi quello deU'organo, del suo uso e della 
sua storia. II programma sara lnfatti aperto dal Magnificat 
di Claudlo Monteverdi, nella revisione di Gian Francesco Ma-
Iipiero, mentre sull'organo interverranno alcuni specialist! fra 

cut il maestro Luigi Giudici. Verranno ancora eseguite alcune 
pagine di Mascagnl. Rossini e Brahms (quest'ultime interpre-
tate dal pianista Mario Delli Ponti) e verranno infine eseguite 
la Missa Glagolitica di Janacek e la Messa elettronica di Her-
nann Heiss. 

UN DISCO PER L'ESTATE 
(2°, ore 21,20) 

Seconda serata del concorso musicale che ripropone la tra-
dizione di una RAJ-TV strettamente integrata alle case disco-
graflche (cui il concorso, preceduto da lunghe eliminazioni 
radiofoniche, serve da trampolino di lancio per le piu recent! 
composizioni). Anche questa sera, comunque. Mike Bongiorno 
e Gabriella Parinon presenteranno dodici canzoni: le sei me
glio classificate saranno ripetute. per la selezione finale, do
manl sera insleme alle sei che. Ieri, hanno ricevuto il maggior 
numero di voti. 

UNA BELLA GIORNATA 
(1°, ore 22,10) 

Airimprowlso, un telefilm Itallano fuori programma. Si 
tratta. per di piu, di un'opera prima flrmata da Claudlo Gatto 
che b stato collaboratore di Ermanno Olml. II film richiama, 
almeno per la trama. II celebre Umberto D. di De Sica, anche 
se non sembra possedeme 1'lmpegno di autentica denuncia. 

E*. lnfatti. il racconto di una giornata — quasi « qualunque » — 
di un anziano attore in pensione che vive alia periferla di 
Roma, La prima parte del racconto si svolge sviluppando un 
bozzetto della vita di un anziano signore in una borgata; la 
seconda prende awlo quando II protagonlsta cerca di ottenere 
un ruolo di comparsa in un film «colossal a e si scontra con 
II mondo cinematografico (uscendone, naturalmente. deluso e 
sconfitto). Nel finale, tuttavia, una aorpresa trasforma 11 tutto 
in «una bella giornata*. 

ELEGIA PER UN CAVALLO 
(2°, ore 22,45) 

UNIVERSAL 
Agcntc 00? Ilcenza dl uccldere 
con S Connery G 4> 

VIONA CLARA ( f > | . 3^UJ5H) 
II gufo e la gattlna 

V i r i l l l t l A ( l e i blXMl) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR 4>4>4> 

Seconde visioni 
ACILIA: La grande avventura 

di .Star.iinoiiche 
ADRIACINE: Rlposo 
AFRICA: Toto II giro d'ltalia 

C • 
AIRONE; Un uomo oggi, con 

P. Newman (VM 14) DH • • • 
ALASKA: L'uomo dl ferro, con 

R. Hudson DR + 
ALHA: lo sono la legge, con U. 

Lancaster A • 
ALCE: II pistolero scgnato d.i 

Oio 
ALCYONE: Cose di cosa nostra, 

con C. Giuffre C 4> 
AMBASCIATORI: La prima 

nottc del dott. Danicli indu
striale col complessu del g.o-
cattolo, con L. Buzzanca 

(VM 14> SA • 
AMBRA JOVINELLI: La casa 

del vampiro e rivista 
ANIENE: La spina dorsale del 

dlavolo, con B. Fehmiu DR • 
APOLLO: Corbari, con G. 

Gemma A • • • 
AQUILA: Cera una volta un 

gangster (Spettacoli ad invito 
AKALUO: Le copple, con M. 

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

Lancaster A 4> 
ARIEL: II giardino dci Flnzi 

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

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

con T. Hill A • 
AUGUSTUS: Una lucertola dal

la pelle dl donna, con F. Bol-
kan (VM 18) G 4> 

AURELIO: Quel disperatl che 
puzzavano dl sudore e di mur-
te, con E. Borgnine A • 

AUREO: Punto zero, con B 
Newman DR 4r 

AURORA: Arriva Charlie Broun 
DA • • • 

AUSONIA: La callfTa, con U. 
Tognazzl (VM 14) DR • • 

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

dal nord, con P CVToole A • 
BOITO: Borsalino, con J. P 

Belmondo G 4> 
BRANCACCIO: Le bambole. 

con G. Lollobriglda 
(VM 18) C • 

BRASIL: African safari 
DO • • 

BRISTOL: II giardino del Finzi 
Contini con D. Sanda DR • • 

BROADWAY: Uomini contro, 
con M. Frechette DR • < • • 

C A L I F O R N I A : L'arclere dl fuo
co. con G Gemma A • • 

CASSIO: My Fair Lady, con A 
Hepburn M • • 

CASTELLO: Mio zlo Beniamino 
con J. Brel (VM 14) SA • • 

CI.ODIO: Hrancaleone alle cro-
ciate. con V Gas-man SA • • 

COLORADO: Quella carogna di 
Frank Mannata 

COLOSSEO: lo sono la legge. 
con B. Lancaster A 4> 

CORALLO: Alamo, con S Hay-
den A 4>4> 

CRISTALLO: lo non spe/zo 
rompo, con A Noschese C • 

DELLE MIMOSE: La ragazza 
del prete, con N. Di Bari M • 

DELLE RONDINI: Rasputin II 
monnco folic con C. Lee DR • 

DEL VASCELLO: Un professorc 
fra le nuvolc, con F. Mc Mur
ray C • • 

DIAMANTE: lo sono la legge. 
con B. Lancaster A • 

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

DORIA: Le topple; con M Vitti 
. . . (,VM 14) SA • . 

EDELWEISS: Tora! ToraJ.Tora! , 
con M. Balsam DK • 

ESPERIA: II corsaro nero, con 
T. Hill A • 

ESPERO: Per un pugno di dol
lar!, con C. Eastwood A • • 

FARNESE: La battaglia di Al-
geri, con S. Yaacef DR 4>4>4> 

FARO: Matango 
GIULIO CESARE: Latitudiue 

zero, con J. Cottcn A • 
HARLEM: Franco e Cicclo con

tro i tre nemicl C • 
HOLLYWOOD: La figlia di Ryan 

con S. Miles (VM 14) DR 4> 
IMPERO: Un treno per Juma, 

con G. Ford DR • • • 
INDUNO: Le novizle. con A 

Girardot (VM 18) SA • 
JOLLY: L'uomo che venne dal 

nord, con P. O'Toole A • 
JONIO: Amore mio aiutami, con 

A. Sordi S 4> 
LEBLON: lo non spezzo-.rompo. 

con A. Noschese C 4> 
LUXOR: Cose di cosa nostra. 

con C. GiufTre C • 
NEVADA: La donna venuta dal 

passato. con O. Berova A • 
NIAGARA: Konga 
NUOVO: L'uomo che venne d.il 

nord. con P. O'Toole A • 
NUOVO OLIMPIA: Les blches. 

con S. Audran (VM 18) S • 
PALLADIUM: Rio Lobo. con .1 

Wayne A • • 
PLANETARIO: Astronomia 
PRENESTE: Cose dl cosa nostra 

con C. GiufTre C • 
PRINCIPE: Chiuso per restauro • 
RENO: Nlnl Tirabuscid la don

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

RIALTO: Splendor! e miscrie 
di Madame Royal, con U. To
gnazzl (VM 18) DR 4>4> 

RUBINO: There's a girl In my 
sonp 

SALA UMBERTO: Uno su 13. 
con V. Gassman C • • 

SPLENDID: Zorro contro I tre 
moschettler! A • 

TIRRENO: Chiuso per restauro 
TRIANON: Ore violente 
ULISSE: Sette contro tutti. con 

R. Browne SA • 
VFRBANO: Carter, con M. 

Caine (VM 18) G • 
VOLTURNO: Un provlnclale a 

New York, con J. Lcmmon 
SA • 

Terze visioni , 
DEI PICCOLI: Cartonl animati 
ELDORADO: Mille peccatl »#*;-

suna virtu (VM 18) DO 4> 
NOVOCINE: Boeing Boeing con 

T. Curtis C « • 
ODEON: Ondata dl calore, con 

J. Seberg (VM 18) DR • • 
ORIENTE: Sette contro tutti, 

con R. Browne * A • 
PRIMAVERA: Riposo 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Un eserelta 41 
• 5 uomini, con N Castelnuovo 

A • 
COLOMBO: Addio alle arm! 
COLUMBUS: Dorlngo 
DELLE PROVINCIE: Le a w e n -

tnre di Pippo Trippa. Nicola 
Gorgnnzola e compagni 

DUE MACELLI: Atollo K, con 
Stanlio c Ollio 

EUCLIDE: L'urlo del glganti. 
con J. Palance DR 4> 

MONTE OPPIO: E venne I'ora 
della vendetta, con J. Cotten 

A • 
NOMENTANO: Una donna per 

Ringo 
ORIONE: Doppia Immaglne nel

lo spazio, con J. Hendry A 4> 
PANFILO: Zan il re della gtun-

gla 
TIBUR: Agguato al sole 

FIUMICINO 

Nascosto In plena nottata («Un disco per 1'estatea flnira 
col durare molto plO di quanto prevlsto: e la RAI dunque 
riserva a tarda ora quel che consider* «tappabuchl») va In 
onda questo breve documentario — ae cosl si pud dire — sul 
cavallo, fllmato dal regista ungherese Huszarik Zoltan. 

TRAIANO: I/lnelTerrablle In-
vinclhlle Mr. Invlsihlle. con 
D Jones C • 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONK ARCI. 
ENAL, AGIS: AUska, Adrlacl* 
ne, Anlene, Crtstallo, Delle Ron-
dlnl, Jonlo, Niagara, Nuovo 
Olympla, Oiienta, Orloae, Pa
lazzo, Planetarlo, Platlao, Prl -
maporta, Regilla, Reno, Roaia, 
Trajano dl FlnmlelsWi OBsse. 
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Oggi la grande manifestazione popolare che conclude la campagna elettorale del Partito comunista 

TUTTIA S. GIOVANNI AnORNO A LONGO E AL PCI 
Alle ore 18,30 parlano Berlinguer e Ingrao 

Da tutti i quartieri, dalle borgate, dalle fabbriche, dai cantieri, dai paesi carovane di auto e • di pullman con le bandiere rosse - Alle 17,30 
concentramento dei giovani a Santa Maria Maggiore - La FGCI ha raggiunto i 4.000 iscritti - Uno spettacolo popolare precedera i comizi 

Anche ieri in occaslone della consultazione elettorale di dome-
nica prossima, si sono svolti in citta e in provlncia numerosi co
mizi, incontri e dibattiti con gli elettorl. II compagno G. C. Pajetta 
ha parlato a Monte Sacro; II compagno Pietro Ingrao, capollsta ai 
Campidoglio, ha parlato a Civitavecchia; II compagno Petroselii, 
segretario della Federazione, ha tenuto un comizio al Quarticciolo; 

la compagna Marisa Rodano ha tnaugurato la nuova sede del PCI 
a Tivoli; II compagno Perna, vicepresidente del gruppo senatorial 
comunista, ha parlato a San Baslllo. Ovunque la partecipazione 
popolare e stata entusiasta. NELLA FOTO: il compagno Gian 
Carlo Pajetta, del cut discorso riferiamo in altra parte del glor-
nale, mentre parla a Monte Sacro. 

Oggi, alle 18,30, in 
piazza San Giovanni, la 
grande manifestazione 
popolare, di chiusura del
la campagna elettorale 
del PCI: sara presente il 
compagno Luigi Longo, 
prenderanno la parola i 
compagni Enrico Berlin
guer e Pietro Ingrao. 

Da ogni punto della citta. 
da numerosi centri della pro-
vincia e della Regione, da 
tutte le localita dei Castelli 
si muoveranno cortei di auto 
e di pullman, addobbati con 
striscioni e bandiere rosse. 
per raggiungere piazza San 
Giovanni. I giovani si concen-
treranno alle ore 17.30 in 
piazza Santa Maria Maggio
re da dove raggiungeranno 
S. Giovanni. Pullman e caro
vane di auto si muoveranno 
direttamente dai luoghi di la-
voro, dalle fabbriche e dai 
cantieri. 

Prima del comizio, dalle 
17,30 fino all'inizio delta ma
nifestazione, avra luogo uno 
spettacolo al quale parteci-
peranno Edmonda Aldini, 

Duilio Del Prete, Giovanna 
Marini e Paolo Pietrangeli. 

Come vuole la tradizione, 
anche in questa chiusura del
la campagna elettorale, piaz
za San Giovanni sara tea-
tro di una grande manifesta
zione popolare, un punto di 
incontro delle famiglie dei 

lavoratori e dei democratici 
romani intorno alle bandiere 
rosse del PCI. 

Mentre tutte le organizza-
zioni del • Partito e della 
FGCI sono mobilitate per il 
lavoro elettorale e impegnate 
per assicurare una larga 
partecipazione alia manife-

L'appuntamento dei giovani 
a Santa Maria Maggiore 

La FGCI ha dato appuntamento a tutti i giovani comunisti e de
mocratici oggi pomeriggio, alle ore 17,30 a piazza S. Maria Maggiore, 
per raggiungere piazza San Giovanni dove II PCI concludera la 
sua campagna elettorale. Student! delle scuole medie, degli isti-
tuti e dei Hcei romani e dell'Unlversita, i giovani e le ragazze 
delle fabbriche occupate, i giovani lavoratori, tutti gli iscritti ai 
circoli giovanili si concentreranno nella piazza con le loro bandiere, 
con le centinaia di cartelli, striscioni e ritrattl che I compagni 
della FGCR hanno allestito net giorni scorsi. Una grande e forte 
manifestazione giovanile precedera cosi II comizio dei comunisti in 
piazza San Giovanni. 

La Federazione giovanile comunista romana, che proprio in que
st! giorni ha raggiunto i 4 mila iscritti, dara In questa occasione 
un'altra prova della sua rinnovata capacita organlzzativa, della 
sua forza e della sua vltallta. 

stazione di piazza San Gio
vanni, nuovi significative suc-
cessi si sono registrati nella 
campagna di tesseramento e 
reclutamento. La Federazione 
giovanile comunista romana 
ha raggiunto i 4000 iscritti. La 
sezione Laurentina del Par
tito e arrivata ieri al 200 
per cento del tesseramento 
rispetto all'anno scorso; la 
cellula deirAUTOVOX (sezio
ne Vescovio) costituitasi nel 
corso della campagna elet
torale. ha reclutato altri 9 
compagni; la sezione Nomen-
tano (che da tempo ha supe-
rato il 100 per cento) ha re
clutato 19 nuovi compagni 
nell'ultima settimana. 

Altri versamenti per la 
sottoscrizione bono stati ef-
fettuati ieri dalla se/ione 
Centro e dalla sezione Ve
scovio. Presso il palco di 
piazza San Giovanni funzio-
nera oggi pomeriggio un uf-
ficio della amministrazione 
della Federazione per racco-
gliere i versamenti della sot
toscrizione e del tesseramento 
mento. 

Pala approva il ricatto di La Morgio 

Tra DC e PSDI 
«duetto» di destra 
La firma di Darida alia petizione antidi-
vorzio e lo sbocco politico delle scelte 
conservatrici. del gruppo dirigente dc 

- M i 

La DC. che apri la campa
gna elettorale con l'incontro 
di cortesia fra Darida ed Al-
mirante — quasi a voler sot-
tolineare con un episodio cla-
moroso la sua sterzata a 
destra — vuole « chiudere », 
evidentemente, sotto lo stesso 
segno. In questo quadro as
sume un preciso e grave si-
gnificato politico il comporta-
mento del sindaco Darida. ca-
polista dello «scudo crocia-
to », che, scguendo le orme di 
Forlani, si e recato nella sede 
del Comitato Civico dove era 
ad attenderlo il prof. Gedda 
e ha firmato la petizione per 
il referendum abrogativo della 
legge sul divorzio. 

C'e chi ha voluto interpreta-
re l'atto di Darida come frut-
to di una preoccupazione pura-
mente tattica del sindaco che 
sarebbe allarmato dalla con-
correnza che negh ambienti 
della destra dc gli sta fa-
cendo il prof. Medi. Si tratta 
di una inotesi di per se poco 
significante, che se mai ag-
grava non giustifica la scelta 
di Darida. In efTetti. la firma 
del sindaco sotto la petizione 
per l'abrogazione del divorzio 
appare lo sbocco. negativo ma 
coerente. di tutto un processo 
che ha visto la DC romana 
spostarsi nettamente su posi-

Tutti 
i compagni 

sono 
impegnati 

Tutti i compagni sono im
pegnati in queste ultime gior-
nate di campagna elettorale 
per assicurare il successo 
delle liste elettorali. 

OGGI: per preparare e 
organizzare — sui luoghi di 
lavoro, nei quartieri, nei co-
muni — - la partecipazione 
massiccia alia grande ma
nifestazione popolare di piaz
za S. Giovanni. 

DOM AN I: per una diffu-
sione straordinaria dell'Uni-
ta con il resoconto del co
mizio di oggi. 

SI NO A LUNEDI': per in-
tensincare il contatfo con 
tutti gli elettori, per uno 
sviluppo senza precedenti 
del lavoro per insegnare a 
votare, distribuendo accura-
famente i fac-simile, illu-
slrando i tabelloni - scheda, 
facendo conoscere le prefe-
renze indicate dai Partito. 

OGNI SEZIONE ORGA-
NIZZI E CONTROLLI LA 
PRESENZA 01 TUTTI GLI 
SCRUTATORI E I RAP-
PRESENTANTI DI LISTA 
NOSTRI OOMANI ALLE 
ORE I f ALLA COSTITU-
ZIONE DEI SEGGI. 

zioni sempre piu conservatrici, 
e marca con chiarezza la qua
nta delle scelte politiche com-
piute dai gruppo dirigente di 
piazza Nicosia. 

La DC. peraltro. fa anche 
di piu. Cerca I'incidente. Come 
interpretare infatti in maniera 
diversa quanto e accaduto ieri 
mattina a San Basilio dove 
sono ritornati a parlare Dari
da e Bubbico e dove un altro 
oratore dc. che ha parlato in-
sieme ai due. ha rivolto frasi 
provocatorie agli abitanti del 
popoloso quartiere. sperando 
che qualcuno cadesse nel tra-
nello e reagisse. Incapace di 
un discorso politico diverso 
daH'anticomunismo piu smac-
cato e cosciente del fatto che 
le promesse non incantano piu 
nessuno, il gruppo dirigente 
della DC spera dunque che 
qualcuno gli offra un comodo 
diversivo. 

Accanto ai dc, si distinguono 
per il loro orientamento con-
servatore i socialdemocratici. 
L'assessore Pala del PSDI ha 
partecipato su Paese Sera ad 
un < tu per tu » con un suo 
collega di Giunta. i! vice-sin-
daco Di Segni. del PSI. Dob-
biamo dire che i due hanno 
fatto a gara per riversare uno 
sull'altro (e sulIa DC) le re-
sponsabilita del fallimento del 
centro-sinistra capitolino. Se
gno che questo e tanto evi-
dente che nessuno 6 piu in gra-
do di metterlo in dubbio. nem-
meno i suoi protagonist! prin
cipal!. Ma non c questo il se
gno rilevante dell'« incon
tro .̂ quanto il fatto che Pala. 
interrogato sulle reazioni del 
PSDI all'affermazione del se
gretario del comitato romano 
della DC. La Morgia. secondo 
il quale o in Campidoglio e a 
Palazzo Valentini si ricostitui-
ra il centro-sinistra oppure ci 
saranno nuove elezioni. ha pra-
ticamente accettato tale pro-
spettiva augurandosi c che gli 
elettori si rendano conto e che 
consentano di proseguire l'e-
sperienza di centro-sinistra ». 

Di Segni. socialista. dai can
to suo, ha si denunciato le ipo-
leche conservatrici della DC, 
ma non ha t rat to da questa 
denuncia le conseguenze poli
tiche necessarie. hmitandosi 
ad affermare che « esiste fin 
da ora uno schieramento rifor-
matore capace di portare a-
vanti una politica nell'interes-
se dei romani >. Ma quale 
schieramento? e quale poli
tica? e quali romani? Molti 
«big > dell'edilizia hanno il 
certificate di nascita in regola 
e finora, per ammissione degli 
stessi " socialists sono stati 
proprio questi < big » ad impri-
mere il loro marchio sulle 
scelte del Campidoglio. Anche 
in questo caso, dunque. il di
scorso del PSI non riesce a su-
perare i limiti delle richieste 
generiche, senza impegnarsi, 
oggi e con chiarezza in una ri-
sposta coerente alia svolta a 
destra della DC. 

I lavoratori stanno pagando le scelte imposte dalla speculazione e dallo sf ruttamento 

DALLE FABBRICHE OCCUPATE PER IL LAVORO 
LA NECESSITY DI UNA SVOLTA POLITICA 

La storia della Pantanella, dell'Aerostatica e della Filodont: tentative) di smobilitare una struttura gia debole e carente - 8 fabbriche presidiate 
dagli operai negli ultimi 2 anni - Impegno dei comunisti per sostenere la lotta dei lavoratori e per uno sviluppo che assicuri la piena occupazione 

Pantanella 

Opcraic della Filodont durante il corteo dei giorni scorsi in centro 

Una fogna scoperta 
nei pressi 

di uno stabile 
al Portuense 

Nelle fossette destinate a 
raccogliere acque piovane 
vengono immesse i liquidi fe-
tidi di una fogna. E" quanto 
accade da molti mesi nei pres
si di uno stabile di via Por
tuense 724, senza che le auto-
rita sanitarie abbiano inteso 
il dovere di intervenire nono-
stante le ripetute denunce 
avanzate. con raccomandate 
e telegrammi, dai condominio 
della palazzina. 

L'Ufficio d'igiene non ha 
nulla da dire? Aspetta forse 
il diffondersi di qualche in-
fezione? 

Mestra degli ahnmi 
della saiela 

<cTomba di Mereae» 
Una simpatica manifestazio

ne di fine anno e stata orga
nize t a alia scuola elementa-
re < Tomba di Ncrone» (Cas
sia) diretta dalla prof. Roma
na Venditli. Gli alunni delle 
varic classi hanno esposto nu
merosi lavori (dipinti a tem
pera. acquarellK collage, og-
fetti di ceramics e cucito). 
Erano presentl 11 medico sco-
iastico dottorema Picrangcli. la 
vigllatrice Aquilani, la segre-
taria Gigli e numerosisslmi ge-
nitorl. 

Apollnn. Pischiutta, Vegua-
sXampa, Pozzo, Cledca, Crespi, 
Pantanella, Aerostatica, Filo
dont, Metalfer: una sequenza 
impressionante di speculazio-
ni padronali, di fallimenti, di 
tentativi di smobilitazione, di 
ricatti. I nomi di queste fab
briche, tessili, metalmeccani-
che, chimiche, tipografiche, 
sono stati per mesi alia ribal-
ta delle cronache sindacali ro-
mane; in tutte (tranne la Me-
talfer la cut crisi e recentis-
sima) i lavoratori sono stati 
costretti all'occupazione per 
difendere il posto di lavoro; il 
fatto ancor piu grave e dram-
matico e il ristretto arco di 
tempo (circa due anni) in cui 
si e svolto questo attacco vio-
lento alle strutture produttive 
romane, col chiaro intento di 
accentuare il ruolo c terzia-
rio » di Roma, la sua funzione 
di € area di parcheggio di ca-
pitali >. 

La smobilitazione delle fab-
bridie e un momento di questo 
disegno generale del padrona-
to e della DC e nello stesso 
tempo un effetto, un prodotto, 
del tipo di sviluppo che Vam-
ministrazione capilolina di 
centrosinistra ha facorito e 
stimolato, facendo proprio del
la speculazione edilizia e finan-
ziaria Vasse portante dell'eco-
nomia cittadina. 

Prendiamo il caso della Pan
tanella, della Filodont, della 
Aerostatica, della M°talfer 
stessa: i padroni, dopo aver 
sottoposto gli operai a un in-

tenso sfruttamento, intascano 
i quattrini, poi dichiarano fal
limento, licenziano tutti, spe
rando di riaprire con i soldi 
della Cassa del Mezzogiorno 
nella zona di Pomeria o La-
Una; oppure mettono in mezzo 
ad una strada 400 lavoratori 
per vendere poi Varea su cui 
sorge Vazienda. 

La forte lotta che gli ope
rai e le operaie stanno con-
ducendo contro questo disegno 
e quindi oggettinamente una 
battaglia contro le scelte delle 
forze che hanno diretto la cit
ta in tutti questi anni, per 
richiedere un nuovo sviluppo 
economico, quindi una nuova 
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Luffto 
ET morta all'ospcdalc S Gio

vanni Natina Polelti. imdre 
del compagno Astolfo Silvestri 
I funcrali si svolgcranno oggi 
alle 11 Al compagno Silvestri 
giungano le piu fraterne con-
doglianze dai compagni della 
sezione Stefer-Castelli. dalla 
Federazione e daU'Umta 

Mostra 
Oggi alle ore 19.30 Mario Sa-

marughi inaugurera una per
sonate di fotograna alia gallc-
ria Valle Giulia, via Orto di 
Napoli 5. 

direzione al Campidoglio stes
so, dato che la DC, asservita 
alle scelte dei padroni e degli 
speculatori, non ha saputo as
sicurare loro tin lavoro sta
bile e qualificato. 

Si tratta di lotte dure estre-
mamtnts impegnalive, anche 
perchc spesso i lavoratori 
sono alia prima esperienza 
sindacale, come all'Aerostati
ca o alia Filodont. In questi 
mesi, estremamente significa
tive o spesso determinate e 
il contributo che t compagni 
delle sezioni comuniste delle 
zone in cui sorgono le aziende 
occupate, hanno saputo offrire 
per sostenere la lotta, per dare 
un serio appoggio politico ol-
tre che una solidarieta con-
creta, tangibile. Cosi alia Pan
tanella, dove le rezioni della 
zona Sud sono state costante-
mente presenli fin dai primi 
giorni, cosi alia Aerostatica 
dove i compagni della sezione 
Ostiense e in particolare delle 
cellule dell'OMl e dell'Alita-
lia, hanno svolto un lavoro 
continuo, cost alia Filodont. 

Sono stati organizzati con-
vegni con le forze politiche 
democratiche e anche in que
sto caso il PCI ha svolto un 
ruolo importante perche i la
voratori delle fabbriche occu
pate possano riprendere il la
voro, perchf, attraverso un 
controllo pubblico dei finan-
ziamenti, si renda impossibile, 
il ripertersi di manovre spe
culative che vengono poi pa-
gate solo e sempre dagli ope
rai. 

<f rpUTTO e cominciato con 1'arrivo degli aniericani — ci dice 
x Piera Novaresio, operaia della Pantanella. candidata per 

il PCI al Consiglio comunale — Testate scorsa. 117 licenziamenti 
e i primi discorsi sulla smobilitazione dell'azienda; l'area su cui 
sorge lo stabilimento vale oltre 8 miliardi e i padroni hanno pen-
sato che convenisse piu la sua vendita che la prosecuzione del-
1'attivita produttiva. Una grossa speculazione edilizia sulle spalle 
di 400 lavoratori, ecco in sintesi la storia della Pantanella. « D'al-
tra parte i vecchi padroni, il Vaticano e le Assicurazioni Gene-
rali, nvevano fatto di tutto per mandare in rovina l'azienda — 
dice Maria Pia Guidotti. Da died anni non c'e piu stato un riam-
modernamento degli impianli. Avevano comperato una macchina 
nuova pagandola 28 milioni e 1'hanno rivenduta alia Buitoni per 
15 milioni. Inoltre hanno rifiutato commesse dalla Francia per un 
valore di 440 milioni. Verso la fine dell'anno scorso inoltre la 
Buitoni ha offerto delle commesse in modo da dare lavoro a tutti 
gli operai posti sotto Cassa integrazione, e la Pantanella ha 
rifiutato >. 

«I padroni hanno sempre prosperato sulla nostra pelle — in-
terviene Ulderica Monticelli. Volcvano un continuo aumento della 
produzione intensificando i ritmi. senza cambiare i macchinari: 
non ci hanno mai riconosciuto le qualifiche: dovevamo andarc al 
gabinetto una sola volta al giorno e non potcvamo nemmeno bore 
perche non e'era acqua potabiTe in fabbrica. soltanto negli ultimi 
tempi hanno messo una macchinetta a gettone riclla Pepsi Cola >. 
«Se il Comune potesse controllare l'uso del suolo — dice anenra 
Piera Novaresio — speculazioni come quelle della Pantanella non 
sarebbero possibili T>. 

Filodont 
<c /JUANDO non e'erano i sindacati — dice Silvana una delle 

*+ ragazze che occupano la Filodont — per il padrone tutto 
andava bene. Lavoravamo anche 50 ore alia settimana. senza che 
ci pagasse gli straordinari; ci costringeva a venire in fabbrica 
persino la domenica fino alle 13. II salario variava dalle 6 alle 
8 mila lire settimanali, esattamente la meta della tariffa stabilita 
dai contratti collettivi di lavoro >. «Si lavorava — interviene 
Rita — in condizioni disastrosc: un ambiente malsano. umido, 
l'aria resa irrespirabile dalla polvere e dagli acidi a base di benzolo 
che noi usiamo per fabbricare i denti di plastica. Alcune ragazze 
si sono ammalate e sono state costrcttc ad andarsene una e stata 
addirittura ricoverata al Forlanini. Un giorno e venuto tin i spot lore 
del lavoro. il padrone Roberto Ciccardini. cugino di un onorcvole 
dc. ci ha infilato in tasca un biglietto con tutte le cose die dove
vamo dire aU'ispettore. Avcra paura della vcrita». 

«Un clima da caserma — dice Anna — ma noi ci siamo ribel-
late. Ci siamo iscritte al sindacato. abbiamo iniziato delle lotte e 
ottenuto cosi l'applicazione del contratto. A questo punto il pa
drone na cominciato a dire che non aveva piu lavoro. che si tro-
vava in crisi. Questo non 6 assolutamcnte vero. tanto che conti-
nuano anche ora ad anivare le commesse persino daU'estero. 
Finche. il padrone ci ha mandato a tutte la lettera di licenzia-
merrto*. «Abbiamo deciso di occupare — interviene Andreina — 
anche sapendo che sarebbe stata dura per noi che siamo alia 
prima vera esperienza di lotta. per lo meno di una lotta cost 
difficile. Comunque l'occupazione ci ha fatto prendere coscienza. 
Soprattuttn abbiamo trovato un'unita. una solidarieta tra tutte 
noi che prima non conoscevamo». 

Aerostatica 
^ T>ER 47 ANNI l'Aerostatica e vissuta sulle nostre spalle. sfrut-

* tando la nostra abilita. la nostra capacita professionale 
— dice Antonietta Cappuccini —. ora ci getta in mezzo ad una 
strada. lo. e dai 1932 che lavoro in fabbrica. sarci gia dovuta 
andare in pensionc cinque anni fa. ma non mi hanno versato i 
contributi >. 

cSi tratta di una fabbrica — dice Mirella Achilli — altamente 
specializzata (soltanto 4 aziende in Italia fabbricano paracadute) 
ma non certo per il livello tecnologico fle macchine da cudro Bono 
modelli di 40 anni fa). Nonostante ci fosse molto lavoro e non 
esistcssero problemi di mcrcato. dato che la fabbrica lavorava per 
il ministoro delta Difesa. il padrone ha rilevato l'azienda con un 
passivo di 60 milioni ed e riuscito a portarlo a 1 miliardo e 200 
milioni >. 

«In particolare e frutlo — interviene Maria Savelloni — del 
fallimento deU'ooerazione Sardctrna. Circa due anni fa il padrone 
ha infatti anerto un'azienda a Capliari Da allora ha cominciato 
a non pagarct piu regolarmente lo stinendio. a non versarci i 
«>ntributi. II presidentc della societa Belloni ex olonnello del-
I'AeronauMca. ci voleva far credere ch*» stava ner iniziarc per noi 
un periodo di prospcrita. che l'azienda si sviluppava. invece di 
11 a poco e cominciato il blocco del materinle: i fornitori non 
erano stati pagati cosi non ci mandavano piu le materic prime. 
Ouando abbiamo visto cid. abbinmo occupato». «Noi chiediamo 
di ritornare a lavorare — dice Franco Boggi — ma non stiamo 
lottando per far dare altri soldi al padrone; vnffliamo che i notrri 
mibblici e i sindacati possano esercitare un effettivo controllo del 
finanziamenti. 

Stasera 
centinaia 
di comizi 

in provincia 
Questa sera, oltre alia gran

de manifestazione di piazza San 
Giovanni, si svolgernnno centi
naia e centinaia di comizi In 
tutti i centri della provincia. 
Ecco Pclcnco delle princlpall 
nianifestazloni: 

Itouca cli l'.ipa, ore 1̂ (G. 
Iterlinguer); Velletri, ore il 
(I'erna); I'alestrina, ore l'J.JU 
(Giamiaiitoiii); Fl.ino, ore ^1 
(Al. Hoduno); CastelgaudoKo, 
o ie 18 (Itlcii - Ciichi); Albano, 
ore îi (Vetcre-Hlzzoni); Aric-
u.i, uie iU.M (Agoitiuelll-.Uau-
nocci); Coifhin.i, «>re l!l (Anna-
ti); Castelgaiidolto-inolc, ore '40 
(Cochi) Geii/ano, ore 21 (C'ioll); 
Ncnii, ore 20 (A. Tiso); Marino 
centro, ore 22 (Geusiiii-Mcrcu-
ri); S. Maria delle Mule, ore 20 
(Gcnslni); Frascati, ore 20 (Ros-
si-Marciano); Grottafcrrata, ore 
20,30 (Capponi); Montepurzio, 
ore 23,30 (Ccsaroni); Montecom-
patri (Tozzetti); Itocca I'riora, 
ore 21 (Ricci); Colonna, ore Z£ 
(IMrozzl); Vellctri, ore 20 (F. 
Velletri); Larlano (Ccsaruni -
Ferretti) Anzio, ore 21 (Uertl-
Filosi); Nettuno. ore 2U (Uerti-
Polvcrlni); Pomczia, ore 21,30 
(Borghini-Rciiiiaj; Tor Vajani-
ca, ore 10,30 (Horgliini-Kciina); 
Ardea, ore 23 (l)io(riili-Heiina); 
San Vito Romano, ore ii (Ma-
derchi); Olcvanu, ore '44 (As-
sante); Bellcgra, ore 21 (Magri-
ni) ; Pisoniano, ore 22,30 (Magri-
n i ) ; Gerano (Delia Seta); Car-
pincto, ore 23 (Lubcrti-Colon-
gioli) . 

Segni, ore 21 (Lubertl); Collc-
fcrro, ore 19 (Lubcrti-Strufal-
di) ; Valmontone, ore 21 (Bia-
montc); Labico (Biamonte); 
Gallicano, ore 20,30 (Marronl); 
Genazzano, ore 21,30 (Marroni); 
Artena, ore 22,30 (Marroni); 
Gavignano, ore 2^,30 (Nccci); 
Gorga (Necci); Montclanico 
(Ventura); Ca.stel San Pietro 
(Sbardella); San Cesarco (Im-
bellone) Zagafolo, o're 23 (1m-
hellone); Cave, ore 21 (Claudio 
Cianca); Carchitti, ore 23,30 
(Sbardella); Valmontone-Vil-
laggio, ore 22 (Biamonte); Val
montone San Gludlco, ore 20; 
Artena Piazza della Resistcn/a, 
ore 20; Camcrata Nuova, ore 20 
(Tonda); Valleplctra, ore 21 
(Javicoli); Jcnne, ore 23 (Ja \ i -
col i ) ; Palombara, ore 22,30 (Po-
chctti); .Marccllina, ore 21 (Po-
clicttl). 

Monte Flavio, ore 21,30 (F. 
Coccia); Moiitelibretti, ore 22,30 
(F. Coccia); Antlcoli, ore 20 
(Bagnato); Arsoli, ore 21 (Com-
pagnoni); Ccrvctcrl, ore 23 
(Grifonc - Angelucci); Subiaco, 
P. S. Maria della Valle, ore 22,30 
(Mamniucari); Subiaco, piazza 
Roma, ore 23,30 (Mammucari); 
Affile, ore 23 (Mammucari); Ca-
*tcl Madama. ore 23 (Andreoli-
Colombini); Campolimpido, ore 
10,30 (Colombini); Cicilianu, ore 
21 (O. Mancini); Vicovaro, ore 
22 (Foschi-O. Mancini); Cineto. 
ore 21 (Bencini); Casali di Men-
tana, ore 20: Tor Lupara, ore 
2 1 3 (M. Ferrara); Licenza, ore 
21 (Gozzl-Foschl) Pcrcilc, ore 
21 (Lamanna); Guidonia, ore 
20^0 (Bacchell i); Monte Cello. 
ore 21,30 (Castclfranchi); Vil-
Ialba. ore 20,30 (Modica); Ro-
viano, ore 22 (Compagnoni); 
Mnnterotondo, ore 21,30 (Salva-
trlli-Borclli); Mentana, ore 21 
(Bacchelli-Imbcni); Poli. ore 21 
(Giannini); San Polo del Cava
lier!, ore 20,30 (Rose). 

Sant'Angelo Romano, ore 22 
(C. Martino); Riofrcddo. ore 24 
(Dc Fen); Gerano, ore 20,30 
(Delia Seta) Rocca S. Stefano. 
ore 22 (Franchi): Cervara. ore 
22 (P. Lapiccirella); Montorio. 
ore 21 (Bianca Bracci Torsi); 
Marano Equo, ore 22 (Flora); 
Anguillara, ore 22 (Sarti); Ria-
no (Di Stefano); Allumierc, ore 
22 (Ranalli-Tidcl); Tolfa. ore 21 
(Ranalli-Tidei); Ijidispoli, ore 
20 (Bordin); Morlnpo, ore 20 
(F. V i t a l l - V i l l a ) ; Castelnnovo 
di Porto (F. Vitali-Vllla) C»pe-
na, ore 23,30 (Bufla); Rignano. 
ore 21 (G. Prasc»); Nazzano, 
ore 2 1 3 (Tesei); Sant'Orestr. 
ore 21 (DWrcangeli); Formello. 
ore 23 (DI Ccrbo); Campagna-
no. ore 20 (M. Michettl); Man-
ziana. ore ZZ (I-a Bel la); Brac-
ciano (Sarti); Magllano Roma
no, ore 20 (Trevislol); Mazzano 
ore 2 0 3 <>l. Mancini). 

Domani 
diffusione 

straordinaria 
delFUnita 

I segretarl dei circoli del
la FGCI di Caval!e»eri, 
Trastevere, Ostiense, S. Pao
lo, Ludovisi, Tiburtino I I I , 
Tiburtine IV, Ponte Milvio, 
Centre, Campitelli, Camp* 
Marzio, Villa Gerdiani, Tor-
piffnattara, Pietralata e Ma
rio Alicata, devooo passara 
oggi alle 11,31 in Federa
zione per cofnunicazioni ur
gent! per la diffusione del-
KUnifa <H domani con il ra-
socondo del comizio di Ber
linguer. 

ALLE SEZIONI 
Le sezioni che necessitano 

ancora di facsimile delle 
schede possono ritlrarfl og
gi in Federazione. 

Tutti I compagni del ser-
vlzio d*ordlne sono convo-
cati oggi alle ore 14^0 pres
to II palco a S. GtovaaaJ. 
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PER I COMUNISTI SI VOTA COSI 
Per il Comune Per la Provincia 

Ctoiionl c o m u m l l 13-H giugno 

Per II Part l to 
Comunista Italiano 

si vota solo 
cosi 
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Grande importanza ha in quest! 
giorni I'attivila del compagnl, dei 
militant! per i'insegnamento del vo-
to. Non un voto deve essere sba-
gliato, non un voto vada perduto. 
II slmbolo del PCI e II prlmo in 
alto a sinistra sia per i l Comune 
che per la Provincia. SOLO su que-

sto simbolo va apposto i l segno e 
su nessun altro. 

L'elettore, al momento di entrare 
nella cablna del seggto elettorale, 
ricevera due schede: una di color 
GRIGIO-VERDE per i l Comune, 
dove oltre al segno potra scrivere 
al massimo cinque preferenze; I'al-

tra GIALLA per la Provincia, dove 
accanto al simbolo del partlto c'e 
scritto il nome del candidato co
munista per i l collegio dove vota 
l'elettore: su questa scheda, di color 
glallo, come abbiamo detto, basta 
fare i l segno per i l voto alia lista 

del PCI e non si deve aggiungere 
altro. 

Ricordiamo ancora che il simbo
lo del PCI e i l primo In alto a si
nistra. 

Nessun voto al PCI vada perduto 
il 13 giugno. 

« Non tacere », un libro-denuncia scritto dai ragazzi della «725 » 

< A scuola non si parla di baracche 
di scioperi, di operai che muoiono > 

II volume compilato dagli alunni di don Roberto Sardelli e una contestazione della retorica ufficiale dei libri 
di testo — Una « lezione » costruita ogni giorno dalla realta, attraverso la lettura dei giornali — La lettera al 
sindaco: « II nostro e un ghetto, lei conosce la parola per che I'ha letta sul vocabolario, noi ci viviamo da sempre » 

« Sindaco. "egregio" vuol dire 
fuori del popolo. Se noi avessi-
mo cominciato in un raodo del 

• genere la lettera, l'avremmo po-
' sta al di sopra di noi. invece 

lei e come noi. E neppure "si-
gnore" 1'abbiamo voluto chia-
mare. II Signore e uno che e 
morto in croce e certo lei non 
ci muore. Parliamo della croce 
dello sfruttamentn: questa e gia 
occupata da noi». 

Cun questa ormai famosa let
tera al sindaco di Roma, in cui 
i ragazzi delle baracche dell'Ac-
quetiotto Felice espongono luci-
damente e con fierezza il dintto 
ad istruirsi. ad avere un casa. 
a fare politica — si apre il h-
bro: « Non tacere ». 

Ieri mattina. don Roberto Sar
delli. l'animatore della scuola-
baracca 725. insieme ai ragazzi 
che da tre anni seguono il do-
poscuola. hanno presentato alia 
stampa il testo. compilato da
gli stessi allien Nella spoglia 
baracca. dove 1'unico ornamento 
e rappresentato da una fila di li
bri accuratamente foderati. si 
sono affollati i bambini che la 
frequentano tutti i giorni. alcu-
ni dei loro genitori. qualche 
prete. studenti. insegnanti. gior-
naiisti. 

Cesidio Celidonna. un ragaz 
lo di 16 anni che ora rrcquen-
ta il liceo. legge la relazione 
frutto. come tutto cio che si fa 
alia scuola 725 di un elabora-
»one collettiva. c Non tacere » 
* una contestazione della melen-
saggine dei hbri di testo. dei loro 
contpnuto falsamente idilhaco. 
retorico e classista. una dimo-
strazione di come e possibile 
fare a meno del manuale co-
struendolo giorno per giorno 
dalla realta quotidiana. nel con-
testo ambient ale in cui vivono i 
ragazzi. dalla lettura dei gior
nali. a Si parla di Roma — leg
ge it ragazzo — ma non delle 
baracche dove vivono mighaia 
di rittadim di 3. classe. degh 
emigrati che si ritro\ano in 
questi ghetti malsani. a morire 
di freddo e nella muffa d'm-

Orario 
ufficio 

elettorale 
l/nracto Hettorale del Co-

mane lavlta ell elettori che 
non stano ancora vennti In 
po^^esso del certlflcato elet-
lonite a rltirarlo personal-
mente, recando*!. roanltl di 
on valldo docninento di rl-
ronoMlmenlo. premo I'Uffl-
cio uteaao In via dei Cerchl 6 

l/urilclo Elettorale In que
st! giorni OMerver* 11 se-
Kaente orario: OGGI E DO-
MANI: dalle 8.M alle 20,30; 
DOMENICA 13 GIUGNO : 
dalle 7.3* alle zz; LUNEDr 
14 uiUUNU. dalle 74t alle 14 

I clttadial aono altretl in-
vltatl a provvedere teanpe-
ttivamente al rltlro del cer-
tincatl, al fine dl evitare 
raffollaniento nelle ultlme 
ore. 

verno. a crepare nel caldo. nel
la polvere e nel puzzo degli sea-
nchi durante Testate ». 

Emidio Bianchi, uno studente 
del 3. magistrate al «Marghe-
rita di Savoia ». incalza con la 
seconda relazione: «la nostra 
citta e fatta di oppressi e di op-
pressori; nella scuola del mat-
tino non si parla degli scioperi, 
degli operai che muoiono sul 
iavoro o di quelh uccisi dalla 
pohzia ad Avola... > Sotto gli oc-
chi di chi ascolta passano in 
immagini colonte. la conce-
zione nuova della scuola che e 
andata maturando nella coscien-
za di questi ragazzi. di una 
cultura che e espressione della 
loro realta. persino di un lin-
guaggio. scarno duro che acqui-
sta dignita letteraria per la for 
za dei suoi contenuti. « Lei qui 
all'Acquedotto — si legge in al-
tra parte deila lettera al sin
daco — non si e mai visto. Ed 
ogni giorno che passa. qui si 
costruisce un ghetto. Lei sicu-
ramente conosce il significato 
della parola. solo perche 1'avra 
Ietto sul vocabolrio. Noi lo sap-
piamo perche ci viviamo da 
quando siamo nati >. 

La scuola aperta. dove tutti 
insegnano e tutti apprendono. 
in cui Iavoro e studio si inte-
grano. dove i genitori entrano 
quando vogliono. e il progetto 
che mettono in pratica e che il 
testo presentato rispecchia fe-
del mente. 

Quando ie domande dei pre
sent! cominciano ad incaizare, 
il dialogo si fa fitto. si discute 
di tutto. 

Quanto tempo avete lavorato 
al libro? 

c E' stata una gran fatica: 
1'abbiamo costru:to giomo per 
giorno appena e imziato i! do-
poscuoia. cioe dal '68 >. 

Ma voi che siete contra i te-
sti scolastici. non pensate di 
averne confe2ionato uno? 

« La nostra e una proposta; 
sappiamo che que^to testo non 
serve ai bambini sardi o sici-
liani e neppure ai ragazzi di di 
un altro quartiere di Roma. Noi 
raccontiamo la nostra esperien-
za e noi stessi. dal momento che 
e stato stampato non ce ne ser-
\iamo piu: perche noi il nostro 
testo ce lo costruiamo di nuovo 
dai fatti. dalla lettura dei gior
nali e ogni, settimana viene ci-
clostilato quel che abbiamo let-
to ed osservato ». 

Si parla della casa. del fatto 
che qualcuna delle famiglie dei 
baraccati (di uno dei relatori 
per esempio) ha ottenuto un al-
logio a Spinaceto. Don Sardelli 
spiega il trauma dei ragazzi che 
si allontanano dal gruppo e spie
ga « Noi chiediamo un casa do
ve sta possibile alia comunita 
dell'acquedotto Felice di non 
disperdersi per rispctttare que-
s'unita culturale». Un giovane 
aggiunge: « La casa anziche es
sere un diritto £ conccpito co
me un fatto d'assistenza e di 
clientelismo. ecco perche assi-
stiamo alle assegnazioni con il 
contagocce! >. 

l.t. 

I locali erano stati occupati lunedi scorso 

Quarticciolo: la PS caccia 
i baraccati da una scuola 

Forte tensione nel quartiere per tutta la serata - Un'assemblea nella 
sezione del PCI -« Siamo in 3 famiglie a vivere nello stesso scantinato » 
Sgombrati dai carabinieri due stabili a Pietralata e Torrespaccata 

QUARTICCIOLO: la genie nella strada, davanti alia scuola occupata, • fatta sgome-
rara dalla polizia. 

II dramma della casa. delle migliaia di 
famiglie costrette a vivere nelle baracche 
o in miseri alloggi. continua ad essere al 
centra della lotta per cambiare il volto della 
cittd. Diciotto famiglie che abitano negh 
scantinati del Quarticciolo hanno occupato 
lunedi scorso. poche ore dopo la chiusura, 
la scuola elementare di via Ostuni. La po
lizia e intervenuta ieri mattina all'alba per 
sgomberare l'ediflcio. che e stato noccupato 
nel pomen'ggio. Poco dopo pero. con un 
massiccio intervento. i carabinieri hanno fat
to di nuovo sgomberare la scuola elementare. 

Per tutta la serata forte & stata la ten
sione al Quarticciolo. Le famiglie che ave-
vano occupato e altre che attendono da 
anni una casa vera, hanno manifestato a 
lungo davanti alia ex «elementare» di via 
Ostuni, reclamando un'abitazione decente. 

< Sembra un accampamento di indiani >, 
ha detto Franco Ciffo. 30 anni, macellaio. 
accompagnandoci a visitare lo scantinato 
dove abita. «Qui io vivo con mia suocera 
— ha aggiunto — moglie e due figli >. 

Liberata Francisci. 42 anni, racconta che 
lei abita con altre 3 famiglie nello stesso 
scantinato: «Siamo undici pcrsone... Quando 
piove le nostre stanze si riempiono d'acqua... 
Guardi i muri... I calcinacci vengono giu 
per l'umidita >. «Io ho occupato la scuola 
perche non ce la faccio piu a vivere in 
queste condizioni... >. 

Parliamo ancora con tanti altri. Franco 

Biasetti. 32 anni. cuoco; Nicola Pistillo. 4-1 
anni. giardmiere: ognuno racconta le mi 
sere condizioni in cui e costretto a vivere 
con la sua famiglia. 

I protagonisti deiia protesta si sono riuniti 
a tarda sera nella sezione comunista del Quar 
ticciolo. dove ha tenuto un'assemblea il com 
pagno Micucci. denunciando la politica della 
DC e del centro-sinistra che ha portato alia 
esasperazione il problema della casa e indi 
cando I'azione svolta dal PCI per dare una 
abitazione a tutti i lavoratori. ai cittadim 
costretti ad alloggiare in alloggi indecenti. 

La scorsa notte. inoltre. c'e stata I'occu-
pazione di un edificio a Torrespaccata (in 
via Finordi) e di un altro stabile a Pietra
lata. in via dei Durantini: i poliziotti sono in 
tervenuti all'alba facendo sgomberare gli oc 
cupanti. 

ULTIM'ORA 
Tnfine questa notte un'altra occupazione b 

awenuta alia Magliana, in via della Pe 
scaia: 1'hanno attuata poche decine di ba
raccati. assieme a qualche centinaio di appar-
tenenti ai gruppi cosiddetti extraparlamen-
tari. Mentre il giornale va in macchina. 
apprendiamo che ci sono stati scontri con 
la polizia e i carabinieri accorsi in gran 
numero sul posto. al comando dei maggiori 
dirigenti della questura, per procedere alio 
sgombcro immediato. 

Concludiamo la nostra inchiesta 

Crisi del cinema: 
va combattuta 

alle fondamenta 
Necessity di una rlforma — L'illusione 
delle video-cassette — Una dichiarazio-
ne del segretario della FILS-CGIL, Angeli 

Nella precedente puntala del
la nostra inchiesta. accennava-
mo alia pinga dei film italiani 
che non implicano, se non in 
misura assolutamente irrilevan-
te. i'impiego di maestranze e 
tecnici di casa nostra. II fo-
nomeno, se lo si inquadra dal 
punto di vista degli attori. di-
venta nncor piu vistoso. Alia 
resa dei conti, ci si avvede che 
anche nei film realizzati in Ita
lia c'6 posto per chiunque pro-
venga da altri lidi. tranne che 
per i nostri connazionali. Quan-
ti sono gli atton che della re-
citazione hanno fatto il loro 
mestiere? Lo chiediamo a Otel-
lo Angeli. segretario del sinda-
cato CGILFILS. Complessiva-
mente sarebbero 4.000, di cui 
1.500 legati al cinema e i re-
stanti che alternano esibizioni 
radiofoniche, televisive, teatra-
li. pubblicitarie e dopniaggi. 
c E' arduo addentrarsi nel re-
ticolo delle cifre, asserisce An
geli. Questa 6 una materia che 
sfugge. difficilmente controlla-
bile. Certo 6 che la televisione 
ha moltiplicato le fila degli at
tori. anche se i disoccupati e 
i sotto-occupati si stenta a con-
tarli. Altrettanto certo e che 
nel cinema la professione del-
l'attore rischia. ogni giorno. di 
diventare sempre piu aleatoria 
e insicura. impone mortiflcazioni 
continue e allinea le piu impu
dent! evasioni delle norme le
gislative predisposte per pro-
teggere i caratteri nazionali 
della produzione culturale ». 

Angeli ci espone un panora
ma, che roseo non e. Ai super-
guadagni dei divi fa eco una 
realta laslricata di modeste e 
saltuarie retribuzioni. Sono i 
giovani. ma non solo loro. a 
soffrime di piu. Le scuule di 
cinema e TV, come il Centra 
Sperimentale di Cinematografia 
e 1'Istituto di State del Cinema 
e della Televisione, si sono tra-
mutate in fucine di senza Ia
voro. «Abbiamo 460 fra de-
gisti, soggettisti. sceneggiatori, 
documentaristi e autori di ca-
roselli, specifics Angeli. ma non 
tutti sbarcano il lunario. Domi-
nano l'insicurezza e quel senso 
di frustrazione cagionato dalla 
spasinodica ricerca di un con-
tratto su cui apporre la propria 
firma, non badando se si of-
frono adeguati compensi. Per 
non parlare di quei registi che, 
nonostante il talento rivelato. 
trovano r-»rte chiuse perche il 
loro ultimo film non ha riscosso 
un successo commercials . An-, 
geli ci illustra altre cifre. «A 
Roma, dice, su 200 cinemato-
grafi funzionanti vi sono 700 
dipendenti: cassiere, proiezioni-
sti, maschere e direttori di sala. 
Nel '69, il loro numero si ag-
girava* attorno alle mille unita ». 

Gli organici a Roma (e an
che in altre localita) sono stati 
amputati. Alcuni esercizi hanno 
abbandonato la partita e gli 
ambienti che ieri ospitavano le 
ombre del cinema albergano 
empori e negozi. Per giunta. 
1'abolizione dell'obbligo di ga-
rantire in ogni cabina la pre-
senza di un aiuto-proiezionista 
ha contribuito a ridurre 1'entita 
del personate. Gestori e proprie-
tari sono propensi a contenere 
le spese di gestione. anche se 
alcuni di questi, in altre sta-
gioni. si sono battuti in imprese 
di ammodernamento costate al 
di la dello indispensabile e si 
sono awenturati unicamente nei 
circuiti di prima classe: i piu 
redditizi. Alcuni si domandano 
che cosa si verifichera il gior
no in cui la proiezione dei film 
sara automatizzata e una cas-
siera sara sufficiente ad as-
sicurare il funzionamento tec-
nico di una sala cinematografica. 
Altri, senza protendere troppo 
lo sguardo verso il futuro, pa-
ventano che il piccolo esercizio 
sia definitivamente battuto dalla 
concorrenza dei cinematografi 
di prima visione e individuano 
nella politica, che accentra lo 
sfruttamento dei film in questa 
zona del mercato, il loro prin
c ipa l nemico. c Siamo en-
trati in una crisi. conclude An
geli, che pud dilagare ed esplo-
dere. Non bisogna scordarsi, 
fra I'altro. che a Roma il ci
nema ha sempre funzionato da 
valvola di sicurezza per molti 
lavoratori dell'edilizia. Carpen-
tieri. pontaroli. stuccatori, ma 
novali, nel cinema compensa-
vano gli inconvenienti procurati 
dalla disoccupazione stagionale. 
Questa osmosi fra edilizia e ci
nema si e quasi del tutto esau-
rita. giacche i due settori sono 
simultaneamente in crisi». 

Crisi. disoccupazione. sotto oc
cupazione costante: sono i ter
mini ricorrenti sulle labbra di 
coloro che abbiamo interrogato. 
Non c'e esagerazione nelle pa
role udite. non c'e traccia di 
demagogia nel quadra che gh 
intervistati ci hanno descritto. 
Non si deve nemmeno a mera 
casualita se l'accento raramen-
te e caduto sui salari e sulle 
condizioni, taholta assai gra-
vose. in cui il Iavoro si svol-
ge. La paura del domani, ali-
mentata dalla perenne preca-
rieta in cui versa il cinema ita
liano. sovrasta ogni altra con-
siderazione e agisce da stru-
mento ricattatorio. Padronato e 
govemo se ne servono per ab-
bassare il livello qualitativo 
delle rivendicazioni. Un poten-
ziale di energie produttive e in 
fasc fluttuante e disgregativa. 

Le carenze strutturali della 
cinematografia italiana sono 
state esasperate d un irrever-
sibile processo di ridimensiona-
mento e di riassetto. appena 
iniziato. Di fronte a squilibri 
profondi, pero. il govemo non 
ha un progettto di riconversione 
qualificata che scoraggi gli spe-
culatori, fomisca garanzie di 
conlinuita produttiva. spalan-
chi nuovi orizzonti e sollevi il 
cinema dai condizionamenti che 
lo imbrigliano. Io corrompono e 
lo indeboliscono per meglio as-
soggettarlo al potere econotnico 

Se si riflette al particolare 
che l'Ufficio di coUocamento 
non ba mai appronUto una in-

dagine sulle possibility di rias-
sorbire i disoccupati. netta si 
ricava la sensazione che l'igna-
via dell'amministrazione pubbli-
ca e totale. Per fortuna. i la
voratori e i cineasti assumono 
coscienza che con 1 provvedi-
menti parziali e con 1'andazzo 
abituale non si salva nulla. 
Che si concedano 13 miliardi 
alle fonli credilizie, cui di so
li to ricorrono i produttorl. non 
e un rimedio efficace: ne sono 
convinti in tanti. Molti capi-
scono che la crisi va combat
tuta alle fondamenta del cinema 
italiano. giacche in essa si ri-
specchiano non dissonanze con-
giunturali ma il fallimento di 
un sistema e cambiamenti so-
stanziali. L'illusione che l'orga-
nizzazione del cinema, alia vi-
gilia dell'era delle video-cas
sette. torni a essere quella che 
e stata sino agli anni '60. non 
la nutre quasi piu nessuno. La 
speranza che. pompando indi-
scriminatamente soldi dallo 
Stato. si sanino situazioni in-
cancrenite 1'hanno soltnnto gli 
ingenui e gli ivprenditori paras-
sitari. E' piuttosto il bisogno di 
una riforma che si spiana un 
varco nelle convinzioni di co
loro che del cinema conoscono 
i risvoltl amari e non i fuochi 
fatui. • . 

Mlno Argent ieri 

Oggi la decisione dei LL.PP. 

Forte Ostiense: 
un parco o 

ancora cemento? 
La giunta di centro sinistra insiste per dare 
via libera agli speculatori - Progettato un 
gigantesco albergo - La protesta dell'UISP 

Un nuovo quartiere dorml-
torio, persino un enorme al
bergo, o un parco pubblico? 
Oggi 11 Consiglio superiore 
dei LL.PP. sara chiamato a de-
cldere sulla definittva destlna-
zlone del Forte Ostiense. 

La zona — otto ettari e 
mezzo, per la precisione — 6 
compresa tra la Colombo, vla-
le Marconi e gli lmpiantl spor-
tivl delle Tre Fontane; nel 
1962 lo stesso Comune era 
convlnto che dovesse rimanere 
a verde, tanto che diede man-
dato a cinque architettl di for-
mulare un piano a questo sco-
po. Solo pochi mesi piu. tardl, 
perd. nell'attlmo dell'appro-
vazlone del PRG, 11 Forte — 
86 mlla metri quadratl in 
tutto — entrava a far parte 
delle cosiddette zone «1-2», 
cioe quelle destinate aH'ediM-
zla speclale. Per fortuna, tre 
anni pill tardl, al momento del 
decreto di approvazlone, il 
mlnistero del LLPP.. stralcia-
va la zona dal PRG. Ma la 
Giunta non si arrendeva; 
presentava, nel 1969, una 
nuova variante nella quale 
destinava il terreno a «zona 
E», vale a dire a zona di 
epsansione per la quale si pre-
vedeva edlhzia in misura di 
300 abitantl-ettaro. Ancora una 
volta veniva sconfessato dal 
Consiglio superiore dei LLPP. 

che prescriveva il ritorno alia 
originaria destinazione di par
co pubblico. 

Neanche allora. la Giunta 
mollava; presentava una nuo
va controdeduzione con la 
quale il Forte Ostiense do-
vrebbe venire diviso in due 
parti: solo un ettaro e mezzo 
per il verde pubblico, setto et
tari da costruire, e su questi 
anche l'albergo Kolossal. Un 
progetto, questo, che non tiene 
in nessun conto gli interessi 
degli abitanti della zona, dove 
non esiste un parco, un verde 
attrezzato per I bambini, nulla 
insomma in questo senso. Del
le esigenze del cittadinl si e 
fatto portavoce l'UISP provin-
ciale, il cui presidente, com-
pagno Giuliano Prasca, can
didato del PCI al Consiglio 
comunale, ha inviato un tele-
gramma al ministro e al Con
siglio Superiore dei LLPP. 
«L'UISP di Roma — dice il 
telegramma — a segulto In-
tenzioni Comune di Roma re-
lativo massiccio insediamento 
alberghiero zona Forte Ostien
se, chiede che venga respinta 
nuova speculazione e che ven
ga confermata destinazione 
verde pubblico e attrezzature 
sportive specie per i quartieri 
Ostiense e Marconi che ne 
sono gravemente .sprovvlsti». 

Nella tarda matfinata di ieri in via Alecce a Tor Sapienza 

Rogo devasta deposito 
di materiale elettrico 
In agitazione 

i piloti 
dell'Alitalia 

Da alcuni giorni i piloti del
l'Alitalia sono in stato di agi
tazione contro le disposizioni 
del Registro Aeronautico Ita-
llnnol(RAI) di considerare In 
caso di sciopero dei tecnici di 
terra non necessarie le consue-
te ispezioni di transito agli ae-
rei. I comandanti e i piloti de
gli acrei hanno respinto una 
tale disposizlone chiedendo che 
sta assicurato in ogni circostan-
za il controllo di transito agli 
aerei da parte di personate de-
bitamente speclallzzato 

II Bindacato piloti aderente 
alia CGIL e UIL ha immedia-
tamente reagito presso gli or
gan! ministerial! chiedendo la 
revoca delle disposizioni. Inol
tre ha propostn un incontro al
le altre organizzazioni dei pilo
ti e motorist! di volo per con
cord a re urgentl ed efflc-aci ini-
ziative sindncnli da prendere 
tempestivamente qualora il RAI 
per îste"»sp nel suo attesgia-
mento. II SIPAC-CGIL e UIL si 
riservano comunque di portare 
il problema in sede parlamen-
tare se si dovessero mantene-
re vigenti delle disposizioni che 
sono imposte solo In occaslone 
di "fioporo dpi ipcniri di terra 

E' improvvisamente divampa-
to. ieri nella - tarda mattinata 
un incendio in un capannone di 
uno stabilimento; un operaio nel 
tentativo di spegnere le fiamme 
ha riportato ustioni al torace. 
Quattro ore sono state necessa
rie per spegnere il grande rogo. 
che ha distrutto praticamente il 
deposito di fiii elettrici e filtri 
della fabbrica Prinz Italiana. in 
via Pasquale Alecce sulla Pre-
nestina all'altezza di Tor Sa-

, pienza. - • - , ' . -i ' 
! Le cause dell'incendio non so

no* state *accertate. II primo 
allarme e stato dato alle 13.30; 
un operaio si era accorto delle 
prime fiamme. Cesiro Spadaro 
ha tentato di domare l'incendio 
che in pochi attimi aveva inva-
so per tutta la sua lunghezza — 
800 metri — il capannone data 
la grande presenza di materiale 
infiammabile che avvolgeva il 
materiale elettrico. 

Ma il tentativo e stato inutile. 
1'operaio ha riportato ustioni. e 
stato necessario portarlo d'ur-
genza aU'ospedale S. Eugenio 
dove ha ricevuto le prime me-
dicazioni. I vigili del fuoco han
no impiegato una quindicina di 
automezzi tra cui nebuhzzatori 
e schiumogeni poiche le fiamme 
avevano raggiunto dei conteni-
tori di vernici alia nitroglicerina 
che minacciavano di far esten-
dere le fiamme agli altri padi-
diglioni. 

© CAMPIONARIA 
GEIMERALE 

GIORNATA 
»FLL ALIMENTAZIONL 
PALAZZO DEI CONVEGNI 

Sala A - ore 9,30 
Convegno promosso in collaborazione 

con I'Unione Nazionale deil'Avicoltura 

sul tema: 

« I PRODOni AVIC0LI 
NEU'AUMENTAZIONE » 
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I VACANZE LIETE \ 
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PIETRA LIGURE • VILLA FLO
RA • Via Cornice 71 - Tel. 019/ 
67376 - Panoramica. quiete. po-
steggio. familiare. solarium, cu-
cina piemontese. ampio giardino. 
riduzioni famiglie. 

VARAZ2E PENSIONE SERENA 
- Tel. 019/97174 • - Centralissima. 
tranquilla. confortevole. giardino 
40 metri mare—nasstiggiata. Otti-
ma cucina Giugno settembre 3000 
luglio agosto 3600 pensione com 
pleta. Interpellateci. 

RIMINI - VILLA RANIER1 - via 
delle Rose. 1 - Tel. 24.223 - vicino 
mare - (camere acqua calda e 
fredda) - cucina casalinga vera 
mente buona - gestione propria -
Bassa 1 800 - Luglio 2.400 - Agosto 
modici tutto compreso. 

RICCIONE HOTEL MELODY -
via Santarosa. 8 - Tel. 42618 - nuo 
vo - posizione tranquilla - cucina 
bolognese - Trattamento familiare 
Stanze con bagno. balcone - Ter-
razza vista mare, monti - prezzi 
convenientissimi - sconti ai gruppi 
numerosi - sconto 10% ai tesserati 
Prenotatevi subito. 

BELLARIA PENSIONE CORAL-
LO - Tel. 49117 - A 30 metri mare. 
centrale - cucina casalinga - giu 
gnosett. 1.900 - Luglio 2 400 tutto 
compreso. 

RIVABELLA - RIMINI - HOTEL 
BOOM - Tel. 54 756 - Vacanie fa 
volose - Un locale diverso • Nuo-
vissimo - sul mare - Camere ser-
vizi - telefono - balcone - ascen-
sore • impianto stereo - Prezzi spe-
siali per inaugurazione • interncl 
lateci - Propnela Direzione POZZI 

RIMINI - VISERBA - HOTEL VA 
SCO - Tel. 38516 - sul mare - mo 
demo - dal 1. al 15 luglio L. 2 800 
complessive. 

CESENATICO - VALVERDE 
HOTEL EMBASSY - Viale Ca 
ravaggio - Tel. 0547 - 86124 - 50 m. 
dal mare - zona tranquilla - ca
mera con bagno - telefono - vista 
mare - prezzi modici - ottimo 
trattamento interpellated. 

RIMINI MARE - HOTEL QUI 
5ISANA - Tel. 24745 Camere con 
itoccia e servizi privati - balconi 
vista mare - ascensore - ottimo 
trattamento - Prenotate subito. 

MIRAMARE/RIMINI - PENSIO 
ME VALLECHIARA - Tel 32.227 -
Tranquilla - a 20 m. mare - Ca
mera con e senza doccia. - WC 
balcone vista mare - ottimo trat
tamento • Bassa 1.900 • Luglio 
2.500 - Agosto 3 000 - dal 21 a! 
31-8 2.000 tutto compreso • con 
iervizi L. 200 in piu. 
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GirodfoaHs 
SI E' CONCLUSA IERI A MILANO LA CORSA «ROSA » 

UNA DELLE PIU' DELUDENTI DEL DOPOGUERRA 
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HA VINTOIL MiGLIORE: PETTERSSON 
Stoccolma smentisce Vakareggi: mestiere ed esperienza 

Da Spinosi una conferma: 
in Italia i giovani ci sono 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 10 

Adesso Valcareggi alibi ef-
flcact e scuse valtde non ne 
lia piu. La nazionale «messi-
canan si & guardata un'altra 
volta alio speccluo qui a Stoc
colma e ha rtscoperto tutte le 
sue Titghe. 11 C.T. azzurro ave-
va sperato e creduto, al pun-
to di perdere per I'occasione 
tutta la sua cauta prudenza e 
la sua proverbiale riservatez-
za, di poter dnnostrare con 
questo match che la sua ft-
aucta nella vecchia squadra 
di Toluca era ben rtposia, che 
era inutile o fuori luogo par-
lare di rinnovamento. 

Ora, pur alia luce del risul-
tato prattco che salva bene o 
male capra e cavoli e apre le 
parte ai «quarti», deve pur 
essersi reso conto che conti-
nuare su questo metro e con 
questa squadra • sarebbe •- una 
sfida assurda alia logica e al 
ptu elementare buon senso. 

I ncambi ci sono, i giovani 
da innestare, sia pure gradual-
mente e con giudizio, certo 
non mancano, e il campiona-
to, appunto, li ha espressi a 
colpo sicuro e con dovizta. In-
dugtare oltre Valcareggi non 
deve e non pud. Ne pud par-
larci di avventura o di «.sal-
ti nel buio» se & vero, per 
esempio, com'6 pur vero che 
Spinosi lanciato ieri nella mi-
schia in apertura di rtpresa 
ha disputato un flor di match, 
innestandosi alia perfezione 
con naturale disinvoltura e gia 
consumata perizia sul vecchio 
tronco. 

II baby delta Juve ha trova-
to il suo bravo posto sulla bar-
ca dei Hsenatorin senza mi-
nimamente alternarne Varmo-
nia di voga e portando ami 
un beneficio sofflo di vigorosa 
vitality. La strada, senza piu 
dubbi, 6 quella e Valcareggi 
deve a questo punto incammi-
narvisi rsenza retieenze, e sen
za timo'ri. Gli basterd consta-
tare che, dei suoi umessica-
nii>, solo due ieri sono riu-
sciti a restore piU che digni-
tosamente a galla: Mazzola, 
che pure sul finire (certi li-
miti di tenuta, a giugno, si 
possono d'altra parte anche 
capire) 6 andato con tutti nel 
pallone, e il bravissimo Fac-
chetti. 

Gli altri, chi piu chi meno, 
escluso ovviamente Zoff che 
ha giocato una partita perfet-
ta e che dei «messicani» in 
fondo, non fa propriamente 
parte, hanno fallito la prova, 
o st sono espressi comunque 
al limite di un insufficiente 
standard. Persino lo stesso 
Burgnich, portato a terzino di 
ala, in un ruolo dot che non 
gli & ormai piu congeniale, ha 
tradito titubanze e scompen-

si finora scotiosciuti nel vec
chio leone di tante battaglie. 
II suo avversario. Persson, 
che non & certo un fulmtne, 
I'ha messo piu volte in dif-
flcolta. La sua volpina espe
rienza e i trucchetti del cat-
loso mestiere I'hanno di mol-
to aiutato, ma propria da quel
la parte sono venuti i pericoli 
piu grossi per Zoff. Rosato, su 
Kindvall, se I'e invece cavata 
bene, grazie piu che altro, pe-
rb. alia cattiva condizione di 
forma dell'« otandese ». Poi, 
ad UJI certo punto, quando s'i 
forse sentito saturo e ha te-
muto di non farcela, ha accu-
sato I'acciacco e ha chiesto la 
sostituzione. 

Decisione saggia in un cer
to senso, visto che ha giovato 
a lui e ha giovato, in fondo, 
alia squadra. II vero proble-
ma comunque non sta nella 
difesa che, bene o male, la 
parte sua la regge, il punto 
dolente, il malanno pitt visto-
so & nel centrocampo che, an-
cora una volta, non & pratica-
mente esistito. Di Mazzola s'i 
detto, ma 6 stato troppo solo 
ed d chiaro che non potesse 

bastare. Bertini, considerato 
che gli svedesi giocavano in 
pratica col doppio centravan-
ti s& messo a fare il secondo 
stopper e, visti i limiti di 
Johonsson, se I'd cavata senza 
acuti e senza stecche, ma sen
za mai essere di qualche gio-
vamento alia cabina di regia; 
Domenghim d stato... il Do-
menghini di sempre, con in 
piu nelle ciabatte il piombo 
delle fatiche di un campiona-
to per lui particolarmente lo-
gorante. 

E De Sisti, in fine, si 6 
completamente estraniato dal 
match non riuscendone mai a 
trovare il filo. Alle rimostran-
ze di Mazzola, e di chi in ge-
nere gli contesta lo scarso 
aiuto, il «picchio» obbietta 
che la vera vittima k lui. e 
che se & rimasto ai margini 
la colpa non & tutta e sol-
tanto sua. Forse una parte di 
ragione ce I'ha! ma d pur 
vero che cosl spento e ano-
nimo De Sisti mai Vavevano 
visto. 

Resterebbero le «punte». 
Per Boninsegna il rilievo & 
semplice. Pud essere un poco 

sottotono, come lo 6, ma non 
lo si pub certo al momento 
discutere; per Pierino invece 
il discorso e un altro. In na-
zionale non azzecca un match, 
dopo quello clamoroso di Fuo-
rigrotta, e sbag'ia per di piu 
gol clamorosi come quelli di 
ieri. Si parlava di difficolta di 
ambientamento, di scarsa adat-
tabilita negli scambi con Bo
ninsegna che il copione im-
pone, la verita vera & invece 
che Prati, al di la delle ovvie 
generali considerazioni sulle 
precarie condizioni di forma 
a campionato ormai da tempo 
concluso, soffre in modo par-
ticolare la «provvisorieta» 
del suo compito che si £ ap
punto deflnito di vice-Riva, si 
sente insomnia un avventizio 
se non un tollerato, uno in-
somma che, presto o tardi, do-
vrd far fagotto e salutar tutti. 
Ed k un vero peccato, perchi 
Riva, e facciamo ovviamente 
i debiti scongiuri, potrebbe 
anche tardare a tornare il ve
ro Riva. 

Bruno Panzera 

Bettega autore dell'unica rete 

Oli Under 23» azzurri 
battono la Svezia (1-0) 

SVEZIA: Uppllug; B. Ander-
sson, Nordenberg; Tapper, Bo* 
land Andersson, Roy Andersson; 
Ohlsson, Liuderotb, Gustavsson, 
Sjostrom, Wendt. 

ITALIA: Bordon; Sabadini, 
Fedele, Esposito, Bet, Santarlnl; 
Massa, Sala, Anastasl, Capello, 
Bettega. 

ARBITRO: Cassar (delta Fe-
derazione Maltese) . 

MARCATORE: Bettega al 5' 
del prlmo tempo. 

NOTE: Causio ha sostitulto 
aU'inlzio delta ripresa Sala, 
mentre Pullet al 68' ba rilevato 
Bettega. Un solo camblo nella 
Svezia: al 10' delta ripresa 
Yngve Leback ha sostltuito Gu
stavsson. I,'arbltro Cassar ha 
ammonito all'80' Wendt per in-
tervento scorretto su Bordon. 

UDINE, 10 
Senza faticare granche, la 

c Under 23 » italiana ha battuto 
la modesta coetanea Svezia, 
sua avversaria piu agguerrita 
in questa fase eliminatoria di 

Coppa Europa, ed ha posto una 
seria ipoteca per l'ingresso ai 
quarti di finale del torneo. Uno 
a zero per gli azzurri, con rete 
di Bettega al 5' 

Non molto incisivi in attacco, 
con uno stanco Bettega ed uno 
sfortunato ed arruffone Ana-
stasi, gli azzurri hanno campato 
di rendtta sulla compattezza del-
la retroguardia (un Bet gigante 
nei duelli aerei ed un Santarini 
sempre puntuale nell'ultimo toe-
co). e soprattutto grazie all'in-
consistenza della squadra ospite 

Batte il calcio d'inizio l'ltalia 
che subito parte verso la porta 
difesa da Uppling. Sabadini 
lancia Massa che inccspica. 
perde la palla e l'azione sfu-
ma. Insistono gli azzurri: pu-
nizione di Sala per fallo su 
Anastasi, la palla batte sulla 
barriera ritorna a Sala che 
spedisce alto sulla traversa. II 
goal h nell'aria e giunge al 5': 

Nell'« amichevole >» di ieri al S. Paolo 

N A P0 LI - LAZ10 2 - 0 
NAPOLI: Trevisan; Nardin, 

Monticolo; Vianello, Panzanato, 
Ripari; Catfaneo, Blanchi, Umi-
le, Altaflni, Improta. 

LAZIO: Di Vincenzo; Wilson, 
Legnaro; Governato, Polentes, 
Marchesi; Manservizi, Mazzola, 
Chinaglia, Nanni, Forfunato. 

ARBITRO: Gianluisi di Bar 
fetta. 

MARCATORI: nella ripresa al 
14' Altaflni, al W Improta. 

Dalla nostra reduione 
NAPOLI. 10. 

La partita ha avuto inizio tra 
lo scetticismo dei pochi spetta-
tori convenuti alio stadio. Non 
piu di quattrotnila. 

Dal Napoli. difatti. e'era poco 
da aspettarsi. mancando fra l'al-
tro Zoff e Juliano e tenendo con
to che gli azzurri non si sareb-
bero certamente spremuti. in vi
sta del delicate incontro di 
Coppa Italia di domenica sera 
con il Torino. Restava dunque 
la Lazio. E soprattutto restava 
da vedere come Chinaglia avreb-
be risposto a questa che per lui 
era una sorta di soUecitazione 
a mettersi in mostra, per un 
eventuale passaggio al Napoli. 
La Lazio si e messa subito in 
az'one. particolarmente con 
Mazzola che nelle prime battute 
e stato certamente il piu vivace 
e il piu pericoloso: su un tiro 
al vok», al 2' fuori di poco, 

E Chinaglia? Quando ha toc-
cato il primo pallone, ha susci-
tato applausi; quando si e esi-
bito in una longa th'scesa ha 
scatenato entusiasmo, poi Pan
zanato gli ha messo il bavaglio. 
e il buon Chinaglia fra l'altro 

Silvester migliora 
il recent del disco 

YSTAD (Svezia), 1t 
N«J core* di tmm riunton* in-

ttmazienate di atlcHca kggtra 
famerican* Jay Silvester ha 
stabilite II naove record mon
dial* del lancle del disco con 
•Mtr l 7f«M. II pracodonto re
cord, che apparttneva alio stos-
• * Silvester, *r» stato reallzza-
fo il W setfembrt I f M con me-
Prl eeV^o. 

non sempre servito a dovere 
dai suoi compagni. si e trovato 
a mai partito. E l'umore dei 
tifosi napoletani e immediata-
mente cambiato: Chinaglia ha 
raccolto salve di fischi, mentre 
alia loro attenzione andava ri-
proponendosi — udite! udite! — 
il ripudiato Manservisi. 

La partita, dopo il buon awio 
della Lazio scadeva anche di 
ritmo e il primo tempo si chiu-
deva sullo zero a zero, dopo che 
Lovati (Macstrelli in panchina 
non si e mai visto). aveva man-
dato in campo Chinellato al po
sto di Governato toccato duro in 
uno scontro. 

Nella ripresa la Lazio opera-
va molte sostituzioni: mandava 
in campo Sulfaro, Dolso. Morro-
ne e Andreauzza al posto di Di 
Vincenzo. Marchesi. Mazzola e 
Nanni. II Napoli sostituiva Bian-
chi con Maio. un giovane attac-
cante in prova dal Pescara. Suc-
cesstvamente entrava in campo 
Bonaldi al posto di Cattaneo. 
II Napoli sembrava piu \ivace. 
Al primo minuto Nardin colpiva 

la traversa con un tiro secco da ' 
fuori area, poi era Umile a sea-
ricare a lato un buon pallone. 
Per Chinaglia. intanto, erano' 
ancora fischi. Al 21' un rimpallo 
favoverole per Bonaldi: gli si 
schiude la via della rete, esce 
Sulfaro. Bonaldi lo supera con 
un pallonetto che si spegne net-
tamente sulla base di un palo. 

Ma il goal viene rinviato di 
poco: al 24' Vianello si sgancia, 
supera la meta campo. serve Al-
talfini che scarta Sulfaro e ac-
compagna la palla in rete. La 
Lazio opera ancora una sosti
tuzione: Vulpiani al posto di 
Manservisi. Quella della Lazio e 
proprio una passerella: Mae-
strelli. in tribuna. vuole cono-
scerli proprio tutti i giocatori 
che ha in forza. Al 30' il Na
poli usufruisce di un calcio di 
rigore: fallo di mano in area 
di Andreauzza che interrompe 
una trama Altafini - Improta -
Bonaldi. Batte Improta ed e il 
2 a 0. Non e'e altro. 

Michele Muro 

l'azione si sviluppa sulla de-
stra, Sala crossa. Massa c ru-
ba> la palla sul tempo al di-
retto avversario, ribatte Ana
stasi sulla sinistra e fa pas-
sare la sfera tra il libera e 
il portiere che rimangono in 
«trance*, sulla linea irrompe 
Bettega sulla destra e accom-
pagna la palla in rete. 

Da questo momento gli az
zurri inspiegabilmente invece 
di insistere rallentano il ritmo. 
cercano di controllare il gioco 
a centrocampo ma gli svedesi, 
superior! nei takle. anche se 
nettamente inferiori di tecnica, 
hanno il sopravvento e svilup
pa no un certo forcing che ri-
sulta pero sterile 

S'inizia la ripresa e Bearzot 
presenta Causio al posto di Sa
la. II centrocampista juventino 
dimostra subito di essere in ve
na e, pur non avendo la classe 
di Sala. si rivela piu continuo 
e quindi piu utile al gioco di 
centrocampo. L' Italia riprende 
in mano le redini del gioco. 
Causio centra per Massa che 
non arriva sulla palla. Un mi
nuto dopo. il Iaziale batte un 
corner, irrompe di prepotenza 
Bettega che. di testa, non cen
tra la porta. AH'8' si fa viva 
la Svezia: Sjostrom ruba la 
palla a Fedele e tira in porta. 
Bordon blocca in plastica di-
stensione. Due minuti dopo il 
C.T. svedese sostituisce lo sfuo-
cato Gustavsson con Yngve Le
back. L'ltalia da questo mo
mento lascia l'iniziativa a cen
tra campo agli ospiti e di tanto 
in tanto tenta qualche sortita. 
AI 15' Capello batte una pu-
nizione e Causio calcia un me
tro oltre il palo destro. Al 16* 
Anastasi si fa applaudire: azio-
ne Bet - Capello - Sabadini che 
centra ed il epicciotto» rove-
scia al volo di poco alto sulla 
traversa. AI 19' Causio. ruba 
la palla a Massa che era in 
buona posizione e tira sulle 
gambe dei difensori. Al 23* Pu-
lici rileva to stanco Bettega. 
AI 35' grosso pericolo per gli 
italiani: B. Andersson colpisce 
al volo e la sfera sfiora il 
palo destro. 

La situazione 
Italia 2 2 • • 4 1 4 
Svezia 2 1 0 1 2 1 2 
Austria 2 0 • 2 1 5 • 

INCONTRI DA DISPUTARE 
4 sertembre: Ausfria-Svezia 
I I ottobre: Svezia-ltalia 
21 novembre: Austria-ltalia 

0GGI LA TRIS A SAN SIR0 
Questa settimana la c o m 

« Tris » sempre in nottnroa 
(ore 23,05) pass* aH'Ippodro-
mo di San Slro-Trotto. Sono 
statl dichiarati partentl I se -
gnenti cavalli: 

PREMIO QUAI.TO (handi
cap ad invito - L. 3.0M.OM): 
m metri 2OS0: 1) Campanile 
(*u Canzl), 2) BreaD (V. 
Gnzzinati), 3) Impeto (G. 
Pasolini), 4) Genzio (C. Bo-
sco>, 5) Pavnlto (W. Castet-
l i ) , «) Urgrnte (A. Catta
neo) , 7) Sonoro (W. Casoli); 
• metri 21M: 8) Sans Sonci 
(R. Penn&fit. 9) Qal«ana (E. 
Gnhellinl), 18) Branico (R. 
tLeoni), II) Po (A. Fontane-
si) , 12) Canadese (G. Rosa-
splna), 13) Loch Ness (Sov. 
Milani), 14) Berllcclie (A. 
Pedrazzanl), IS) Cabral (G. 
C. Baldi) . 

TEd ecco In rapid* rassegna 
I singoli parteclpantl: Cam
panile: potreebe acensare la 
dlstanca da to che non ba la 

mlglior forma; Brenil: redu
ce da ottime prove a Trie
ste, a San Slro potrebbe la-
re anche meglio. E* il favo-
rito; Impeto: sta correndo 
bene ancbe se con scarsa 
fortuna. Come andra sta vol- • 
ta? Genzio: ha fornito buo- \ 
ne velocita ma affronta nna : 

compagnia pinttosto impe-
gnativa; Pavnllo: pod meri-
tare II rnolo di sorpresa da-
to cbe ba flgnrato meglio 
sulla breve distanza; Urgen- . 
te: se trovera posizione in 
parfenza nella scia di Cam
panile, potra giocare un 
rnolo di rilievo; Sonoro: ' 
sebbene non si trovi a suo 
agio in campi numrrosi, e ' 
e n soggetto di qualita; Sans 
Souci: sul complesso della 
carrlera dovrebbe trovare 
Impegnativo rendere un na-
stro al migliori; Qnisana: 
dopo nna parentest non 
troppo posltiva, e tornata 
ad un rendlmento elevato e 

quindi, potra accampare 
possibilita di rilievo; Brani
co: affronta un compito in-
dnbbiamente motto impe
gnativo; Po: la distanza e 
severa per questo anziano 
quanto valoroso trottatore; 
Canadese: resta su presta-
ztonl dl sicuro rilievo e 
non va escluso per un po
sto nel ma real ore; Loch 
Ness: non e un soggetto 
molto pronto all'tnizio e 
pertanto pud perdere terre-
no; Berlicche: di recente ba 
ottrnuto tempi dl prestigio 
sulla pista torlneve e meri-
ta ancora un certo crcdito; 
Cabral: la qualita e ottima, 
la forma negattva. Se aves -
se migliorato potrebbe star-
cl. 

In conctusione si potrebbe 
forroare cosl la rosa di fa
vor Iti: Qnisana (9), Brenil 
(2), Campanile (1), Loch 
Ness (13), Berlicche (14). 

Nelle ultime due frazioni, successi di San-
tambrogio (davanti a Francioni e Tosello) in 
linea e di Ritter (davanti a-Pettersson e 
Swerts) a cronometro 

Fischiato Gimondi 
Applausi a Colombo 

Dal nostro inviato 
MILANO, 10 

Gosta Pettersson, u»o svede
se alto 1,88 e dal peso forma 
ai 77 chilogrammi, uonio tlmi-
do u campionc antidivo, nato 
a Vargarda (paese a 70 chilo-
metri da Goleboig) il 23 no
vembre l'J40, llrma tl l ibio 
U'oto del Giro d l ta l i a 1971. Co
me sapete, Gosta 6 11 caposti-
pide di una famiglia ciclistica, 
il fiatello di Eiic, Sture e To-
mas. un quartetto diventato 
famoso per I t ie titoli mon-
diali conquistati nella speciali-
ta della cento clulnmetri a 
squadre. edtzioni 1!>(I7. 19H8 e 
1069 

Appunto nei panin del dilet
tante. Gosta S'6 iinposto In 199 
gare e quello di oggi e il suo 
sesto trionfn professiontstico. 
11 maggior trionfo, visto che i 
precedenti si riferiscono, in or-
dine di tempo, ad una tappa 
del Giro di Romandia. al pri-
mato finale della stessa com-
petizione, ad una frazione del
la cronostaffetta abruzzese (Ci-
vitella) e alia Coppa Saba-
tini 

Ed eccovl un interessante 
«quadretto» psicosomaticn di 
Gosta rilaseiatoei dal dottor 
Alvaro Rognini. il medico spor-
tivo della Ferretti 

Gosta PHtersson e un liingl-
lliieo niiriiios|il.«ncnico, clo^ al
to, niagro, ma con viscerl to-
racici e addomlnali di un nor-
mollpo I.a tiiuscolatura degll 
arti inferiori e armonica con 
notevole svlluppo di quello 
della coscia, ciA che gli permet-
te di sviluppare grossi rappor-
ti per lunghe f:aloppatc Capa-
cita. respiratoria al di sopra 
della media, circa 7 litri: prcs-
sioni' arteriosa; 130 massima, 
65 minima e tali valnri cosa 
non comune fra I ciclistl. non 
subiscono sostanziali mndiflca-
zioni anche dopo sforzi prolun-
gati I.e pulsazloni a riposo so
no sul 40-45 rhe aumentnndo 
ovviamente durante le compe-
tizioni. rltornano In breve tem
po alia norma, e questo rapi-
do recupero e la testimnnlan-
za della sua eccezlonale fiinzlo-
nalita cardiocircolatorla. Da 
qui, si pud facilmente Intuire 
II perche del costante ed alto 
rendlmento atletlco dl Gosta*. 

La tela sul Giro 6 calata con 
due corse Sveglia alle 5 per-
che la carovana lascia Ponte 
di legno alle 7- Poche righe 
per la prova del mattino. Ac-
qua e freddo nelle fasi d'avvio. 
brevi sortite di Sorlini. Waet-
mans e Colombo, una schiarita 
e nei pressi di Limbiate. una 
caduta che coinvolge Primo 
Mori. Bassini. Bellini. Zande-
gu e Morotti: rientrano in 
qitattro. deve abbandonare Pri
mo Mori per un forte choc 
traumatico. e a Saronno (men
tre tutti prevedono un volato-
ne) allnnga Tosello e s'aggan-
ciano Santambrogio. Francioni. 
Panizza. Poloni. Casalini. Ben-
fatto e Attilio Rota 

M*»ncano s*»tte ^hilometrl al 
traguardo dl Lainate. gli sprin
ter restano a becco ascitttto. 
e la spunta Giacinto Santam
brogio davanti a Francioni. La 
Ferretti vorrebbe presentare 
reclamo perche Tosello ha 
staccato una mano dal manu-
brio nel tentativo di lanciare 
Santambrogio, perd l'infrazio-
ne non * tale — secondo la 
giuria — da rnodiflcare l'ordi-
ne d'arrivo. 

Pomeriggio a cronometro da 
Lainate al VigorelH. venti chi-
lometri completamente in pia-

GOSTA PETTERSSON 11 vin-
citore del Giro d'ltalia 

nura. ad eccezione di un ca-
valcavia. ma si scatena un 
temporate, grandina. ad inter-
valli, il cielo chiude e riapre 
i rublnetti. e comunque lo spe-
cialista Ole Ritter non si 
smentisce 

E" una lotta ai ferri corti 
fra lui e Gosta: a meta stra
da conduce lo svedese (12'49'\ 
il migliore tempo), per 5". ma 
II Vigorelli che ospita circa 
10 000 spettatori ed ha fischia
to Zilioli. fischiato molto Mot-
ta e Gimondi e applaudito Al-
do Moser e Colombo, decreta 
la vittoria del danese 

Ritter (25'41". media 46.733) 
ha la meglio su Gosta (26'20") 
per 39 secondi e regala alia 
Dreher la quarta vittoria 11 
sorprendente Swerts e terzo. 
quarto Boifava. quinto Guerra. 
sesto Van Springe!, settimo Gi
mondi Cambiamenti in classifl-
ca: Van Springel conquista la 
seconda moneta scavalcando 
Colombo e Vianelli k quinto a 
spese del compagno di squa
dra Schiavon 

Festa grande in casa Ferret
ti. II fradicio Gosta abbraccia 
moglie. fratelli. cognate e pa-
recchi connazionali: ciclistica-
mente parlando. e proprio il 
giorno piu bello delta sua vita. 

I" 

g. s. 

II Giro in cifre 
Gli ordini d'arrivo 

COS!' A LAINATE 
1) Santambrogio (Molten!) che 

copre i I IS Km del percorso 
in 4.35M9", alia media eraria 
di Km. 40,317; 2) Francioni 
(Ferretti) s.t.; 3) Tosello (Mol
ten!) s.t.; 4) Casalini 4.35'M"; 
5) Panizza s.t.; ft) BenfaHo s.t.; 
7) Rota s.t.; t ) Poloni 4.35'24"; 
9) Basso 44S'43"; I I ) Sercu 
s.t.; 11) Sgarbozza s.t.; IS) 
Mori Franco s.t.; l i ) Perurena 
s.t.; 17) Polidori s.t.; I t ) Pao-
lini s.t.; 19) Guerra s.t.; 2t) 
Tumellero s.t.; 21) Crepaldl s.t.; 
22) Chiappano s.t.; 23) Uevo-
re s.t.; 24) Pecch'elan s.t.; 25) 
Passuello s.t.; M ) Gimondi. 

• COSI' A MILANO 
1."* Ritter in 2$'41", media 

km orari 4ft,73t; 2. G. Petters
son a 39"; 3. Swerts a 42"; 
4. Boifava a 44"; 5. Guerra a 
54"; ft. Van Springel a 1'ftl"; 

7. Gimondi a 1 'M"; t . Sorlini 
a I ' l l " ; 9. Vianelli a 115"; 10. 
Poloni, Santambrogio e Tumel
lero a 1'33"; 13. Lopez Carril 
a 1'34"; 14. Pfenning* r a 
1'37"; 15. Manzaneque, Fuentes 
e Perurena a 1'4«"; I I . Ca-
valcanti a 1'45"; 19. Galdos a 
1'47"; ». Sercu a 1'55". 

Classifica finale 
1. G. Pettersson 97,24'I3"; 2. 

Van Springel a r *4" ; 3. Colom
bo a 2*35"; 4. Galdos a ¥V"; 
5. Vianelli a ft'31"; ft. Schiavon 
a r 2 7 " ; 7. Gimondi a TW'; 
I . Houbrechts a VW; 9. Pa
nizza a i r i 3 " ; I t . Cavatcanti 
a 14'2T'; 11. Paolini 3T44"; 
12. Lopez Carril 4T11"; 13. 
Farisato 4T49"; 14. Giuliani 
47'tf"; IS. Maggioni 47'1ft"; 
I t . Wagtmans 5T55"; 17. Mo
ser A. 51'54"; I I . Polidori 
57'tS"; 19. Zubero l ^ i r ' ; 2t. 
Motta I IS '42". 

Dal «GIR0» la enriosita del giorno 

GENTR0 ARREDAMENT0 M0BILI 

Comm ADRIANO 

Ufflcl ad • S P M K N M W : n t3S LISSOME 
Via l * Marf ir l tfalla Ltb«rta. 1t3 . Tatefono 039/41133 

ESPOSIZIUNE VtSrfiELE ANCHE NEI GIORN1 FESTTV1 

Pettersson anche 
il radioeronista svedese 

MILANO, 10 
Un radioeronista svedese, 

sicuro della vittoria di Go
sta Pettersson, ha lasciato il 
Giro con una settimana di 
anticlpo. La curiosita e per6 

data dairarrivo di un altro 
radioeronista che si chiama 
Thure Pettersson e che si dif-
ferenzia di poco dal nome 
(Sture) di uno dei quattro fa-
mosl fratelli. 

Gosta Pettersson 
scrive per I'Unita 

« // mio 
0 \ 

successo piu 
import ante » 
Lasciateml dire, anzittitto. 

d i e e stata una vittoria 
sufferta, dovuta • alia mla 
regolarita, penso, e anche 
ad un po' di fortuna, una 
fortuna relatlva, pero, quel
la di non essere incappato 
In un grave iiiclilente, ad 
esempio. Permetteteini. in-
fatti, di r I cor dure che sono 
statu 1'uulcu i-oucorrente a 
forare nella cronuinetro di 
Sernlga e che la liucatura 
nella penultiina giornatu 
mi ha costretto ad uu in-
seKtiimenio in discesa nel 
(liiale ho rlsrhiato vera me li
te la pplle E' II successo 
piu imporiaiite da ciuando 
ho stacrato la llcenzu dl 
prufesslonlsta, e siccome 
nel 1969 ero ancora dilet
tante, siccome questa e ap-
ppna la seennda staglone 
che mi trnvo a flanco del 
grand! muni del cicllsmo. 
potete immaginare la mla 
gioia Capisco la deluslone 
dei tfosi Italiani che spe-
ravano nel trinnfo di tin lo
ro campione, ma che cl pos-
so fare? A ma pare dl non 
aver rubato nulla, proprio 
nulla, e non serbo rancore 
verso I protagonist! del lan-
clo dl uova e I seminatori dl 
chlodl mentre si andava ver
so Ponte dl I.egno: cose che 
possono aceadere, fatti de-
precahili. non sono neinme-
no sicuro che ce l*a\essero 
con me. c voglin siililto ag-
giuimere che l'ltalia. paese 
liellisslmo e ospitate. place 
tanto id sottnscrltto ai niicl 
Ire fratelli. alle nostre mn-
gll e al nostri flgll 

Devo rlnera/lare Plero. 
Giampaolo. Erasmo e Renzo 
Ferretti. II direttore spor-
tlvo Alfredo Martini. 11 suo 
collaborator? Franco Spa-
dnni. il dottor Alvaro Ro
gnini, I mlel compagni e 
tutto it personate della 
squadra: non sono parole 
dovute alia clrcostanza, ma 
11 rlconnsclmento a uomini 
veramente capacl. attentl. 
premurosi; uomini che han
no creato un ambiente se-
r!o. che cl fa sentlre a no
stro agio. Ml splace per lo 
amlco Zilioli che non e 
partito in condizioni flslche 
ideal! per affrontare una 
loeorante cnmpetlzione Ho 
ammirato Colombo e In 
partlcolare Olmondl che 
nonostante la crlsi di Potcn-
za. ha avuto la forza di 
reagire per rlsallre la cor-
rente. Un atleta dl carat-
tere. nna tempra di cam
pione. 

Penso dl correre ancora 
per tre-quattro annl, anche 
per essere accanto al piu 
elovane del mlel fratelli. a 
Tomas, un ragazzo che ha 
classe e numerl per supe-
rarml. per diventare piu 
bravo del sottoscrltto. 

Cordialmente, 
GOSTA PETTERSSON 

Colombo (terzo) il miglior azzurro 

I motivi del dhaslro 
degli italiani 

—i 

Dal nostro inviato 
MILANO. 10 

A pensarci bene questo Giro 
I'ha salvato. sia pure in mini
ma parte, quello spilungone di 
Gosta Pettersson che piaccia 
o non piaccia 6 diventato in 
breve tempo uno degli uomini 
piu qualificati del ciclismo in-
temazionale. Cerehiamo di fa
te un diseoiso sensato, mica 
per difendeie gli italiani da 
una m.igrn sens lzionale. o per 
eopiire errori. colpe e vergo-
gne di tin avvenimento dal bi-
lancin fallimentaro. ma vede-
te. molti sparano sul Giro con 
acredtne sopiattutto perche ha 
vinto un forestieio. 

In occasion! del genere. i 
putrioti da quattro soldi, spun-
t.mo come funghi. tirano fuo
ri cose di cul non avrebbero 
mai pnrlato qualora si fosse 
imposto un Gimondi. tin Motta. 
uno Zilioli o un Bitossi Toma 
loro comodo invocare persino 
Merckv. raccontano sciocchez-
ze. scoprono adesso magagne 
che esistono da oltre un decen-
nio. e ripetiamo: avrebbero 
nuovamente taciuto se il pri
mo della classifica non si chia-
masse Gosta Pettersson. 

Li conosciamo bene questi 
tlpi Ci guardavano come del 
'(protestatari » per partito pre-
so ogni qtialvolta mettevamo 
nero sul bianco indienndo i 
mali del ciclismo e proponendo 
le soluzioni per tiscire dalla 
crisi galoppante. e ora d i e il 
hubbone 6 scoppiato. si scati-
dalizzano interpretano il ruolo 
della scena mndre sul Gross-
glockner quando i poliziotti 
austiiaci pisliano a calci e pu-
gni giornalisti. fotografi. tecni-
ci e dirigenti. con una diffe-
renza fra la nostra e la loro 
indignazione. la differenza che 
si registra nelle manifestazio-
ni. nelle lotte dei lavoratori 
italiani che da buoni e veri pa
triot! si battono per il benes-
sere del paese: la polizia pic-
chia e spara, e i falsi nationa
list! aDprovano o tacciono 

La premessa era necessarla: 
e tornando al deludente, morti-
ficante andamento del Giro. 
diremo che esso e il frutto. la 
esatta fotografia. di un cicli
smo bacato. con un piede nella 
fossa, bisognoso di un'lmme-
diata rivoluzlone. ma esistono 
gli uomini capaci di usare sco-
pa e bisturi? Esistono principal-
mente uomini c h e ' pensano e-" 
scusivamente alia loro borsa. a 
cominciare da Torriant che in-
cassa 20 milioni a Lecce. 10 a 
Falcade. che mette in perico
lo la vita de! corridori a Man-
tova. Bibione e Ponte di Le
gno, che ha ideato un percor
so massacrante (cui seguira un 
Tour bestiale). che fa la guer
ra a Rodoni escltisivamente per 
tornaconto personale. Esistono 
organ! di controllo cbe non 
applicano I regolamenti. uno 
dei quali prescrive visita. ap-
provazione. ritocchi o diniegbi 
del tracciato un mese prima 

della paitenza. ma chi e .in 
dato ad ispczionare I'ttincrario 
del Giro? Nessuno. e come sem
pre del resto, ppiche Torriani 
pur essendo un tesseiato sogget
to alle varie leggi e un orga-
nizzntore inloccabile 

Chiedetelo al signor Aldo 
Spadoni. piesidente dell'UC'IP 
peisona di buona volonta. e dt 
conseguen7a comhattuto e iso-
lato Esistono padroni che vo-
gliono solo vinceie. cio6 che 
non sannn pet del e e si renrio-
no protagomsti di episodi <!«•-
giadanti. d i e imlucono a fi-
guraci'o i loro coiridon. pai-
don. l loro m inifesti vi igginn-
ti esiste una giurin scaisa ne' 
numeio e foizatamente pai-
7iale perche impossi'iilitata a 
vedere tutto esiste un caos pe-
nerale. spnventosn esiste una 
assoeia/ione coiridon politic •-
mente •('<'! 1>n ed 6 chiaro cl'c 
i ciclisti non sono pspnri ri.i 
critiche. ma in un ambiente 
sporco m una specie di letn-
maio. finrisconn le rose' 1 ci
clistl sono in fondo delle v|t-
time d i e non roagiscono ehf 
subiscono e s'adagiano Male 
molto male 

II Giro degl'itallani e stato un 
disastro per diverse ragioni: J) 
la cotta di Gimondi nella tap-
pa di Potenza. anticipate da 
un Motta che eaduto nella trap-
pola del doping, invischiav i lo 
stesso Gimondi sul Gran Sasso 
(e in casa Ralvar.ini si sapeva 
del prossimo o clamotoso an-
lilincio a caneo di Gianni) 2) 
le imni'i fi>tto condizioni fisi-
d ie di ZiKoli. Dancelli e Miche-
lntto 3) un Bitossi comnleta-
mente seirieo. A) la solita e 
stupida rivalita paosana T* I i 
perplessita i timori. In frasili-
ta di alcuni giovani cbe non 
hanno saputo approfittare d' 
una situazione favorevole 

Un « gregario ». il trentunen-
ne Ugo Colombo, risulta il mi
gliore dei nostri Complimenti. 
vivissimi complimenti all'one-
sto e fin troppo umile ragaz-
zo di S Giorgio di Legnano 
Poi Vianelli che probabilmcn-
te 6 sulla strada della rinasci-
ta, il regolare Schiavon e Gi
mondi, un Gimondi che per-
dendo un Giro mancante di 
Merckx. scende di quota, e tut-
tavia dei cosiddetti a big n d'lta
lia. l'unico a reagire. a rimon-
tare posizioni. a vincere 6 sta
to il bergamasco E' rimasto m 
Felice, se non altro. it tempe-
ramento. la •yolontfl.' ia grin I a 
del ciclista che soffro e com-
batte. che pud prendersi anco
ra qualche bella soddisfazione 

Gli umil! (Panizza. Paolini. 
Cavalcanti. Maggioni. Giuliani 
e lo stesso Aldo Moser) hanno 
dato una lozione acli assi. e il 
Giro termina col meritato trion
fo di Gosta Pettersson con un 
verdetto piu o meno previsto. 
poiche alia vigilia lo svedese 
era nel ristretto elenco dei 
massimi favoriti 

Gino. Sala 

chi ha naso tifa Dreher 
OLE7 RITTER 

del G. S. Dreher 
ha vinto Pultima lappa 

del Giro, la Lainafe-Milano 

a cronometro 

Biclctette Dreher 
Gruppo 
Record Campagnolo 
Tubolari D'Alessandro 
Catene e ruote libera 
Regina extra 
Cerchi Nisi 
Manubri Cinelli 
Tubi Columbus 

chi ha naso sceglie Dreher 
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L'estremo saluto al grande filosofo 

I solenni 
funeral! 
di Lukacs 

Dal nostro corrisoondente 
BUDAPEST, 10. 

Le spoglie di Gydrgy Lukacs 
riposano nel Pantheon del Mo-
vimento operaio nel cimitero 
Kerepesi di Budapest. II Co-
mitato Centrale del Partlto 
Operaid Soclallsta Ungherese 
e PAccademia ungherese del-
le Scienze hanno tributato al 
grande filosofo marxista fu
neral! ufficlall e solenni. A 
rappresentare 11 POSU c'era-
no numerosi membri della Se-
greteria e dell'Ufficlo politico 
come Gybrgy Aczel. Dezsb 
Nemes, Miklos Ovarl. II go-
verno era rappresentato dal 
ministro della Cultura Pal 
Ilku. 

Alia veglia nella camera ar-
dente attorno alia bara sulla 
quale spiccava la semplice 
iscrizione « Gyorgy Lukacs. 86 
anni » si sono sucreduti, oltre 
ai dirigenti del Partito unghe
rese e ai membri del PAccade
mia delle scienze, le piii note 
personality della cultura un
gherese come il poeta Gyula 
Illyes e lo scrittore Tibor De-
ry. la delegazione del Comita
te Centrale del nostro partito 
composta dalla compagna Nll-
de Iotti e dal compagno Fran
co Ferri, studenti dell'Univer-
sita di Budapest, specialmente 
della facolta di filosofia, ope-
rai. 

Il servizio d'onore e stato 
Bvolto dalla mllizia operaia. 
Su un cuscino di velluto ros
so erano appuntate le meda-
glie del premi e dei rlconoscl-
menti ottenuti da Lukacs nel
la sua intensa e lunga attivi-
ta, tra cui 1 due premi Kos
suth e 11 recentisslmo Premio 
Goethe. 

II discorso funebre a nome 
del Comitato Centrale del 
POSU e dell'Accademia delle 
Scienze, e stato tenuto dallo 
accademico Istvan Friss che 
ha illustrato i moment! piu 
significativi della vita di Lu
kacs. Una vita, ha detto, in-
teramente legata al marxlsmo 
e al movimento comunista 

Dal suo incontro con la cul
tura marxista nei prim! annl 
del '900 alia iscrizlone al Par

tito comunista, alia partecipa-
zione in prima fila alia breve 
ma intensa esperienza della 
Repubblica dei Conslgll alia 
lunga emlgrazione a Vienna, 
a Mosca, a Berlino e ancora 
a Mosca negli anni della lot-
ta contro il nazismo, negli 
anni delPinsegnamento al-
PUniverslta di Budapest dopo 
la liberazlone. negli eventi 
drammatici del '56 e ancora 
negli ultimi anni fino a po-
che settlmane fa. Lukacs e sta
to'attratto non solo dall'attivi-
ta teoriua ma da un diretto 
impegno di verifica e di azio-
ne culturale e politica. 

«Aveva il coraggio di sba-
gliare. di affrontare le respon-
sabilita, di ammettere i pro-
pri errori perche cercava la 
verita e non il prestigio». ha 
detto Friss, che ha concluso 
il discorso affermando che Lu
kacs rimarra una grande fi-
gura del movimento comuni
sta internazionale. 

Prima che la bara venisse 
fatta uscire dalla camera ar-
dente per essere portata al 
Pantheon, un commosso uma-
nissimo ricordo di Lukacs e 
stato fatto dallo scrittore Ti
bor Dery. «Si era fatto cosl 
piccolo, magro, minuto negli 
ultimi tempi che di lui si vede-
vano soltanto gli occhiali. Ma 
immutati erano stati Pordine 
e la precisione del suo pensie-
ro. il suo sorriso. la sua mo-
destia e la giovanile passio-
ne all'indagine. alia discus-
sione. al dibattito ». 

« Credeva in un futuro piii 
bello e in una societa piii fe-
lice, ha detto ancora Tibor 
Dery — e quando noi ci DO-
niamo la domanda che viene 
spontanea in queste occasio-
ni, di come ha vissuto, abbia-
mo la consolazione di rispon-
derci che Gvorgy Lukacs in 
tante battaglie e in tante tra-
versie ha speso bene la sua 
lunga vita: ha scelto la sua 
strada, si e fissato i suoi oblet-
tivi. 11 ha perseguiti con te-
nacia ed intelligenza, ha po-
tuto lavorare nella societa in 
cui credeva. ha assolto ai 
compiti che si era prefissi ». 

Arturo Barioli 

Mentre gli USA continuano a rifiutarsi di stabilire la data del ritiro 

Menzogne del ministro Rogers 
sui prigionieri in Vietnam 

« Pura propaganda » la posizione del GRP e della RDV - Dura polemi-
ca del senatore Mansfield - L'ex ministro Clifford smentisce le tesi del 

governo - Nuovo invito della signora Binh a Parigi per una trattativa 

PHNOM PEHN — Soldati dell'esercito di Lon Nol fentano di creare uno sbarramento di 
fuoco con i mortal durante i violenti scontri dei giorni scorsi intorno alia capitale cambogiana 

Centomila profughi attraversano ogni giorno il confine con l'lndia 

NUOVE FUGHE IK MASSA DAL PAKISTAN 
Fra i f uggiaschi sono comparsi negli ultimi giorni anche molti musulmani 
I profughi nel Bengala saranno a fine mese otto milioni - II colera sotto con-
trollo - Una dichiarazione di Douglas Home sul pericolo di guerra fra i due paesi 

Washington 
foglie 

I'embargo 
sulle vendite 

alia Cina 

WASHINGTON, 10 
La Casa Bianca ha reso no-

to oggi una lista di prodotti 
non strategici che possono 
essere venduti alia Cina po-
polare; con questo atto e de-
caduto I'embargo sulle espor-
tazfoni verso la Cina istituito 
dal governo statunitense ven-
tuno anni fa, alia vittoria 
della rivoluzione. II governo 
di Washington, inoltre, ha po-
sto in questi modo Pechino 
ed i paesi socialist] europei. 
fra cui lTJnione Sovietica, 
sullo stesso piano per quello 
che riguarda l'interscambio. 
Tuttavia — almeno questa e 
1'opinione degli osservatori 
— gli effetti di tale misura 
saranno in un primo memen
to piu apparenti che reali, 
per assumere maggiore consi-
stenza in un termine di tem
po piuttosto lungo. Secondo 
la lista della Casa Bianca sa
ra vietato inviare nella Cina 
popolare i calcolatori elettro-
nici. i motoii diesel. i moto-
ri a reazione e tutta la gam
ma degli strumenti elettro-
nici. 

Prima che venisse reso noto 
11 prowedimento circa dieci 
membri del congresso aveva-
no duramente criticato quel-
la che viene chiamata «la di-
plomazia del ping pong»: un 
deputato repubblicano della 
California si e chiesto se 
« stiamo forse per abbandona-
re un alleato fedele a favore 
del dispositico regime instal-
lato nella Cina rossa», men
tre un parlamentare demo-
cratico della Florida ha detto 
di sperare che il presidente 
«non intends gettare i leali-
sti cinesi nel flume; gli Sta
ti Unit! hanno gia fatto tutte 
le concession! possibili dopo 
l'invito esteso alia squadra 
di ping pong a visitare la Ci
na popolare*. 

I prodotti llberamente com-
merciabili sono quelll agrico-
li. ittici e forestall tabacco, 
fertilizzanti. carbone. prodot
ti chimici determinatt. gom-
ma, tessili e alcuni metalli; 
nella lista sono incluse anche 
automobilU materiale indu-
striale e soprattutto beni di 
consume I prodotti non com-
presi nella lista resa pubbli-
ca oggi. ha speciflcato In se-
guito la Casa Bianca, ver-
ranno ora presi in consldera-
lione per licenze specifIche 
« compatibilmente con le esl-
genze della sicurczza nazio
nale*. 

NUOVA DELHI, 10 
A parte la drammatica situa-

zione creata dla colera — per 
la prima volta le autorita han
no detto che 1'epidemia e sotto 
controllo — la crisi fra India e 
Pakistan torna ad alti livel-
li di acutezza. Secondo le au
torita indiane una nuova on-
data di profughi dal Pakistan 
orientale si sta riversando nel-
lo Stato indiano del Bengala 
occidentale: il totale dei pro
fughi che sono attualmente 
cinque milioni e mezzo rag
giungere gli otto milioni entro 
la fine del mese. Secondo le 
font! indiane ogni giorno cen
tomila persone attraversano la 
frontiera. Se si arrivera ai 
previsti otto milioni di rifugia-
ti. ci6 significhera che prati-
camente tutta la minoranza 
indii avra abbandonato il Pa
kistan orientale. 

Ma nell'esodo almeno in 
questi ultimi due giorni, si e 
profilato un elemento nuovo: 
nel quotidiano fiume di profu
ghi. infatti. e'erano anche 
molti musulmani. e per giun-
ta non appartenenti alia mas-
sa dei contadinj ma alle clas-
si medie. compresi medici e 
funzionari di banca. Cib fa 
ritenere alle autorita indiane 
che nella provincia orientale 
del Pakistan sia ora in atto 
una grave crisi della struttura 
sociale: dnDO il fallimento del 
tentativo di conquistare la in-
dioendenza. la regione e ora 
priva di autorita govemativa 
locale e sottoposta a regime 
militare. 

Da Rawalpindi, il een. Tik-
ka, governatore militare del 
Pakistan, orientale. ha rivolto 
un appello ai profughi perche 
ritornino nel Paese dove be-
neficeranno di una amnistia. 
L'invito .di Tikka Khan e este
so anche ai leader politici. 
Le autorita mil'tari pakistane 
stanno allestendo una ventina 
di cnnioi profughi al confine 
con llndia. per coloro che de-
cideranno d? tornare. 

• • • 
IONDRA. 10 

I I pericolo di una guerra 
tm llndia P il Pakistan orc\. 
dentale e vicino se il governo 
di Nuova D*»1hf non «*onHni»»*ra 
a manfenere un atteegiamen-
to mod*»n»to ne"a riiM noli-
tica. sociale e militare deter-
m'nwtasi h'n»n il suo ronfi. 
re con 11 Pakistan orientale. 
Tn coco rnrttraHo l'nttimtp 
tra»«I'a ^he ha rolDito auel-
]p «»«•*» H»l fnOprtn «< t»^«fr»r-
merebbe in una « terribile ca-

U Thant andra 
a Mosca 

NEW YORK. 10 
II segretario generale delle 

Naaloni Unite, U Thant, vi-
sitera Mosca durante un viag-
glo che effettuera In Africa 
ed In Europa fra la fine di 
giugno ed i priml di luglio, 

tastrofe »: in questi termini si f 
e espresso il ministro degli 
esteri britannico • sir Alec 
Douglas-Home in apertura del 
dibattito alia camera dei co-
muni sulla situazione dei cin
que milioni di profughi che 
hanno lasciato il Pakistan 
orientale cercando rifugio nel-
lo stato indiano del Bengala 
occidentale. La pace e la si-
curezza non torneranno nel 
Pakistan orientale. ha prose-
guito il ministro, fino a quan
do 1'autorita govemativa civi
le di Dacca non sara stata 
ricostituita. Ma l'obiettivo piu 
immediate, ha sottolineato sir 
Alec «e ora quello di salva-
re il maggior numero possibi-
le di esseri umani dal destino 
che li ha colpiti e dalla epi-
demia di colera che li deci-
mai . 

• • • 
PORT LAMY (Ciad), 10 

Dall'inizio deH'epidemia di 
colera sviluppatasi nello stato 
africano del Ciad sono stati 
accertati 1^00 morti: lo ha ri-
ferito a Fort Lamy — capitale 
del Ciad — un portavoce delle 
autorita preposte alia lotta 
contro il colera. 

Al termine della visita di Makarios 

Comunicato congiunto 
tra I'URSS e Cipro 

Ribadito I ' impegno sovietico in favore della sovra-
nita dell'isola contro ogni tentativo d i annessione 

MOSCA. 10. 
L'Unione Sovietica ha ribadito. con forza. il suo impegno in 

favore della c sovranita. indipendenza. unita ed integrita terri-
toriale di Cipro contro ogni intervento. ingerenza. rieorso alia 
forza o minaccia nei confront! dell'isola». Questa la posizione 
espressa nel comunicato congiunto che e stato diffuso ieri sera 
a Mosca al termine della visita nell'URSS del presidente Ma
karios. iniziatasi il 2 giugno e nel corso della quale I'esponente 
cipriota si e incontrato con Podgorni. Gromiko e con il presidente 
del Comitato statale per il commercio estero. Makarios ha cosi 
avuto occasione di affrontare i problemi piu attuali e scottanti 
dell'Europa e del Mediterraneo: conflitto medio-orientale. NATO. 
Conferenza sulla sicurezza. proposte di pace dell'URSS per fare 
del Mediterraneo un mare di pace. 

I risultati dell'ampia consultazionc sono piu che mai important!' 
non solo per l'avvenire dell'isola. ma anche perche mettono in 
guardia quelle forze che cercano di creare nel Mediterraneo una 
nuova zona calda sfruttando anche la situazione cipriota e le 
sue basi militari. 

La conferenza del prof. Lebediev a Bologna 

La politica della coesistenza 
e il XXIV congresso del PCUS 

Unita e solidarieta con il movimento operaio dei paesi capita
list! e appoggio alia lotta di liberazione nazionale dei popoli 

Le relazioni fra gli Stati a diverso regime sociale 
BOLOGNA. 8. 

La politica economica ed este-
ra deU'URSS alia- luce del 
XXIV congresso del PCUS. e 
stato 1'argomcnto di una ludda 
Iczione del prof. N. I. Lebediev. 
membro dell'Istituto di scienze 
storiche dell'Unione Sovietica. 
alia sezione bolognese dell'Isti
tuto Gramsci. tenuta ieri sera 
e scguita da un vivo dibattito 
con interventi che hanno espres
so talora interrogativi che tra-
vagliano alcune componenti del
la sinistra itaiiana. 

Particolare spazio ha occu-
pato. nella lezione del compa-
gno Lebediev e nei successivi 
interventi, l'analisi del pro-
gramma e delle initiative del 
partito comunista e della stes-
sa Unione Sovietica in campo 
internazionale neH'elaborazlone 
compiuta dal XXIV congresso. 
Lebediev ha affermato che il 
PCUS si propone gli obbicttivi 

di « un ulteriore sviluppo e coe-
sione del sistema sodalista mon-
diale, del fermo proseguimento 
della politica di unita c solida
rieta internazionalista con il 
movimento operaio dei paesi 
capitalist!, della coesione delle 
file comuniste sul terreno della 
dottrina marxista-leninista. dcl-
l'appoggio alia lotta di libera 
zionc nazionale dei popoli. del 
l'estensione infine del raffor-
zamento delle relazioni con i 
partiti democratici rivoluziona-
ri nei paesi in via di sviluppo. 
con tutte le forze antimperiali-
stiche impegnate nella lotta 
contro la politica aggressive del-
rirnperialismo, per la soluzione 
dei problemi intemazionali ve-
miti a maturazione e lo svilup
po delle relazioni fra gli stati 
a diverso regime sociale sulla 
base dei principi leninistl della 
coesistenza nacifica >. 

I problem! della coesistenza e 

quelli dcirintcmazionalismo so
no piu volte emcrsi dal dibat
tito. in rapporto all'intervento 
delle truppe dei paesi socialist! 
in Cecoslovacchia. alia polemi-
ca cino-sovietica sui territori 
di confine, ai rapporti econo-
mici tra 1'Unione sovietica c 
ta'uni paesi europei a regime 
fascista. quail la Grecia e la 
Spagna franchista. 

Quanto ai rapporti economic! 
dell'URSS con l'ltalia. Lebe
diev ha rieordato come il no
stro paesc sia intercssato alle 
forniture di gas naturale pro-
veniente dalla Siberia, mentre 
gia vengono prodotte le vettu-
re costruite dalla FIAT, nello 
stabilimenlo di Togliattigrad. 
Ci6 riafferma il valore delta 
coesistenza pacifica, il cui av-
vento. ha rieordato Lebediev, 
coincide con il «deccnnio dei 
rovesci della politica aggressi-
va dell' impcrialismo amcri-
cano». 

WASHINGTON, 10 
II governo americano ha 

lanciato una nuova campa-
gna sulla questione degli ame-
ricani catturati nel Vietnam, 
per bloccare ancora una vol
ta qualsiasi possibility di seri 
negoziati e di soluzione poli
tica della questione vietnami-
ta. Obbiettlvi deirammini-
strazione Nixon sono a un 
tempo le proposte presentate 
dai vietnamiti e l'opposizione 
interna alia guerra. La mano-
vra e stata lanclata questa 
volta dal segretario di Stato 
americano Rogers, il quale 
ha ieri sera definito «pura 
propaganda » le « illazioni » 
^econdo le quali i nord-viet-
namiti sarebbero pronti a ri-
lasciare 1 pilot! catturati una 
volta che gli Stati Uniti ab-
biano fissato una data per il 
ritiro totale delle truppe ame-
ricane dal Vietnam. « Parian-
do con gente non direttamen-
te interessata ai negoziati essi 
vogliono dare Vimpressione 
di essere disposti a un accor-
do. Se sono interessati a mu-
tare atteggiamento — ha det
to Rogers — possono dirlo al-
I'ambasciatore David Bruce ». 

La dichiarazione di Rogers 
si basa su una spudorata 
menzogna. In realta 1 viet
namiti. sia del Sud che del 
Nord, hanno sempre chiara-
mente precisato, proprio in 
sede di negoziato a Parigi, che 
una volta che gli Stati Uniti 
avranno annunciato una data 
ragionevole per il ritiro totale 
delle loro truppe e di quelle 
satelliti potranno aprirsi su-
bito negoziati per risolvere la 
questione del personale mili
tare detenuto. In ulteriori 
precisazioni veniva anche af
fermato chiaramente che la 
questione avrebbe potuto es
sere risolta rapidamente. 

In realta gli americani han 
no sempre voluto separare la 
questione dei prigionieri da 
quella deH'aggressione. Essi 
vorrebbero, con il pretesto di 
« considerazioni umanitarie », 
ottenere la restituzione dei 
piloti catturati durante le in-
cursioni sul Nord, e continua-
re nello stesso tempo l'aggres-
sione. 

Ma 1'obbiettivo della nuova 
campagna e anche di caratte-
re interno. L'altra sera a Wa
shington il «Zobby degli ame
ricani che vogliono porre fi
ne alia guerra in Indocina » -
— un importante gruppo pa-
cifista — aveva ascoltato una 
dichiarazione di Clark Clif
ford, gia ministro della Dife-
sa sotto Johnson. Clifford. 
che un tempo era catalogato 
tra i « falchi ». aveva afferma
to che « ci sono buone ragio-
ni per credere che il Vietnam 
del Nord e i vietcong sareb
bero pronti a rimetterf in li-
berth tutti i prigionieri di 
guerra americani entro tren-
ta giorni se gli Stati Uniti si 
impegnassero a ritirare tutte 
te loro forze dall'Indocina en
tro il 31 dicembre 1971*. In 
cambio. le forze vietnamite si 
impegnerebbero a non attac-
care le forze americane in ri-
tirata. Questo piano, ha sotto
lineato Clifford, permettereb 
be di porre fine alia guerra 
senza attendere il ritiro delle 
ultime forze americane. 

Altri membri del Congresso 
americano hanno appoaeiato 
la proposta di fissare una da
ta limite per il ritiro. Fra 
essi il senatore Birch Bayh e 
i rappresentanti Paul Mc-
Closkey e Donald Riegle. 

II senatore Mansfield e in-
tervenuto nella polemica cri-
ticando coloro. come i porta
voce ufficiali della Casa Bian
ca, i quali sostengono che il 
regime di Saigon ha ancora 
bisogno di aiuto per difender-
si. « Con un esercito piu gran
de di ouello nordvietnamita 
— ha detto — eauipagaiato, 
addeslrato. rifornito. paaato e 
istruito da americani sin dal 
1955. dire che essi non han
no ora la possibilita di difen-
dersi vuol dire che non la 
avranno piii. Si tratta del lo
ro Paese. del loro futuro. ed 
e quindi una decisione che 
compete a loro. non a noi». 

• • • 

PARIGI. 10 
Alia 116a seduta delle con

versazioni di Parisi sul Viet
nam. il ministro deell Esteri 
del GRP. signora Nguyen Thl 
Binh. ha invitato eli USA a 
fissare una data precisa oer 
il ritiro delle truppe entro 
un periodo ragionevole. Nel 
periodo intercorrente tra 1'as-
sunzione dell'imoegno e la sua 
attuazione GRP e RDV di-
scuteranno volentleri oeni 
ouestione. compresa quella 
de» prieionieri. 

II delegato americano. Da
vid Bruce, ha invece sferrato 
un violento attacco sulla que
stione dei prielonleri che. ha 
osato sost^nere. sono «mal-
trattati». Bruce non ha rl-
sxx)sto «»lle nmooste della si
gnora Thi Binh. 

SAIGON. 10 
Gli americani hanno effet-

tuato intensi bombardamenti 
con I B-52 e raviazione tatti-
ca attorno alia irbase nume
ro 5» su5ll altlpiani rentrali. 
oer permettere asll ellcotteri 
USA dl trasnortare nella base 
accerchiata da due mesi rifor-
ritment' e 300 uomini di rin-
forzo Contemooraneamente I 
f^ntocri hanno anmmc.lato la 
fine della nooerazione Lam 
Son 810» lanclata appena in 
ciorni fa nella zona di Khe 
Sanh. L'operazlone avrebbe 
dovuto durare molto piu a 
luneo, ma 1 contrattacchl del
le forze dl liberazlone hanno 
consiRlIato di abbrevlarla. 

Violenti combattlmentl so
no segnalatl In Cambogla. lun
go II fiume Mekong e la stra
da numero tre. 

i t 

Saluto al lavoratori che rlentrano in Italia per 

votare contro chl li ha cacciati dai loro paesi 

II voto rosso degli emigrati 
Rientrano in questi giorni la maggior 

parte dei lavoratori emigrati per par-
tecipare al voto di domenica prossima. 
Si tratta di lavoratori Sicilian! e puglie-
si in larga parte, ma anche delle altre 
localita ove si rinnovano le assemblee 
local!. Una parte non trascurabile e gia 
rientrata per compiere il proprio dove-
re politico e partecipare anche alia fase 
finale d! questa importante battaglia 
elettorale. E' doveroso porgere a tutti 
il saluto nostro e, con esso, I'impegno 
a svlluppare sempre piu la nostra azio-
no per rimuovere le cause dell'amaro 
dramma dell'emigrazione forzosa. 

La battaglia elettorale e stata un mo-
mento importante di questo impegno. 
Possiamo affermare anzi che mai come 
in questi ultimi tempi il nostro partito 
e l'lntero movimento operaio e demo-
cratico hanno dato il necessarlo e giu-
sto rilievo, nel quadro dell'azione per 

l'awlo di una politica riformatrice vol
ta ad affrontare i problemi dell'arresto 
dell'esodo, della plena occupazione, del-
lo sviluppo della democrazia, ai proble
mi delle migrazioni. La manifestazlone 
storica di Roma del 30 maggio ne e 
stata una dimostrazione evidente. Ma 
ne e stata anche una dimostrazione, sia 
pure su un terreno diverso, I'impegno 
con il quale le nostre organlzzazioni 
hanno sviluppato la campagna eletto
rale ed i risultati ottenuti col cons!-
stente rientro in atto dl lavoratori. Si 
e avvertita cioe la necessita di dare 
una risposta, dl contribuire a dare una 
risposta, dopo quella data al padronato 
e al governo con la manifestazione dl 
Roma, anche sul terreno elettorale e 
politico, per sostenere la necessita di 
un nuovo corso nella dlrezione del 
Paese * 

NICOLA GALLO 

5VIZZERA 
(i-<t 

In viaggio verso il Sud 

gli emigrati che vofono 
La campagna elettorale si e trasformata in una 

forte azione di sensibilizzazione politica tra i 

' ' lavoratori all'estero 

w&*f*<4\ IGERMANIA OCC. I 

II problema 

primario e 

la parita di 

trattamento 
Le ultime valutazioni rac-

colte negli ambienti dlretta-
mente impegnati conferma-
no che la partecipazione del
l'emigrazione svizzera al vo
to del 13 giugno non sara 
trascurabile. Dal Baselland 
al Sangallese, dal Ticino al
ia Svizzera romanda, centi-
naia di lavoratori emigrati 
sono partiti nei giorni scor
si ed altri si sono assicu-
rati i posti per gli ultimi 
treni in partenza per il Sud, 
verso le regioni particolar-
mente interessate nelle vo-
tazioni. ' 

Le nostre organizzazioni 
all'estero hanno assicurato 
un solido apporto per ga-
rantire un risultato che va 
oltre le previsioni dei primi 
giorni. A questo apporto 
non e mancato certamente 
il contributo dato dalle de-
cine di compagni dirigenti 
delle organizzazioni di Par
tito delle regioni chiamate 
alle urne che sono-.venutL 
fra 1'emigrazione portanda 
un discorso sulle realta del-
lo scontro in atto e sul valo
re politico della consultazio-
ne. 

Una - battaglia elettorale 
che, per i Iimiti stessi del 
corpo elettorale chiamato 
alle urne. doveva essere cir-
coscritta all'emigrazione di-
rettamente impegnata si e 
trasformata in una massic-
cia azione di sensibilizzazio
ne politica che ha investito 
larghi strati dell'emigrazio-
ne. Le prime incertezze so
no state fugate e le ultime 
difficolta tecniche stanno 
per essere superate. In par
ticolare il nostro Partito si 
e battuto per assicurare ai 
posti di frontiera un rila-
scio di documenti valid! per 
il viaggio in territorio ita-
liano. Per la caratteristica 
della consultazione forse 
non avremo, per quanto ri
guarda la Svizzera. i tradi-
zionali « treni rossi » ma in 
compenso le centinaia ~ di 
convogli che in questi gior
ni camminano in direzione 
Sud porterano ognuno «vo-
ti rossi » che contribuiranno 
ad affermare le liste di si
nistra ed in primo luogo 
quelle comuniste. 

C. BECCAIOSSI 

SICILIA 

In dieci anni 
136 mila 

occupati in meno 
In Sicilia dal 1960 al 1970 

l'occupazione e scesa di 136 
mila unita. La caduta mag
giore si e avuta nelle cam-
pagne dove si e passati da 
600 a 380 mila occupati. A 
tale diminuzione non ha 
corrisposto un adeguato au-
mento dei posti nell'indu-
stria dove il livello e rima-
sto pressoche stazionario. 

Si e avuto invece un gon-
fiaraento del settore terzia-
rio e burocratico che na-
sconde perd una crescen-
te precarieta occupazionale 
comprendendo decine e de> -
cine di migliaia di sottoccu^K 
pati o''di' persone alia "ri-" 
cerca dei piii svariatj espe-
dienti per vivere. 

Secondo stime ufficiali per 
raggiungere il rapporto me
dio nazionale forze lavoro-
popolazione, si dovrebbero 
creare in Sicilia 350 mila 
nuovi posti Iavoro, mentre 
per raggiungere il rapporto 
delle regioni piii avanzate 
sarebbero necessari piii di 
mezzo milione di nuovi po
sti Iavoro. 

PUGLIA 

Dal 1962 sono 
emigrati 

272.691 abitanti 
Nel periodo che va dal 

1962 al novembre 1970 (no-
ve anni) la Puglia ha per-
duto con la emigrazione ver
so altre regioni e verso l'e-
stero 272.691 abitanti. Nel 
periodo che va dal 1962 fino 
a tutto il 1969, l'occupazione 
neH'agricoltura e diminuita 
del 9 per cento. II calo e 
stato solo parzialmente com-
pensato dall'aumento della 
occupazione n e 11' industria 
(piii 4 per cento). 

Uniti in corteo emigrati e tedeschi 

Forte protesla ad Hagen 
contro il licenziamento 
di un operaio italiano 

Una manifestazione di pro-
testa si e svolta ad Hagen, 
nella Repubblica Federate 
Tedesca, contro il licenzia
mento per rappresaglia del 
presidente della locale FI-
LEF, Luigi Guadagnino, ad 
opera della direzione della 
«Schoneweiss». Come si 
legge in un volantino dif
fuso nel corso della ma
nifestazione (che si e con-
clusa con un corteo nel cen
tre della citta ed al quale 
hanno partecipato centinaia 
di emigrati italiani, spa-
gnoli. jugoslavi e lavorato
ri tedeschi), Guadagnino e 
stato licenziato cper esser-
si battuto con passione e 
tenacia per la soluzione dei 
piii elementari problemi in-
teressanti i lavoratori emi
grati quali ad esemplo le 
baracche e le case malsane 
di Hagen ». 

II prowedimento della 
a Shoneweiss » ha provoca-
to, come dicevamo, una im-
mediata reazione tra i la
voratori e non solo italia
ni. Gia lo stesso giomo del 
licenziamento circa duecen 
to operai hanno dato vita 
ad una pubblica manifesta
zione di protesta davanti ai 
cancelli dello stabilimento 
dove si e tenuto un comi-
zio volante. Un'altra dimo 
strazione si e quindi svol
ta nella giornata di dome 
nica, Centinaia di lavorato
ri emigrati e tedeschi si 
sono riuniti presso la sta 

zione di Hagen e da li han
no raggiunto in corteo il 
quartiere di Ambrock dove 
ha sede la • Schoneweiss » 
per chiedere la revoca del-
I'mgiusto prowedimento. La 
manifestazione di domenica 
era stata indetta unitaria-
mente dalla FILEP, dai par-
UU PCI, PSIUP, PSI e dai 
nspettivi movimenti giova-
nili, dal centro sportivo 
«Matteotti >, dai comitati 
cittadini degli emigrati spa-
gnoli, greci e jugoslavi, e 
dal Partito comunista tede-
sco. 

II movimento 
migratorio 

in Australia 
Secondo dati tt: fonte 

austrahana, nel 1970 sono 
giunte in Australia 238.610 
persone di cui 183325 per 
la prima volta e con l'inten 
zione di permanente resi-
denza, 42.099 gia resident! 
nel Paese e rientrant), e j 
31.194 come visitatori. 

Per quanto conceme in 
particolare gli italiani, si 
hanno i sefuenti dati: arri-
vati 10387 di cui 9307 a 
titolo definitivo, 704 rien-
trati e 376 visitatori. Sono 
partiti: a titolo definitive 
72S italiani, temporanea-
mente 3.266, In visita 992. 

Le proposte dei rappre

sentanti dei sindacati 

italiani che con una de

legazione di studio han-

no visitato la RFT 

«Se da una parte e stato 
possibile constatare notevo-
h realizzazioni e soluziom 
positive date ad alcune que-
stioni, dall'altra si sono do-
vuti accertare fatti e situa-
zioni che confermano l'esi-
stenza, per i nostri emigra
ti in Germama, di lmpor-
tanti problemi che necessi-
tano di una rapida ed equa 
soluzione ». E' questa la con-
siderazione riassuntiva del
la delegazione itaiiana di 
studio sui problemi della 
emigrazione composta da e-
sperti. e dirigenti^.del' mi,' ; 
nistero Tiel\"jLa*vjorgc-"da* 
un esponente"'clfeiVlN^S \i 
dai rappresentanti sindaca-
li Vercellino per la CGIL. 
Cavazzuti per la CIS^ 
Drago per la UIL e Re-
gini per le ACLI, che ha 
visitato la RFT dove si e 
incontrata con i nostri con-
nazionah visitando fabbri-
che, alloggi, baracche, scuo-
le ed ha avuto colloqui con 
i rappresentanti del mim-
stero del Lavoro federate 
e dei suoi ufflci regionali, 
con una delegazione della 
presidenza dei sindacati te
deschi (DGB), con impren-
ditori ed enti di formazio-
ne professionale. 

A giudizio dei rappresen
tanti sindacali italiani e in-
dispensabile affrontare e ri
solvere urgentemente 1 pro
blemi relativi all'assicura-
zione di concrete garanzie e 
migliore tutela alia parten
za e nei luoglu di arrivo, 
al migUoramento delle con-. 
dizioni di cuilocamentu sul 
posto per estirpare il feno-
meno del mercato nero e 
del subappalto della mano 
dopera, alle condizioni di 
alloggio e conseguenti pos
sibilita di ricongiungimen-
to alle famislie, alia for-
mazione professionale, alle 
gravi disfunziom nel setto
re scolastico, alle prestazio-
ni sociali, alle misure per 
combattere il « preoccupan-
te e continuo incremento 
degli infortuni sui lavoro, 
soprattutto fra gli emigra
ti ». 

Da cio denva che pro
blema primario — come 
affermano anche i sindaca
ti tedeschi — e quello di 
una effettiva parita di trat
tamento nell'azienda e nel
la societa tra i lavoratori 
di tutte le nazionalita; e, 
come ribadiscono CGIL, 
CISL. UIL e ACLI, che e 
necessario far rispettare le 
norme positive del regola-
mento comunitano e perfe-
zionarle, e soprattutto in 
tensificare 1'azione per col-
pire l'rntenso sfruttamento 
e arbitrio padronale, le vio-
lazioni dei contratti collet-
Uvi. 

I sindacati italiani riten-
gono che per assicurare la 
applicazione degli accord! 
comunitari sono necessari 
— come suggerisce anche 
l'indagine del CNEL — stru
menti bilaterali piii efflcien-
ti, quali un nuovo accordo 
d'emigrazione con impegni 
precis! per settori produt-
tivi, aziende, region! econo-
miche, gruppi dl problemi, 
organism! pubblici piii ef-

.ficaci, democratici e mo-
' derni national! e comuni

tari — preposti all'emigra
zione e airoccupazione; in
tensi sfond e imziative per 
spostare maggiormente i 
capitali e creare, con ln-
vestimenti sottoposti a con
trollo pubblico, nuovi po
sti di Iavoro nelle regioni 
sottosviluppate. 

Particolare attenzione ft 
stata rivolta al problema 
della formaxicne professio
nale. La delegazione itaiia
na ha avuto in proposito 
numerosi contatti e sono 
in preparazlone iniziatlve e 
proposte da concertare tra 
enti di formazione dei sin
dacati Italiani e tedeschi e 
fra le autorita dei due Pae
si. (lg.) 
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rassegna 
internazionale 
L'America, Israele 
e I'EgiUo 

II Uiiiiirliiiienlii <li Sliito 
amer i cano »i e fimiliiii-iilt* ac-
cor lo ili'l fallo i l i e il jzo\t>riiM 
•II 'IVI A \ i \ Ma li.i->feiontlo 
r i l la t l ini i-,nie|iani nei t e r r i 
tori aralij occiijiali c t i t l en tc -
iiienle noil pe r far Ir.iMMirrert* 
loro (jiiiililu- »i(iiii(» o i|u,ili'lu> 
.-ellimaiiii ili \ a c a n x e ma p e r 
iiiM'tliarxcli Maliil inenlf. K In 
doplcira. Deplora , t i n e , i l io 
IMHCIO mauifest i ios i hi sua 
(i i i iciela c iii<<|iii\ctial.ilo \ u . 
Inula ili ainicllL'isi ^ ran pa r t e 
dei leir i l i i r i i-<uii|iiiMuti t o n la 
pui'ir.1 ilei sei - i ioni i . II Di-
p a r l i i u n i i o ili Statu ar r iva iiiol-
lo l.mli a « scopr i rc » <|iiesle 
n a l l a . SOIMI anni infalli d i e 
i i l i r i^cnli Urael iani tlicliiara-
IKI api'ilaini-iilt- ili lion \oli-r-
si litii,n«• Wall.i ma^u io r pa r t e 
flei Icr r i to i i o rcnpa l i e sonit 
iigii.ilnifiilt' anni d i e e—i van-
no iiiveiliaiiilo in ipicnii l e n i -
lori i-illailiiii ili Krae l e . Me-
Klin l.inli r h e iimi? Dii l i i l iamo 
rh i ' ipu-.l.i ilrlilia e--.c,ie la 
roncli isioiic il.i r i c a \ a r c ilalli-
i l i r l i i a ia / ion i del po i t . uo i ' c del 
Mjuior linger-,. K»li, infulli , 
i lopo a\«'r i itiii ilato r l ie ajien-
ilo a i|iu»l.i maii icra Uracil* 
\ iol . i la roi iM'i i / ionu ili (Ji-
lH' \ ia t l t l I'M") .si e p r e o r r u -
pa to e-- i i i / i . i l i i i t i i le <li jilfcr-
n ia ie d i e »li « aiul i u fornil i 
il.i Washin^lot i a 'IVI Aviv non 
i lovrr l i l ie io isiiTt- nti l i / . /at i 
pe r r i i i se i l i a in rn to i«.racliaim 
nei I r i r i t o i i aiali i o rcnpa l i lie 
pe r la riisli t i / i t ine ili ope re ili 
infra-.li (illina in tpie-ti stessi 
t e r r i to r i . Si e fMiardalo h e n e , 
p r i o . tlal la r l ia lenare nn nn-
niillaiiieiilo o una i i i luz inne ili 
lali u aiul i » come misiira ef-
l iearr pe r > iiiiliirre 'IVI Aviv 
a Mispeiiilert; eiii r l ie sla fu-
r r n i l o . La i l ep lo rn / ione , cosi , 
hiM-i.i il t e m p o elie Irova c <;li 
a iul i amer ican i — 51 tni l ioni 
ili i lollari r a n n o s rorso c 73 
mi l ium q u e s t ' a n n o . a p a r t e , 
naluralmcii t i - , i cretlili pe r la 
forn i tura ili iiicz/i mi l i t a r i — 
conli t i i ier . inno rc-iolarii icnlc nil 
c.i^ere versali e n l l re t l an lo re -
gu l a rmcn te a essere a i i inenla l i . 

DalTepi-oi l io non si r ieava 
Fo^tan/ial i i ientc nu l la ili ni to-
vo r e l a l ivamen le alia s t ra lc^ ia 
a m e r i i a n a nel Med io o r i e n t e . 
Kw> suona pc ro eonferinn di 
una si-ella di rondo che Wa-
Fliiii^ltm lia compi i i to da l im-
po t e m p o e r l ie i n a n l i e n e : la 
scei ta , c ine , di p u n t a r c su 

Israele conic g e n d a r m e e s u p -
por lo loral i depH inleressi 
amer ica i i i . tXutiiralincntc Wn-
bliinplon non disdepncre l i l ic di 
a i ip i i s i t e altri « umi r i u in 
ipiella zona del inni ido. Ad 
esempio r K p i l l o . tt»i>o t-iii M 
s tauno r ivo lpendo da ipnilclie 
t e m p o atteii/.ioni tlella Ca-a 
Hianra e del Dipar l in ien to di 
Sta tu . Solo r l ie il « p n / . / t i u 
r l ie pli a i i ier i rani semlirai io 
«li-|io>ti a p a p a i e iKnl ta del 
tiillo i n i - o i i o pe r ro lo ro i 
ipiali sniiti oppet to drM'a l len-
/ i o n e di W a s h i n g t o n . Cosa 
p r o p o n p o n o . in e l le l t i , pli a-
meri ra i i i a i r K p i l l o ? Una pa
r e r l ie non r o m p o i l i prossi 
« -arri l iei » pe r h r a e l e e r l ie 
al t empo stesso r ipor l i il Cai-
n> iicM'orhita ilctili Stall Uni-
t i . K* a»iai tluliliio. pe r non 
d i r e impoo«iliile. r l ie pli epi-
/ i an i ra^r l i ino in tpieMo pino-
r o . K •>!• anr l ie al Oairo vi fos-
-e ro — r o m e prol ia l i i lmenle 
\ i sono — for /e i l i^pi^te ad 
nn tale « ron ip romesso » I'a1--
s i eme del p r n p p o d i r i pen l e 
e p i / i a n o , o l l i e r l ie la p r ande 
mapp io ran / a del pae»e. non 
in temle affatto iml io r r a re (pie-
•>ta Mrada. T.ile r i >emlira 
il M'UMI ilei pin r e ren l i pesti 
roinpii i t i da Sadat e dal po-
\ e r n o ep i / i ano e in pai l i r t i la-
re d e i r n l i i m o t l i - fo i -n , p ro -
n i inr ia to ier i . tlal suvcp^^oro 
di N a w r . I / K p i t t o non si 
l a^r t ra in i rappol . i re in una 
t< pace a m e i i r a n a » ne in una 
K p.ire i-rai l iana ». I n i e n d e in-
\ e r e man lene iu ler ina I Y M -
pen/.a p r imar i a del la evacna-
/.ionc ( Id l e l i u p p e i s rae l tanc 
s e n / a s r a r l a r e solu/ . ioni p re l i -
m ina r i e pa r / i a l i a t lol la le , pe-
r o . in una corn ice r l ie non 
olTiiM-lu" una r o r r e t l a so lu / i o -
ne finale. Dal disenren di Sa
da t . e dai r n m m e n l i piu re-
centi ilella s lauipa epiz iana , «i 
r i rava inn l l re d i e il Cai rn non 
in t emle lasciar impi i t r id i rc la 
s i lnaz ione c cio p r o p r i o a cau
sa di quel d i e Is rae le sta fa-
remit) nei t e r r i to r i o r c n p a l i . 
I .as i ia re infalli d i e un ta le 
processo vada avanl i sipnifi-
r l i c r d i h e r cmle r c s e m p r e piu 
s tab i le I ' insc i l iamcnto israel ia-
no e, al ia l ine, rasscpnarv ic is i . 
Cl i ep iz ian i . e v i d e n l c m e n l e , 
non in tent lono ac re t l a r e una 
ta lc p rospe l l iva . E r i s emhra 
f rancanieule assai dill icile non 
ennd iv idc re la sostanza di un 
ta le a t teppiamci i lo . 

a. j. 

Duro attacco del Presidente Sadat alia politico di Washington 

«Gli USA aiutano Israele 
a usurpare le terre arabe» 

Discorso radio-televisivo del leader egiziano • « Gli Stati Uniti hanno definito la loro posizione, 
che e quella di partner dell'aggressione alia RAU »- Ribadita I'amicizia con I'Unione Sovietica 

Sciopero 
generate 

in Uruguay 
per i salari 
e la liberta 

MONTEVIDKO. 10. 
Un compatto sciopero gene-

rale ha praticamente paralizzato 
tutta l'attivita produttiva dello 
Uruguay. Lo sciopero. comin-
ci.ilo questa mattina. e stato in-
detto da uno del maggiori sin-
dacati uruguaiani, «la conven-
/.ione na/ionale del lavoratori *, 
di tendenza marxista, per riven-
dicaro aumenti salariali e per 
cliiedere l'abolizione delle misu-
rc* repressive d'emcrgenza in vi-
gore nel paese. 

Lo sciopero, il secondo di que
sta portata dall'inizio deU'annu. 
ha paralizzato ferrovie, traspor-
ti pubblici e privati, stabilimenti 
industriali e imprese commer-
ciali. Tutte le scuole sono ri 
music chiuse e i giomali non 
sono usciti. 

Ufficiole USA 
fugge in Svezia 

STOCCOLMA, 10 
Un tenente americano, John 

Vequlst, di 24 anni, uscito 
dall'accademia di West Point, 
ha abbandonato il suo repar-
to in Germania e si e rifu-
giato in Svezia con la mo-
glie. ultimo di una lunga 
serie di militari americani. 
La notizia e stata conferma-
ta dalla polizia svedese. Ve-
quist e fuggito in Svezia il 
28 maggio. 

Vequist, uscito da West 
Point due anni fa fra i pri-
missimi del corso, aveva ab
bandonato il reparto il 20 
maggio. 

Rivolto da Podgorny agli occidental! 

Invito dell'URSS a seri 
negoziati per I' Europa 
Tutti i problemi riguardanti il continente possono essere risolti contem-
poraneamente e interdipendentemente — Da parte sua I'Unione Sovie
tica e gia pronta a ridurre le truppe — Impegno per Berlino ovest 

MOSCA. 10. 
L'Unione Sovietica ha rivolto 

un nuovo invito ai paesi occi
dental! ad affrontare seriamen-
te una trattativa sulla disten-
sione in Europa; l'invito e stato 
formulato oggi dal presidente 
Podgorny in un discorso eletto-
rale pronunciato a Mosca. di
scorso in parte dedicato alle 
qucstiom interne, ma soprattut-
to contenente espliciti nferi-
menti ai rapporti fra est ed 
ovest. Proprio su questi terr.i, 
il oresiriente sovietico — dopo 
aver ncordato il piano di pace 
prescntato al XXIV congresso 
del PCUS — h.i . •usato certe 
forze di ostacoi.i >• il processo 
distensivo: < Nel la RFT — ha 
detto — vi sono circoli che aspi-
rann ad una rivmcita. fanno 
piani per rifare la carta del-
1'Europa. Vi sono anche forze 
al di fuon dcU'Europa che nel 
tcntativo d; mantenere le leve 
della propria influenza frenano 
la soluzione dei problemi ur-
genti del continente. Cio — ha 
aggiunto — vune confermato 
dai nsultati della sessione del 
consigho della NATO conclu-
sasi reccntemente a Lisbona e 
dalle riuniom degli organi mi
litari di questa orgamzzazione 
che Thanno preceduta >. 

II presidente sovietico ha poi 
accusatn < determinati circoli » 
di ccixare di « nnviare la solu-
vonc dei problemi attuali pren-
dendo a pretesto la ntcessita 
di colloqui a piu fasi c di con-
scguenza di uno studio prolun-
gato di questi problemi. nonche 
ponendo condizioni preliminari 
di vano genere». L'Unione So-
virtica — ha oontinuato Pod 
porny — ntiene invece che 
< tutti i problemi europei pos-
sano c debbono essere risolti 
contemporaneamente. parallela-
mente. senza legarli fra loro»; 
in partieolare il presidente del
l'URSS ha naffermato I'impe-
gno del suo paese a nsolvere 
«in modo rcciprocamente ac-
cettabile il pmblema di Berli
no ovest. ehminando gli osta-
cnli ed i nnvii artificiali. Vor-
remmo espnmere la speranza 
— ha aggiunto — che anche i 
nostri partners nei negoziati 
aspinno a cio >. 

Podgorny ha quindi rivolto 
un'csortazione a stnngere i tern 
pi: «l-o svolgimento della con 
ferenza paneuropea sm proble
mi delln sicurezza c della col 
laborazionc scrvirebbe essen* 
zialmonto alia distensione ed 
al ronsolidamcnto della pace in 
Europa; la posizione dell'URSS 
c dogli altri paesi socialisti che 
hanno avanzato l'idea della 
ronvocazione della conferenza 
k chiara c dcterminata: c tem
po di passare dalle frasi gene
ral! anche se positive, ma che 

non impegnano nessuno a van-
taggio della conferenza, alia 
fase attiva della sua prepara-
zione ed a tale scopo rivolgia-
mo un appello a tutti gli stati 
interessati». Su questi stessi 
temi aveva parlato ieri il pri-
mo ministro Kossighin. soffer-
rnandosi soprattutto sulla que-
stione della riduzione bilancia-
ta delle truppe e degli arma
ment i in Europa. annunciando 
che l'URSS e pronta a ridurre 
le sue truppe. 

Trattando poi della crisi mo 
diorientale Podgorni ha detto 
che gli imperialisti € Cercano 
persino di spacciarsi per arte-
fici della pace nel Medio orien
te. per presunti " mediatori " 
fra gli Stati arabi e Israele. 

mentre continuano ad appog-
giare apertamente gli espansio-
nisti israeliani. Vi e un detto 
che si adatta bene a tali " me
diatori ": " Barba da.apostoli. 
ma denti da diavolo" .̂ Pod
gorni ha aggiunto: < Gli impe
rialisti si adoperano per com-
promettere i legami d'amicizia 
tra i paesi arabi e I'Unione So
vietica. base principale del loro 
progresso ». Per far cio. < Essi 
ricorrono senza scrupolo a truc-
chi politici e diffondono gros-
solane calunnie ». L'amicizia tra 
la Rau e 1'Urss e c inviolabile ». 
e i due paesi continueranno ad 
€ approfondire la loro coopera-
zione in campo politico, econo-
mico. difensivo e in altri set-
tori >. 

Imminente la consegna di armi 

Londra apre 
al Sudafrica 

Grossa manifestazione contro la visita in In-
ghilterra dei ministro degli esteri di Pretoria 

Dal nostro corrispondeote 
LONDRA, 10. 

Protesta contro il Sudafri-
ca e contro 1'intenzione del 
govemo conservatore di ven-
dere armi alia dittatura raz-
zista di Vorster. Mighaia di di-
mosiranti hanno stamani fat-
to ressa attomo all'edificio del 
Foreign Office quando il mi
nistro degli esteri sudafneano 
Botha si e recato ad mcon-
trare il collega sir Alec Dou
glas Home. Vi sono stati al-
cum incidenti e scontri con le 
forze di polizia che hanno ope-
rato vari fermi. 

II govemo mglese, timoroso 
delle reaziont del pubblico su 
una questione cosi delicata, ha 
ufficialmente definito I'arrivo 
di Botha come una visita di 
cortesia. Ma il rappresentan-
te sudaf ricano e venuto espres-
samente a Londra dopo una 
sosta a Lisbona e a Parigi 
per cercare di concludere lo 
accordo per l'acquisto di na-
vl da guerra e aeroplani bri* 
tannicl. La giustificazlone 6 
che il Sudafrica potrebbe co

si contribute a pattugliare 
raccesso all'Oceano indiano in 
vista della cosiddetta «pre-
senza» della flotta sovietica 
nel la zona. L'obiettivo e inve
ce quello di reintegrare pie-
namente il govemo di Preto
ria nelle relazioni diplomati-
che e negli scambi commer-
ciali internazionali innalzando-
ne cosi un prestigio che suo-
na insulto alle opinion! espres-
se in proposito dagli Stati 
afro-asiatici alle Nazioni Uni
te e in seno al Common
wealth. 

I conservator! inglesi, sia 
per considerazioni politiche 
che per un calcolo di inte-
ressi :inanziari, sono pronti a 
stringere il Iucroso contratto 
di forniture militari sfidando 
ogni opposizione. Hanno tut-
tavia ragione di temere le ri-
torsion! commerciali di paesi 
africani come la Nigeria, Tan
zania e Zambia oltre all'attac-
co del Partito laburista in par-
lamento e alle crescentl ma-
nifestazionl popolari contro il 
progetto. 

Antonio Bronda 

IL CAIRO. 12. 
II Presidente egiziano Sa

dat ha rivolto oggi un duro 
attacco alia condotta del go
vemo americano nella crisi 
mediorientale. accusandolo a-
pertamente di essere compli
ce degli israeliani nell'occu 
pazione dei territori arabi. 
Sadat si c rivolto al paese 
con un discorso diffuso dalla 
radio e dalla televisione. Ad 
un ccrto punto del discorso 
egli ha detto: « gli Stati Uni
ti hanno definito la loro posi
zione, che e quella di partner 
dell'aggressione al nostro pae
se >, e questa frase ha fatto 
ntenere ad alcuni osservatori 
che da Washington sia giun-
ta al Cairo una risposta ne-
gativa agli ultimi chiarimen-
ti forniti da parte egiziana 
a proposito della riapertura 
del Canale di Suez. 

II Presidente egiziano ha 
aflennato che l'Egitto non po-
tra ritornare ad una vita nor-
male ftno a quando non sara 
restituito anche « l'ultimo cen-
timentro » di territorio arabo 
occupato e non saranno rico-
nosciuti i diii'.ti del popolo 
palestinese. E ha aggiunto 
« non possiamo attendere piu 
a lungo di quanto abbiamo 
atteso $. 

Sadat ha poi affermato: 
c I'appoggio militare e finan-
ziario Fornito in modo conti-
nuato dagli Stati Uniti ad 
Israele, mentre quest'ultima 
occupa i nostri territori, co-
stituisce in pratica una parte-
cipazione americana nell'oc-
cupazione di questi territori 
ed una aggressione contro la 
sovranita del nostro paese. 
Non possiamo dimenticare — 
ha soggiunto — che gli Stati 
Uniti sono gli autori del prin-
cipio deH'equilibrio delle for
ze nel Medio Oriente in base 
al quale sono stati messi a 
disposizione di Israele tutta 
la scienza ed il progresso tec-
nologico degli americani in 
modo da assegnare alia stes-
sa Israele un predominio mi
litare sugli arabi. Questo 
principio viene respinto dagli 
a r a b i » . • i • 

Riferendosi al trattato con-
cluso con TURSS, Sadat ha 
ripetuto che esso potenziera 
la capacita dell'Egitto a libe-
rare i territori arabi. Esso 
rappresenta — ha sottolinea-
to — un impegno di aiuto nel
la costruzione di uno stato 
moderno in Egitto preso da 
un paese amico che possiede 
tutta la scienza ed il pro
gresso tecnologico necessari : 
« Questo stato moderno — ha 
precisato — dovra essere do-
tato di tutte le piu moderne 
armi che sono prodotte dalla 
scienza e dalla tecnologia mo-
derna >. 

II Presidente egiziano ha 
poi ribadito 1'impegno della 
RAU e dell'Unione Sovietica 
a continuare ad adoperarsi 
per una pace giusta ed a fa-
vore della collaborazione in
ternazionale e della prosperi-
ta. Egli ha sottolineato infi-
ne che l'amicizia con I'Unio
ne Sovietica « non e destina-
ta a finire con il tempo, ma 
e eterna ». 

Passando a parlare dei pro
blemi interni, Sadat ha rivol
to un appello a I popolo egi
ziano perche si unisca a lui 
« per la salvezza della patria 
e del suo future » ed ha sog
giunto che solo con I'unione 
l'Egitto potra raggiungere la 
vittoria ed una nuova vita. 
Riferendosi alia riorganizza-
zione dell' Unione socialista 
araba ed ai principi sui qua-
li essa dovra basarsi per 
la sua azione, Sadat ha det
to: « L'Unione socialista ara
ba e basata sull'alleanza del
le forze lavoratrici. Essa non 
dovra avere nelle sue file gli 
opportunist^ i reazionari, i ne-
mici delta trasformazione so
cialista della societa egizia
na, coloro che esitano e co
lore che cospirano contro l'in-
tegrita nazionale ed il fronte 
interno >. 

< L'Unione socialista araba 
— ha soggiunto il Presiden
te egiziano — dovra adotta-
re il principio della direzio-
ne collegiale perche le deci
sion! riflettano la volonta col-
lettiva e non servano a favo-
rire gli scopi di un gruppo a 
detrimento di un altro. II di-
ritto alia critica ed all'auto-
critica sara assicurato a tut
ti. Questo diritto potra esse
re esercitato soltanto in una 
atmosfera che garantisca la 
liberta di espressione. Le 
masse popolari avranno il di
ritto di ritirare la fiducia 
nei loro rappresentanti se 
quest'ultimi dovessero deviare 
dalla via nvoluzionana >. 
' Sadat, infine, ha messo in 
rilievo I'importanza del ruolo 
del t settore pubblico > nel 
l'economia egiziana. Egli ha 
tuttavia riconosciuto la ne-
cessita dell'opera dei settori 
privato e cooperativista ed ha 
indicato nello sviluppo dell'in-
dustria pesante « la base del
ln sviluppo cconomico della 
nostra societa >. 

FRONTE DEL CANALE — Sadat in un osservatorio avan
zato delle truppe egiziane, durante la sua recente ispezione 

La visita di Tepavac a Pechino 

MIGLIORAMENTO 
DEI RAPPORTI 

CINO JUGOSLAVI 
Calde parole di saluto del vice premier 
Li Hsien-nien - Ribaditi i principi della 
coesistenza e della parita fra gli Stati 

PECHINO, 10. 
Arrivato ieri mattina nella 

capitate cinese, il ministro de
gli esteri jugoslavo Tepavac 
ha partecipato ieri sera ad 
un banchetto offerto in' suo 
onore dal vice prlmo mini
stro Li Hsien-nien. Durante il 
ricevimento Li Hsien-nien ha 
espresso l'ammirazione del 
popolo cinese per quello ju-
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goslavo che, ha detto, « negli 
ultimi anni ha resistito alia 
pressione straniera e ha lot-
tato risolutamente contro la 
interferenza, la sowerslone e 
la minaccia di aggressione da 
parte delle superpotenze s. 

Li Hsien-nien ha aggiunto 
che la Jugoslavia esi pub at
tendere un deciso appoggio 
da parte del -popolo cinese 
nella sua lotta per resistere 
all'aggressione straniera eper 
difendere 1'indipendenza na
zionale e la sua sovranita» 
e ha sottolineato che negli 
ultimi anni vi e stato un 
miglioramento nelle relazioni 
tra la Cina e la Jugoslavia. 
a I rapporti cino-jugoslavi — 
ha detto — sono conform! ai 
principi della coesistenza pa-
cifica che debbono govemare 
le relazioni tra tutti i paesi, 
grand! e piccoli, che abbiano 
slstemi sociali differenti o 
identic!». Li Hsien-nien ha 
espresso la convinzione che la 
visita in Cina di Tepavac « non 
manchera di dare nuovo slan-
cio» alle relazioni cino-jugo-
slave per le quali, ha detto, 
esistor.o « ampie prospettive di 
sviluppo ». 

e Noi — ha detto da parte 
sua Tepavac — crediamo nel
la nature umana e democra-
tica del socialismo ed e que
sta la ragione per cut non 
pensiamo che esso possa vin-
cere con la forza e con la 
costrizione a. Dopo avere os-
servato che «le divergenze tra 
partners uguali sono un feno-
meno normale ma non e na-
turale vedere una assoluta 
conformitji di vedute tra co
loro che non sono uguali in 
diritto a, il ministro degli este
ri jugoslavo ha definito «in-
gannevole ed incertaa una 
pace che « rende possibile lo 
esercizio del diritto del piu 
forte e sanziona llngerenza 
negli affari interni degli altri 
paesi a. 

e A condizione che non met-
tano in causa la nostra in-
dipendenza e la nostra liber
ta di sceita — ha aggiunto 
Tepavac — noi non siamo a 
priori contro le grand! poten-
ze. Siamo contro la politic* 
che parte da posizioni di for
za a. II ministro jugoslavo ha 
d'altra parte affermato che lo 
sviluppo della cooperazione 
cino-jugoslava enon slgnifica 
rabbandono delle nostre ami-
cizie, ma lo sviluppo di nuo
vo a. Tepavac ha infine an-
nunclato che un'esposizione 
industriale jugoslava si svol-
germ a Pechino in dicembre. 

Aprire una prospettiva nuova 
(Dalla prima pagina) 

cratica, insomnia e — fasci-
sticamente — giudicata sana). 
II compagno Vecchietti, segre-
tario del PSIUP, ha affermato 
che curia sconfitta della de-
stra e dei partiti di govemo 
pud fare fallire il disegno di 
arresto dello sviluppo demo-
cratico del Paese e quello di 
fare pagare, ancora una volta, 
soltanto alle classi lavoratri
ci il prezzo della crisi econo-
mica >. 

II presidente del Consiglio 
ha parlato a Catania. Ha det
to di voler precisare « con fer-
mezza » che occorre < il cli-
ma di liberta» per portare 
avanti «il nostro programma 
di riforme ». Ha ammesso che 
in questi mesi non sono man-
cate c resistenze e incompren-
sioni ». Ed ha posto infine l'ac-
cento sulla stability del qua-
dripartito. II vtce-presidente 
del Consiglio De Martino, chiu-
dendo a Roma la campagna 
elettorale del PSI. ha detto 
che, se si vuole 1'arresto del
la politica delle riforme, « bi-
sogna avere il coraggio di dir-
lo chiaramente, di trarne tutte 
le conseguenze e assumersene 
tutte le responsabilita >. De 
Martino ha anche lamentato 
gli c accenti di sapore centri-
sta » della DC e le « sue con
cession alia destra >. 

rAJtl lA u compagno Gian 
Carlo Pajetta, della Direzio-
ne del PCI, ha parlato Ieri 
a Montesacro (Roma). 

Non saremo certo noi — 
ha detto — a nascondercl o 
a tentare di nascondere il pe-
ricolo di destra, che si ma-
nifesta oggi nella esagitazio-
ne fascists, ma soprattutto 
nei cedimenti di alcune zone 
del centro-sinistra e nella ten-
tazione del gruppi della de
stra governatlva di realizza-
re attraverso l'anticomunismo, 
una convergenza di fatto an
che con i fascisti. 

Siamo stati noi a condurre 
la campagna contro il SIFAR, 
a denunciare il complotto 
Borghese, che il governo ave
va nascosto, e a chiedere lo 
sciogllmento dei gruppi pa-
ramilitari fascisti. 

Non ci sono — bisogna ri-
cordarlo — tentativi o aspetti 
soltanto grotteschi o trascu-
rabili. CI sono pericoli che 
si manifestano sotto varie for
me e che possono essere re-
spinti soltanto a due condi
zioni. La prima e quella di 
una vigilanza di massa de-
mocratica e di una risposta 
di massa antifascists. Ma non 
meno importante e la condi
zione di una denuncia vigo-
rosa delle tolleranze, dei fi-
nanziamenti. delle complicita 
e anche delle capitolazioni, 
comunque si manifestlno. 
Forse e stato diraenticato 
troppo presto o non e stato 
considerate abbastanza il si-
gnificato del lungo incredibi-
le scandalo di Reggio Cala
bria. 

Le forze popolari hanno da
te piu di una risposta esem-
plare: e a Milano che tutti i 
partiti repubblicani hanno ri-
sposto con il grande raduno 
in Piazza del Duomo contro 
il fascismo e anche contro 
la carenza della polizia e la 
politica del governo. E' a Bo
logna che tutta la citta ha 
partecipato alia protesta con
tro 1'evidente collusione del
le forze di polizia con i grup
pi della provocazione. E' a 
Roma che sono sfilati, nel-
l'ordine garantito dalla loro 
consapevolezza e dalla loro 
organizzazione, oltre centocin-
quantamila lavoratori. 

Ma preoccupano le mano-
vre di destra e l'atteggiamen-
to inammissibile di uomini 
del governo e della maggio-
ranza. E' un segno di fasci
smo esasperare e organizzare 
i capi reparto della FIAT 
contro gli opera! e far pub-
blicare sul Corriere della Se
ra un appello alia repressio-

ne. E' segno di una incapaci
ty che provoca la sfiducla e 
chlama 11 disordlne che »il 
ministro Restivo continui a 
non dircl nulla ne di chl ha 
ucciso i bracclantl di Avola, 
ne di chl ha organizzato la 
esecuzione del procuratore ge
nerate di Palermo in plena 
citta. I mesl che sono pas-
satl dopo le bombe dl Mila
no e la morte di Plnelll non 
sono servlti certo ad accre-
scere l'autorita dello Stato 
democratlco. 

In questi giornl, l'onorevo-
le Forlani — che minaccia, 

• nella sua Ignoranza della sto-
ria italiana, di rlpercorrere 
la strada dei liberal! che pre-

pararono 1'avvento del fasci
smo — ha superate ogn! Ii-
mite, come in preda a un 
delirio elettorale. Egli non sa 
dire! in che clima si uccide 
a Palermo, dove I mafiosi do-
minano il Comune e la D.C. 
ma ha gi& telegraficamente 
condannato il presidente so
cialista della Repubblica del 
Cile, per un delitto che e an

che una grave provocazione 
contro il presidente cileno e 
il suo governo. Non sa o non 
vuole parlare della mafia 
mentre percorre la Sicilia. del 
SIFAR quando si riferisce al-
l'organlzzazione dello Stato; 
neppure del sindaco Petrucci 
quando parla a Roma. Ma, in
vece, ha scoperto che «e il 
comunismo a chiamare il fa
scismo » e viceversa. Forse 
perche, pensando a quando 
I comunist! hanno resistito al 
fascismo e lo hanno combat-
tuto a fianco di socialisti e 
cattolicl, egli preferisce ri-
conoscersi fra quelli che or-
gogliosamente dicono i'o non 
e'ero. E' in nome di questa 
assenza — ha concluso Pa
jetta — e dell'assenza di me-
moria, che firma il referen
dum che dovrebbe dividere 
gli itallani ed elemosina voti 
e consensi a destra». 

flMMM — JI compagno Ales-
sandro Natta, della Direzione 
del PCI e direttore di Rina-
scita, ha parlato ieri a Geno
va, nella giornata che precede 
la conclusione della campagna 
elettorale per il rinnovo del 
Consiglio comunale. 

Si e trattato di una campa
gna elettorale — ha detto tra 
l'altro Natta — che ha confer
mato nel modo piu clamoroso 
la svolta a destra della DC. 
Potrebbe apparire a questo 

punto persino risibile l'affanno 
dei Forlani, dei Colombo, dei 
Piccoli, impegnati a ripetere 
in tutta Italia che la DC rifiu-
ta una intesa di potere con il 
PCI. Altro che incontro con 
questa DC! Noi comunisti in-
tendiamo colpire il sistema di 
governo e la politica, gli orien-
tamenti e la manovre dei suoi 
gruppi dirigenti. 

La verita — ha continuato 
Natta — e che dietro l'agita-
zione frenetica contro il nostro 
partito si nasconde ben altro; 
si mira a bloccare e a respin-
gere indietro il movimento dei 
lavoratori e le loro rivendica-
zioni, il processo dl unita dei 
sindacati e la loro autonomia 
sino a mettere sotto accusa 
per «stanco disimpegno» la 
stessa CISL, sino a minacciare 
misure limitative del diritto 
di sciopero! 

Dietro l'insegna dell'antico-
munismo, passano in realta gli 
ammonimenti e i richiami alia 
disciplina nei confront] di chi 
osa, nella stessa DC, denuncia
re la sua involuzione conser-
vatrice, Tattacco sprezzante 
a quelle forze dello stesso mo
vimento cattolico che, come le 
ACU, hanno assunto una posi
zione di autonomia e proposto 
una sceita politica piu avanza-
ta. E soprattutto si vuole 

stringere e piegare il PSI. 
In questo modo, pero — ha 

proseguito Natta —,! dirigenti 
democristiani mettono in di-
scussione non le fantomatiche 
« repubbliche conciliari ». non 
le invenzioni sulle «grandi 
coalizioni» tra DC e PCI. ma 
danno un ulteriore colpo al 
credito del governo e della 

coalizione di centro sinistra 
Non 6 un caso che la campa
gna elettorale si concluda con 
1'esasperazlone del contrast© e 

, della lite all'interno di una 
maggioranza sempre piu con-
traddittorla spesso introvabile 
e parallzzante, con le richieste 
di « verifiche », dopo il 13 giu-
gno, da parte del PSDI, con 
gll elogi del felice tempo del 
centrismo da parte di La Mal-
fa, con le minacciose afferma-
zioni di Forlani che ad aprire 
la crisi saranno loro, i demo
cristiani. se gli alleati. cioe il 
PSI, non staranno ai patti vo-
luti dalla DC. e che non esite-
ranno. per questo. a giungere 
alio sciogllmento delle camere, 
senza farsi impacciare dalle 
« strettoie costituzionali».' 
Ma dietro 1'arroganza del Un-

guagglo e dei propositi sta la 
paura. la crisi di un partito 
che al momento delle declsio-
ni sui grandi problemi delle 
riforme e del rinnovamento 
democratlco non regge alia 
prova. si spaventa delle pres-
sioni e delle concorrenze con-
servatrici dei suoi alleati so-
cialdemocratici e repubblicani 
e persino dei fascisti. Insorgo-
no alio interno della DC 1 
gruppi piu retnvi, rinunciano 
e si affievoliscono le sinistre. 
e gli attuali dirigenti cercano 
i rimed! dislocandosi a destra, 
proponendo la DC come punto 
di coagulo delle posizioni e 
delle tendenze del moderati-
smo e del reazionarismo poli
tico e sanfedista. 

E' un azzardo, un rischio m-
nanzitutto per la DC; viene 
scossa, resa sempre piu illu-
soria e velleitana l'immagine 
che essa vorrebbe ancora una 
volta accreditare di partito ga-
rante deH'equilibrio. dell'ordi-
ne, della liberta. Di fronte agli 
stessi lavoratori cattolici, al-
l'elettorato popolare della DC 
e posto il problema di una 
diversa sceita politica. E noi 
la sollecitiamo apertamente. 
Siamo ad un momento in cui 
alle manovre trasformistiche, 
alia confusione del centro si
nistra, alle propensioni di de
stra della DC bisogna oppor-
re la risposta energica e tem-
pestiva della piu larga unita 
a sinistra. E se una critica 
abbiamo mosso al PSI e per
che la situazione e tale che 
esige. oggi, il dovere della 
massima chiarezza e dell'im-
pegno unitario. 

I dirigenti socialisti — ha 
detto Natta — si sono mos-
si in modo che ess! stessi han
no posto sul tappeto problemi 
e suscitato interrogativi ai 
quali bisogna rispondere. St 
dice, ad esempio. da parte 
del PSI, di volere a Genova 
un rinnovamento di idee, di 
programmi, di guida al Co
mune. La gente. i lavoratori 
legittimamente chiedono- con 
chi? Con quali forze? L'ambi-
valenza. l'equivoco rettcente 
sullo schieramento non e piu 
sostenibile; rischia di togliere 
credito alio stesso proposito di 
rinnovare la linea politica. il 
programma amministrativo. 

E a Genova 1'alternativa c 
possibile; e a portata di raano. 
Bisogna volerla. oggi, essendo 
chiaro che una prospettiva 
nuova si difende e si costrui-
sce dando battaglia, stimolan-
do la fiducia, lo slancio delle 
forze grandi che sono in cam 
po e che mostrano di volere 
e sapere combattere. 

Esitare, non parlar chiaro e 
un errore, soprattutto in un 
momento in cui appare evt-
dente il disegno di stringere 
e di costringere i socialisti ad 
un ripiegamento. Noi ribadia-
mo — ha concluso Natta — 
il valore che anche nazional-
mente assume una affermazio 
ne dello schieramento delle si
nistre in una grande citta 
come Genova. Per questa pro 
spettiva — di una maggioran 
za e di un governo delle sini
stre — e stato e resta nieno 
il nostro impegno. Chiediamo 
agli elettori di dare certezza 
a questa esigenza. di dare sicu 
rezza all'idea di una Giunta 
di sinistra a Genova. facendo 
avanzare il partito piu chiarn 

* mente unitario. il PCI. 

Manifestazioni popolari in Cile 
(Dalla prima pagina) 

no democristiano. Ora, invece, 
per impulso del ministro de
gli Interni Jose Toha e dello 
stesso Allende. la mobilitazio-
ne dell'apparato statale e am-
pia ed efficace. Diecimila uo
mini in borghese e in unifor-
me, senza contare i servizi di 
controspionaggio delle forze 
annate e le iniziative private 
di alcune organizzazioni poli
tiche di sinistra, partecipano 
alle ricerche. 

I nomi di almeno due degli 
attentatori sono gia noti, e 
sono stati resi pubblici. Essi 
sono Ronald Rivera Calderon. 
alias a Manuel Campillay». 
di 24 anni, e suo fratello Ar-
turo. detto «E1 Hippie». Le 
impronte digital! di Ronald 
sarebbero state trovate (senza 
possibilita di dubbio) sulle 
portiere di un'auto che servl 
per l'attentato e che fu poi 
abbandonata dagli assassin!. 

Con i due sarebbe in fuga 
una giovane donna, Carlota 
Villabona Carlesi, convivente 
con Arturo. 

Chi sono 1 fratelli Calde-
rdn? Si tratta di due perso-
naggi dai precedenti oscuri, 
i cui legami con le centrali 
di provocazione appaiono piu 
che evident!. Ronald ha mili
tate per qualche tempo nel 
Movimento della sinistra ri-
voluzionaria (MIR), ma ne e 
stato espulso come agente 
provocatore nel 1968. In se-
guito si e date al banditismo. 
dopo aver formate una sedi-
cente organizzazione di estre-
ma sinistra, la cAvanguar-
dia organizzata del popolo a 
(VOP). Va notato che subito 
dopo l'attentato, uno scono-
sciuto ha telefonato ad una 
stazione radio dichiarando di 
essere un esponente della 
VOP e rivendicando la respon
sabilita dell'uccislone dell'ex 
ministro. 

n dott. Eduardo Paredes, 
direttore generale delle inda-
gini di poluaa, ha dlchJarato 
che i fratelli Calderon erano 
ricercatl gia da ventl gioml, 
come autori dell'uccislone di 
un carablnlere. La notizia era 

stata tenuta nascosta per non 
intralciare le ricerche. Ai due 
giovani si attribuiscono altri 
numerosi atti di banditismo: 
assalto e rapina ad un alleva-
mento di bestiame nell'estre-
mo nord del Cile (gennaio 
1970), rapina di mezzo milio-
ne di «escudos» (febbraio 
1970), omicidio per rapina de) 
commerciante Raul Mendez 
Espinosa, proprietario di una 
pasticceria di Santiago (24 
aprile scorso. 75 mila «escu
dos » asportati), ed infine 
l'omicidio di un carabiniere 
durante un tentativo di rapi
na in un supermercato (24 
maggio). 

I portavoce della polizia 
hanno dichiarato nel modo 
piu esplicito che la sedicente 
aAvanguardia organizzata del 
popolo a'non e che un'etichet-
ta per coprire attivita delin-
quenziali. Hanno aggiunto 
che, grazie ai posti di blocco 
disposti pochi minuti dopo 
l'attentato sulle strade che 
escono da Santiago, gli assas
sin! non possono essere fug-
giti dalla capitale. Ess! po-
trebbero quindi essere arre-
stati da un momento all'altro. 
anche perche migliaia di fo-
tografie e di dati segnaletici 
sono gia stati diffusi e cid 
dovrebbe facilitare le ri
cerche. 

Sul piano politico, la pole-
mica e aspra, 1'atmosfera te-
sa.. La DC ha diffuso un co-
municato calunnioso, in cui 
si tenta di rovesciare la re
sponsabilita deU'assassinio di 
Zujovic sul govemo e sui par
titi di sinistra. L'accusa e 
stata respinta energicamente 
dalla Commissione politica del 
Partito socialista, dal MIR, 
dal leader comunista Luis 
Corvalan, da tutti i partiti 
della coalizione governatlva. 
L'assassinio di Zujovic — ha 
detto Corvalan — « e parte di 
un vasto piano di attentat! 
contro il governo». Si tratta 
di un complotto — ha aggiun
to — ancora piu grave di 
3uelIo che porto all'ucclsione 

el gen. Schneider, benche i 
due episodi abbiano molto in 
comune. « Da un momento al
l'altro — ha conclu&o Corva
lan — gll assassin! cadranno 

nelle mani della giustizia e 
allora sara possibile precisa 
re le responsabilita material] 
e intellettuali del fatto ». 

II quotidiano socialista VI 
tima Hora attribuisce al mi
nistro degli Interni Jose Toha 
una dichiarazione secondo la 
quale Allende avrebbe gia co 
municato al Consiglio supe-
riore della sicurezza naziona 
le numerosi fatti venuti a 
sua conoscenza. fra i quali 
c alcuni progetti fascisti che 
hanno per scopo l'assassinio 
di personality politiche e la 
creazione di disordini». Que 
sti progetti sarebbero stati 
chiamati dai « golpisti » stes 
si « Piano Calvo Sotelo J>. con 
evidente allusione all'attenta-
to che in Spagna diede il via 
alle guerra civile. 

Durante i funerali di Zujo
vic, svoltosi in forma solenne 
con grande concorso di auto 
rita civili e militari (tre alti 
uflficiali rappresentavano Al
lende), il presidente della DC 
Narciso Irureta ha pronuncia
to un discorso gravemente 
provocatorio. ripetendo alcu
ni concetti della dichiarazio
ne ufhciale del suo partito 
(fra l'altro ha accusato la si
nistra di acreare un clima di 
odio, di sospetto e di pau
ra »). Per contro, il cardinale 
arcivescovo di Santiago. Raul 
Silva Henriquez. di cui sono 
note le posizioni equilibrate 
mantenute finora nella dell-
cota situazione politica cile-
na, ha avuto parole distensi-
ve, deplorando i delitti politi-
ci che «hanno sconvolto la 
patria » ed esortando il popo
lo a « cercare llnee dl conver
genza » nazionale. 

E* un'esortazione che la DC 
ha gia dimostrato di voler re-
spingere. Tutte lo sforzo dei 
dirigenti democristiani e in 
fatti diretto in questi giorni 
drammatici a rendere impos 
sibile ogni forma di collabo
razione con 11 governo di sini-
stra, e ad lmpedire a questo 
di portare avanti il suo pro
gramma di riforme, anche • 
costo di spingere 11 paese ver
so il baratro della gustra 
civile. 
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